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FERRARA 

Itinerari i tal iani: SI Delta padano 

Da Comacchio 
a Ferrara 
< off icina > 

Atlomlno 

RAVENNA 

Muteo dl- Spina: ryl ix attr lbul ia at pit-
tor* dl Penteallea e databila attorno al 
470 a. C. della pittura rinascimentale 

Chi si reca a villedgiare suU'Adriarico giunge, al massimo, dopo ia tradizionale vi-
sita a S. Marino (• non a S. Leo che e infiniramente piu bello) a Ravenna. Basterebbe 
prolungare il viaggio di ncmmeno un'ora per scoprire Ferrara, una delle piu eccezio-
nali citta della penisola. In essa regno una signoria rinascimentale, quella d'Este, che 
pur senza rinunciare ai consueti massacri, seppe dare alia citta un volto unitario ed equilibrato; in 
essa nacque quel Biagio Rossetti, sino a ieri misconosciuto, che fu grande urbanista e architetto, 
autore di quella Addizione Erculea che rimane il testo primo e fondamentale dell'urbanistica moderna; 
in essa ebbe vita una delle piu eccezionali scuole pittoriche italiane ricca dei nomi prestigiosi del Turn, 
del Cossa, del De Rober-
t\; di Dosso Dossi. Ancor 
oggi Ferrara rimane 
una citta ideale, perfet-
tamente inserita nell'ain-
biente contadino che la cir-
conda, diretta e geniale 
germinazione deirambiente 
stesso. Per questo, mentre 
correte - nella campagna 
verso la citta, osservate le 
case, la terra rossa rove-
sciata al sole, gli alben, le 
viti, i canali. In tutto cid 
sta il segreto della citta che 
andate ad incontrare. La 
Romea 6 una strada trac-
ciata dl recente, tutta a "< 
rettifili e a dolci curve. Da ; 
Ravenna si pud giungere a! • 
ponte sul Reno in non piu 
di 15 minuti. Al di la co-
mincia il delta del Po. Una 
terra piatta, verde, che 
confina con il mare ed il 
cielo. Ogni tanto la strada 
varca un canale a cui sono 
ormeggiate, tra scaruffate 
giunchiglie, -bardie dal 
fondo piatto. Poi, a sinistra, 
ecco aprirsi l'immenso g n -
gio-azzurro delle Valli di 
Comacchio, punteggiato di 
isolotti appena visibili e 
tagliato da capricciose lin-
gue di terra; a destra un al-
tra macchia d'acqua al di 
la della quale corre la li-
nea bruna della pineta che 
fronteggia il mare. A un 
tratto la linea si spezza, si 
intravvede il Lido di Spi
na subito seguito da quello 
degli Estensi. Al di la del 
canale di Porto Garibaldi, 
per una strada diritta, e 
Comacchio. Un nome che 
fa nascere subito immagini 
affondate nell'infanzia: Ga
ribaldi, le anguille, i cana
li. I canali ci sono. gonfi 
di un'acqua grigia e ferma 
entro cui galleggiano scone 
indecifrabili. Lungo i cana
li e le strade sassose, ca-
sette basse, inverosimili, 
disposte in lunghe quinte 
ai lati della strada. La gen-
te brulica ovunque, si agi-
ta. grida. motorette rumo-
ro'se guidate da adolescenti 
sfrecciano senza posa. Fi
no a quando Comacchio re-
stera citta mar'mara? 

Dopo una sosta al Trep-
ponti, caratteristica costru-
zione ' di L u c a Danesi 
(1634)' gettata con le sue 
cinque scale e le due tor-
ricelle sopra un incrocio 
di canali, torniamo sulla 
Statalc e la percorriamo 
lino al Lido di Pomposa. 

Assai da lontano e visi-
bile l'alto campanile del-
l'Abbazia di Pomposa. Si 
immagina > desolazione e 

Aprlle, II gruppo degli Innamoratl, in alto le tre Grazle (particolare) 

Museo dell'Opera del Duo-
mo di Ferrara: una formel-
la dalla Porta dei Mesi. 

da transenna circolare. 
_ L'interno, a tre navate di-

acque" stagnanti e invece ' vise da colonne romane e 

i 

il luogo e ridente, tutto 
ciuffi d'alberi e verde in-
tenso della campagna. Fon-
data nel s e c IX sul bordo 
del mare, l'Abbazia godet-
te di alcuni secoli di gran
de splendore e fu notevole 
centro culturale; qui S. 
Pier Damiani scrisse gran 
parte delle sue opore, Gui-
do d*Arezzo, il riformato-
re della musica, vi pas-
s6 la sua giovinezza, vi 
sostarono Dante e il Tasso 
Poi la modificazione delta 
costa formd attorno paludi 
malsane ed i monaci qua
si la abbandonarono. La 
parte che piu colpisce h il 
campanile (1036), splendi-
do e altissimo, decorato di 
archettt e di una succes-
sione di aperture che gli 

' danno slancio e ariosita; 
incastonate nel cotto, ad 
impreziosire la grande mo
le, le famose scodelle maio-
licate. Ai suoi piedi, pic-
cola, la chiesa, costruzio-

bizantine, e decorato da 
affreschi trecenteschi '' di 
scuola bolognese e, nel-
l'abside, da pitture di VI-
tale da Bologna ' (1351); 
accanto alia porta laterale 
un'acquasantiera ricavata 
da un bellissimo capitello 
bizantino. II chiostro e an-
dato perduto, ma si con-
servano il capitolo e il re-
fettorio, anchessi con no-
tevoli pitture muralL 

Abbiamo ancora negli' 
occhi lo strano colore di 
terra e di luce che ride 
dagli affreschi dell'abba 

ge Ferrara. L'ingresso 6 
splendido. Al di la di un 
grande arco laterizio detto 
la « Prospettiva > si apre, 
ampio e luminoso, il corso 
Giovecca, la piu belParte-
ria, unitamcnte al corso 
Ercole I, della citta; essa 
forma, con ' il moderno 
viale Cavour, 1'asse cen-
trale e segna a destra il 
confine dell'« Addizione 
Erculea >. Subito a sini
stra s'incontra la palazzi-
na di Marfisa, tipica co-
struzione in cotto ferrare-
se, eretta nel 1559 e di-
mora, per lunghi anni, di 
Marfisa d'Este, moglie di 
Alderarao Cybo; la circon-
da un giardinetto silen-
zioso e profumato, adorno 
di una fontana alimenta-
ta dall'argenteo > zampillo 
di un bimbo ignudo. Qua
si al termine della via si 
oltrepassa il palazzo Ro-
verella (1508) dalla fac-
ciata riccamente decorata 
(a sinistra si apre la rac-
colta piazzetta di S. An
na con il vecchio Arcispe-
dale che vide gli angoscio-
si vaneggiamenti del Tas
so) , quindi si sbocca ac
canto alia mole del Ca-
stello. 

E* una fantastica costru-
zione trecentesca a pianta 
quadrata con quattro tor-
ri angolari, circondata da 
un ampio fossato dalle 

• acque grigie piene di vo-
L'ombra 

gette; Tinterno, purtrop-
po, e stato rifatto nel '700, 
esclusa la bella abside, 
opera del Rossetti. Annes-
sq alia chiesa e il Museo, 
ofa in corso di ordinamen-
to, dove sono due tra le 
piu belle opere di Cosme 
Tura e una Madonna di 
Jacopo della Quercia. Lun
go lo sviluppatissimo fian-
co della chiesa, anche es-
so a loggette e con un ca-
ratteristico portico rifatto 
all'inizio dai maniaci bar-
bari ricostruttori dell'Ot-
tocento, si apre la piazza 
Trento e Trieste, snatu-
rata da un edificio mo
derno dovuto ad uno dei 
geni piu malvagi dell'ar-
chitettura • nazionale. - La 
domina il campanile rina
scimentale della chiesa, 
imponente anche se incom-
piuto. notevole opera - di 
Leone Battista Alberti. In 
fondo alia piazza si stac-
ca la via Mazzini, che tan-
ta parte occupa nel mon-
do bassaniano. E* u n a 
strada discreta, umile, ep-
pure viva, come dovevano 
essere forse le strade qua-
rant'anni fa. Ai lati si 
aprono viuzze silenziose, 
ove l'umile casetta sta ac
canto al palazzo. C e anche 
la sinagoga ebraica con la 
grande lapide dei morti. 
Qui e lungo la via Sara-
ceno che stiamo imboccan-
do si estendeva il ghetto, 
« el ghet >, come ci ha det-

racissimi pesci 
di questa costruzione si al- to una tremula vecchina 
lunga in tanti quadri < me- dal rettangolo di una fi-
tafisici* di De Chirico. nestra. Al termine di via 
Murate nella spalletta che Saraceno la via Borgo di 
limita il fosso verso il cor- Sotto porta a S. Maria in 

_ 0 „ _ so Martiri della Liberta, le Vado (1475-1519), ariosa, 
zia, quando raggiungiamo lapidi che ricordano Tec- serena opera rossettiana, e 
r'rtWJonm nn nn*»sp eaotico cidio compiuto dai fasci- al famoso - Palazzo Schi-

sti il 15 novembre 1943, 
cos! intensamente narrato 
da Bassani nelle sue « Sto-
rie ferraresi >. Poco avan-
ti, da un lato, il Palazzo 
Comunale (sec. XIII) con 
le statue di Nicola III e di 
Borso e, nel cortile,. una 
bella scala coperta; dal-
l'altro lato, la facciata del 

Codigoro, un paese eaotico 
..dove si trovano (e si pos-

sono \isitare) le grandi 
idrovore che prowedono 

~ alio scolo delle acque del
la zona. Via via che si pro-

', segue la campagna si fa 
piu ricca e lussureggian-
te, rivestita di ordinati 

' frutteti che danno pesche, 
pere, mele. Tra una fltta 

fanoia, terminato anch'es-
so dal Rossetti. Luogo di 
delizie degli Estensi, esso 
conserva la meravigliosa 
cSala dei mesi», con gli 
straordinari affreschi del 
Cossa. del De Roberti e di 
altri. Famose fra le pitture 
rinascimentali, questi af
freschi indimenticabili dan-

L'abbazia di Pomposa, eretta nell'VIII e nel IX secolo. 
La chiesa fu completata nell'XI dall'architetto Mazulo. 

di verita, le sue stranezze, 
i suoi simbolismi, le sue 
audacie. 

I pittori degli affreschi 
e tutta la scuola ferrarese 
furono trattati in un libro 
insuperato da Roberto Lon-
ghi: Officina jerrarese, pub-
blicato nel 1934 e di recen
te ristampato. Da Schifano-
ia, seguendo di fronte la 
via Campo Sabbionaio, si 
raggiunge il corso XX Set-
tembre su cui prospetta-
no la deliziosa casa del Ros
setti e il Palazzo di Ludo-
vico il Moro, bellissimo 
esempio di architettura 
ferrarese (purtroppo rima-
sto incompiuto), eretto per 
Ludovico il Moro, duca di 
Milano, dal Rossetti; nel
le sue sale e ordinato il 
Museo Archeologico che 
raccoglie i magnifici, ric-
chissimi reperti della ne-
cropoli di Spina. 

Tornati al Castello, ci 
avventuriamo nella parte 
Nord della citta, quella 
creata dalla Addizione Er
culea. II corso Ercole I 
d'Este, la sua arteriaprin-
cipale, e una delle piu bel
le strade d'ltalia. Silenzio-
so e sereno, e fiancheggia-
to da palazzi rinascimenta
li interrotti dal verde de
gli - alberi; la pavimenta-
zione conserva l'antico ac-
ciottolato. A meta circa, il 
Palazzo dei Diamanti, fra 
i piii eleganti esempi di 
architettura rinascimenta
le, opera anch'esso del 
Rossetti che lo inizio nel 
1492. II nome, appropria-

ne di stile ravennate pre- alberata di platani, sfioran- Duomo, solenne, a tre cu- no una perfetta rappresen-
ceduta da un atrio del se- do Massaftscaglia e toccan- spidi di eguale altezza, rav- tazione del mondo rinasci-
^•jD XI con una splendi- do Tresigallo, si raggiun- vivata da piu ordini di log- mentale con le sue gran-

Pioniere dell'arte moderna in Italia 

Ricordo di 
Ghiringhelli 

8. Antonio di Padova 

San Giorgio 

tissimo, e dovuto al rive-
stimento in pietre bian-
che appuntite. L'edificio 
ospita la Pinacoteca Na
zionale che documenta pre-
valentemente ' l'evoluzione 
della pittura ferrarese dal 
Trecento al Cinquecento. 

Attualmente vi e an-
• che ordinata una mostra 

assai bella delle opere re-
• staurate dalla provincia. Al 
.. pian terreno, la Raccolta 

d'Arte Moderna e il Mu
seo Boldini. II cammina-
re, fuori, e inebriante: len-
te e misurate prospettive, 
minuscole case di cotto, 
palazzi splendidi nella lo-
ro semplicita, la grande 
piazza Ariostea, la gente 
naturalmente inserita in 
uno spazio che ha dimen-
sioni profondamente uma-
ne. Ce ne andiamo che e 
tardo pomeriggio. Una lun
ga corsa tra i frutteti ed 
eccoci, dopo Ostellato, al 
bordo delle Valli di Co
macchio. Oltrepassata Spi
na, dove sono stati condot-
ti scavi imponenti con 
straordinari recuperi di va-
si greci, imbocchiamo la 
strada che, correndo sul-
l'argine Agosta, taglia a 

. meta la laguna. Una tra-
"l versata emozionante con 

le canne e le erbe di pa-
lude al vento, con quella 
acqua infinita ai lati e il 

• gran silenzio interrotto 
dallo stridio degli uccelli 
pescatori che si tuffano 
senza posa, fulmineamente, 
sulla preda. 

Aurelio Natali 

Glorni or sono. senza cla-
more, 6 deccduto Glno Ghi
ringhelli. 

Con la morto improvvlsn 
di Gino Ghiringhelli scom-
pnre furse l'ultimu figura di 
tnercante - pioniere dell' arte 
moderna in Italia. In tem
pi reeenti Gluo non nascon-
deva 1'insofferenza che an-
dava provnndo verso un mon
do di affari ormal cos\ di-
verso da quando nveva co-
mincinto. insieme ai frutolli. 
l'attivita di gallerista noi lo-
cali di fronte a Brera, il 
-Milione». Ghiringhelli ama-
va la pittura. pittore egll 
stesso. comincib a vendere 
quadri del suoi nmicl. dl 
quanti stimava, dei giovani. 
non come si possono vende
re salami aU'ammasso o for-
ri da stiro. Per passione. per 
intelligeiua, nncho per pro-
fitto <|uando ei6 divennc pos-
sibile. ma sempre con rispet-
to per 1" opera. Negli ultimi 
anni cledicava molto del suo 
tempo all'cditoria. alia cura 
dei volumi all' insegna del 
Milione; prediligeva questo 
lavoro, quando sul tardi si 
andava a trovarlo nel suo 
ufficio in gallerin, curvo sot-
to una lampada, un poco 
pallido, un poco grigio die-
tro la scrlvanin. ritagliava 
stamponi di tricomie, li po-
neva con cura sulle pagine 
del menabb, chiedeva consl-
glio. Incollava. 

II Milione era dlventato or-
mai una grande gallerin di 
carattere internazlonale. l'am-
biente del Milione sapeva un 
tantino di museo e dl piccolo 
mlnistero delle arti contem-
poranee. ma quando varcavi 
la soglia dello studio di Gino 
era ancora il pittore dl un 
tempo che avevi davanti. un 
poco distratto. perso in un 
filo di discorso che non sa-
pevl dove si arrestava. Al-
meno cost io lo ricordo. in 
tanti anni che mi ha segui
to nel lavoro. 

In trenta e piu anni dal 
Milione siamo passati un po* 
tutti. quelli del Novecento. 
quelli di Corrcnte, la gene-
razione del dopoguerra. Ho 
la collezionc del Bollcttino 
del Milione. dal numero uno 
del 15 settembre 1932 (la gal-
leria era cominciata nel '30). 
Leger. Pascin. Ernst, Kandln-
sky. un gruppo milanese di 
giovani con Birolli. Sassu, 
Manzii, Grosso. Tomea. gli 
astratti Soldati, Licini. Reg-
giani. lo stesso Ghiringhelli. 
un gruppo di giovani pittori 
siciliani tra cui Guttuso. ve-
neti tra cui Pizzinato e De 
Luigi. • torinesl con Levi e 
Paulucci. e Sironi. Morandi, 
Funi. Rosai: conferenze di 
Persico. di Giolli. di Piove-
ne... Cos\ fino alia guerra. 
poi la ripresa nei nuovi lo-
cali di via S. Andrea dopo 
la distruzione operata dalle 
bombe. le mostre di Cassi-
nari. di Morlotti. di Meloni; 
inline la sede attuale di via 
Bigli. fino a ieri. La morte 
di Gino Ghiringhelli ha se
guito di poco la scomparsa 
di Sironi e di Morandi. gli 
artisti ai quali negli ultimi 
anni Ghiringhelli aveva de
dicate le maggiori cure come 
mercante d'arte ed editore 
(di Morandi era fresco il 
grosso volume con il testo dl 
Lamberto Vitali). 

Vidi Gino per l'ultima vol-
ta al principio dell'estate men
tre si preparava la mostra di 
Palazzo Reale sulla -pittura 
milanese dal 1945 ad oggi -. 
Era venuto per sistemare la 
personate di Chighine e si fer-
m6 un momento nella mia sa-
la; il suo occhio correva sul 
quadri, poi lo vidi scompa-
rire nella fila delle porte. 
per sempre. 

Ernesto Treccani 

Domani si apre 

il Premio 

« Citta di Prato » 
D primo premio nazionale 

di pittura -Citta di Prato-. 
band ito dal circolo di cul
tura »A. Gramsci", col patro-
cinio della amministrazione 
comunale e dell'azienda au-
tonoma di turismo di Prato. 
si inaugura domani domeni-
ca, alle 17.30, con la prenY.a-
zione dei vincitorL 

La giuria del premio. al 
quale partecipano pittori ita
liani su invito degli organizza-
tori e su giudizio della com-
missione giudjeatrice. e com-
posta da Renato Guttuso, Mar
co Valsecchi, Fernando Fa-
rulli. Renzo Federici. Raffae-
le De Grada. Duilio Morosi-
ni, Adriano Seroni ed Erne
sto Treccani. 

I premi sono i seguenti: pri
mo premio di un milione in-
divisibile; secondo premio 
mezzo milione indivisibile; 
tre premi da 250 mila lire 
Indivisibili; un premio di 250 
mila indivisibile per un'ope-
ra di arte grafica intitolata 
alia Resistenza, 

PLINIO MESCIULAN: Gil occhiali neri (1964) 

Plinio Mesciulan 
adAlbisola Capo 

La GuIIeria Pescetto dl Albisola Capo, prcsso Savova. « 
una GuIIeria attivissima che ha suollo e svoloe in LUinria 
un'otlima azlone culturale, espone in questi oiorni le opere 
del pittore Plinio Mesciulan. Qucslo giovune arlhta ((• nalo 
a Genova nel 1926) e glunto, mi pare, ad un punto importante 
della sua carriera. Dopo una scric dl esperienze che vanno 
dall' astTatto-concreto all'infonnalc, epll si trova onyi impe-
gnato in una esplicilu conqulsta dell' immapine, confluendo 
coil con modi propri in quel movimento di ricostituzione del 
linguaaglo flgurativo che in Italia e cominciato da parecchi 
anni e che ormal si sta rivelando come un stcuro punto di 
forza all'interno della nostra vicenda artistlca. 

Cid che interessa in Mesciulan e il suo atteggiamento 
aperlo, pronto ed attento nei conjronti della realta. La sua vi-
sione si allarga ai fatti, agli avvenimenti. ai drammi del mon
do, ai grandi teml che intercssano da vicino ognuno di noi: 
la fame, la guerra, la violenza, il coloniallsmo, I miti e i fc- • 
tied del nostro tempo: cinema, feleyislonc, pubbHcitu. La sua 
pittura reglslra, raccoglie, compone tutta una scrle di dati, dl 
element!, di circostanze partlcolari in cut II rltmo sincopnto, 
incalzante, spe&.">o brutale c crudelc, degli avvenimenti si 
manifesto con estrema evidenza. JWesciulan perd tende a con-
gclarc questo flusso di cronaca e di storia. Sembra qua.st che 
la sua intenzione sla quella di fissare un gesto, un cptsodio, 
una relatione, altrimenti fuggevoli, per sottoporli alia nostra 
anuli.si, per consentirci di medltarvl sopra. Si tratta insomma 
di una specie di • fattografia», come V avrebbe chiumata 
Maiakovski, priva della componcnte dinamica. 

La prima impressione e che Mesciulan non voglxa giudi-
care i fatti e gli avvenimenti che prende in considcrazione. 
sembra cioe che egli voglia solo informarci, con I'obicttivita 
del doenmento, della statistica, della enunciazione tmpassibile. 
E in realta Mesciulan non desidcra giudicare per not, ma 
non e'e neppurc agnostlchmo o cinlsmo nelle sue immagini. 
Non e'e in nessun modo quella riproduzionc meccanica di un 
simbolo o di un dato come accade di vedere in un Lichten-
stein, a propos'tto del quale ho gia avuto occasione di osser-
varc Vassenza di ogni medlazione crcativa. Questa mediazione . 
in Mesciulan e'e, e Crispolti fa bene a sottollnearla nella ma 
presentazione. Tale mediazione si fa tesa, a mio avviso, per-
sino in virtu di un particolare rigore morale. Del resto anche 
la prima scelfa dell'astrattismo concrcto fu dettata per Me
sciulan da una volonta di purczza morale. E forse qualcosa 
in questo senso pud dirlo anche il fatto che egll sla legato da 
profonda amicizia con quel gruppo coraggioso di giovani cat-
tolici genovesi che fanno capo alia signiflcativa rivistina 
del 'Gallo-. 

Mesciulan costruisce il suo quadro con cura, e per far 
cid si serve di tutte le sue esperienze passate. La sua pittura 
i di natura mentale. anche se mostra di rifarsi al materiale 
piii immediato che quotidiani e rotocalchi sfornano quotidia-
namente. La sua esperienza. cominciata nel '63. ora si arti-
cola in maniera sicura, con I'ausilio di una tecnica che diventm 
metodo e quindi slrumento espressivo. Mesciulan ci propone 
un'ottica moderna, che punta sul valori dell'mtensitd croma-
tica dei piani anziche sui valori della prospettiva c che si 
serve della simultaneita visiva di elementi figurativi dturrsi. 

Ogni quadro di Mesciulan ci richiama alia nostra situa-
zione di uomini contemporanei. immersl in un regno arti/i-
ciate, dope anche il paesaggio c violato dalle leggi della pro
paganda, dai cartelloni, dai manifesti, da un flulto ininter-
rotto di immagini che ci aggrediscono, ci trattcngono, ci in-
vadono da ogni parte. A modo suo e al sua livello, Liger «i 
era posto un problema analogo: dipingere I'uomo nella dl-
mensione della modernttd. E in lui agiva un certo ottimismo 
di remota radice positivisiica. Mesciulan invece vede questa 
situazione con una coscienza luciJamentc drammatica. Egli 
dunque, in qualche modo, si avvicina maggiormente alle in-
tenzioni di un Guerreichi, o a quelle che erano le intenzioni 
di un Romagnoni, piuttosto che alle ricerche americane di cui 
pure adopera talune suggestioni nel modo di usare it taglio fo-
tografico e le definizioni pubblicitane. 

Con questa mostra Mesciulan ha ragginnto senz'altro un 
risultato efficace, superando le incertezze che pesavano an
cora sulla personate romana deH'anno scor.to. Egli si muove 
cosi in un discorso attuale, ricco di postibilita II scntimento 
delle cose, della verita e delV evidenza oggettiva in cui gli 
uomini si trovano ad operare, un sentimento che egli aveva 
vivo da tempo dentro di si e che non era mai riuscito a trm-
durre tangibilmente. adesso emerge inequivocabile, e diren-
tato concretamente risibile. 

m. d* m. 

» 

RIMINI 

Convegno di crilki 
su «Tecnica e ideologic 

Nei giorni 21, 22 e 23 settembre 1964 acra luogo « 
Rimini nel Ridotto del Teatro Comunale, il XIII Conve
gno Internazionale Artisti, Critici e Studioti d'Arte al 
quale parteciperanno personality del mondo culturale, 
artistico e scientifico dell'Argentina, Austria, Belgio, 
Cecoslovacchia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germa-
nia. Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Isracle, Italia, 
Jugoslavia, Messico, Paesi Bassi, Persia, Polonia, Porto-
gallo, Spagna, Svezia, Svizzera, VRSS, USA e Venezuela. 

Tema del Convegno (che sara presieduto dal profes
sor Giulio Carlo Argan, Direttore dell'Istituto di Storia 
dell'Arte dell'Universita di * Roma) e: «Tecnica ed 
Ideologia ». 

II giorno 21 i Conorewwti (gli iscritti sono gia 167) 
visiteranno nel Palazzo dell'Arengo della Citta di Rimini, 
la Esposizione d'Arte Spagnola Contemporanea. 

La Segretcria, affidata a G.F. Dasi, ha sede in V*mtv 
chio (Forli) Italia - Tel. 4S139. 
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