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Genova citta-mostro? 
«Sottosviluppo» economico e culturale - Discussioni urbanistiche che f iniscono in tribunale 
In rovina le case di Cristoforo Colombo e di Paganini - Una scelta «suicida» della Giunta 

A d e s t r a : 
la casa del 
violinista Nl-
col6 Paganini 

A sinistra: 
segni dell'an-
tico splendore 
g e n o v e s e 
emergono tut-
tora 

GENOVA, novembre 
A vent'anni dalla legge che conferiva ai comuni particolari poteri per il risa-

namento, la valorizzazione e la conservazione dei ccntri storici la giunta Pedulla. 
ha deeiso, proprio in questi giorni, di rinnovare l'incarico ad una commissione 
perche « studi un piano ». Nei decenni trascorsi una notevole parte del patrimonio 
artistico e culturale della Genova medioevale ha subito danni forse irreparabili, 
in un decadimento sociale che non ha riscontro in altri centri storici di grandi 
citta italiane. Questo a t 
teggiamento di indiffe-
renza nei confronti di va-
lori cultural! che altri ci invi
diam) ha purtroppo ribadito 
quclla fama di sottosviluppo 
urbanistico che Genova si e 
costruita grazie alia politica 
in questo settore perseguita 
dalle varie giunte controllate 
dalla Democrazia crisUana 
(con l'appoggio c intercambia-
bile » di liberali. missini o so
cialist!). E che si tratti di una 
fama solida non v'e ombra di 
dubbio: gli inizi risalgono alia 
lotta contro il pregevole pro-
getto dell'architetto Chessa 
per la ricostruzione del teatro 
€ Carlo Felice > (i cui ruderi 
bruciacchiati vengono lenta-
mente coperti dall'edera. co
me una rovina del Piranesi, 
nei bel mezzo della citta) e 
gli ultimi episodi seguono il 
licenziamento della commis
sione di revisione del piano 
regolatore e la citazione in 
giudizio dei componenti. il 
prof. Giovanni Astengo e gli 
architetti Ezio Cerruti. Mario 
Coppa. Eugenio Fuselli e Ro
bert Auzelle. 

Le piu impegnate discussio
ni urbanistiche finiscono. co
me si vede. in tribunale (per-
che anche Chessa ed il suo 
progetto ebbero, come si ri-
cordera. un seguito giudizia-
rio) ed oggi. visti i prece-
denti. non c'e professionista di 
rilievo in Italia che pensi a 
Genova come luogo ideale per 
realizzare i propri progetti. 

Sottosviluppo culturale della 
attuale clnsse dirigente geno
vese. si va diccndo. E si cita-
no altri episodi. oltre alia tri-
ste e visibile decadenza del 
centre storico. come la disper-
sione o inutilizzazione di un 
ricco patrimonio artistico: la 
piu importante raccolta d'ar
te giapponese in Italia e an-
cora rinchiusa nelle casse in 
cui venne riposta durante la 
guerra. pregevoli esemplari 
d'arte precolombiana sono di-
menticati nei magazzini del 
castello d'Albertis. mentre la 
famiglia Lunardi cerca vana-
roente da anni un locale dove 
esporre. gratuitamente. una 
ricchissima collezione di cera-
miche guatemalteche 

Non parliamo poi della tri-
ste vicenda legata alia costi-
tuzione di una galleria d'arte 
contemporanea: una commis
sione di enlusiasti raccolse de-
cine di quadri offrendoli gra
tuitamente al comune purche 
aprisse una galleria pubblica, 
ricevette un rifiuto ed oggi le 
opere. firmate da alcuni dei 
piu noti pittori dell'uUimo mez-
xo secolo. sono esposte nella 
galleria d'arte moderna di To
rino. 

Ci sono poi gli episodi phi 
divertenti. Di tanto in tanto. 
in occasione delle giomate 
eolombiane. il comune spende 
un certo numero di mil ioni per 
festeggiamenti che comprcn-
dono sfilate di comparse in 
costume, ma non trova i soldi 
necessari per restaurare la ca
sa. pericolante. di Cristoforo 
Colombo. Viene organizzato 
ogni anno un premio Paganini 
di violino ed e un premio am-
bito. di rilievo mondiale. Quan-
do i concorrenti chiedono di 
poter essere aceompagnati a 
vedere la casa del famoso vio
linista genovese gli si risponde 
con pietose bugie: redificio e 
ridotto ad una rovina ed in 
attesa di essere raso al suolo. 

Per chi vive lontano dalla 
nostra citta il discorso. a que
sto punto. viene considerato 

• la sentenza che con-

danna Genova al destino di 
« Beozia d'ltalia > viene pro-
nunciata. 

Limitandosi a constatare il 
sottosviluppo culturale della 
classe dirigente significa perd 
cogliere dalla complessa real-
ta genovese solo l'aspetto piu 
appariscente, dimenticandone 
cause e componenti. 

L'aver trascinato in giudi
zio la commissione Astengo, 
dopo averla Ucenziata non e, 
come altri hanno scritto, scel
ta di zotici amministratori in-
capaci di cogliere il senso del
la modernita nelle concezioni 
urbanistiche dei revisori del 
piano regolatore. E' stata in-
vece una decisione lucidamen-
te assunta dalla giunta di 
c centro-sinistra * perche il 
c modello economico > della 
Genova degli anni '70 prefi-
gurato dagli urbanisti era 
esattamente l'opposto di quel-
lo che essi intendono imporre 
alia citta. 

H piano regolatore vigente 
prevede una citta - mostro, 
estensibile a «proliferazione 
cancerosa » sino a raggiunge-
re oltre sette milioni di abi-
tanti: con la massima espan-
sione urbanistica questo « pia
no » prevederebbe posti di Ia-
voro per l'industria solo per 
ri.2% della popolazione resi-
dente. Un livello che oggi e 
perstno superato da paesi 
sottosviluppati. 

Alia commissione Astengo 
venne chiesto di dare un volto 
nuovo e nuove prospettive al
ia Genova del vicino futuro e 
la logica risposta fu quella che 
l'avvenire della citta doveva 
essere inevitabilmente imper-
niato sull'espansione del porto 
e dell'industria. In una delle 
sue ipotesi di piano la commis
sione Astengo dimostro anche 
come fosse possibile creare 
un organico < sistema econo
mico » portuale industriale rl-
strutturando la vallata del 
Polcevera nella quale sono ri-
cavabili aree capaci di assi-
curare almeno 33 mila nuovi 
posti di lavoro neH'industria. 

Era una scelta politica, eco-
nomica e culturale, che inten-
deva riportare la Genova de
gli anni '70 al rango di cen-
tro trainantc dcireconomia del 
paese. come lo e sempre stata. 

La giunta di ecentro-sini-
stra > inveoe. come ha affer-
mato il sindaco. ha per obiet-
tivo il c recupero del capoluo-
go alia funzione residenziale 
e direzione* e prevede il tra-
sferimento da Genova delle 
industrie. 

c Non essendo realistico pro-
porsi. almeno per il momento 
— ha affermato Ting. Pedulla 
nei giorni scorsi illustrando fl 
bilancio comunale — fl decen-
tramento dei grossi stabilimen-
ti industrial! del ponente. de-
centramento che tra r'altro 
non potrebbe awenire nelle 
aree contigue. ci si dovrebbe 
rivolgere alle iniziative medio 
piccole >. 

Questa linea poliUca e gia 
costata 1'esodo o la chiusura 
di alcune decine di aziende ne-
gli ultimi sei anni: gli operai 
occupati neirindustria sono di-
minuiti dal 1961 al 1966 di 
19.565 unita e questa tendenza 
continua. come attestano gli 
ultimi drammatici awenimen-
ti. quali la chiusura della < Mi 
ra Lanza» e la lotta alia 
« Piaggio ». 

Se dovesse passare la c linea 
Pedulla t altre decine di mi-
gliaia di lavoratori sarebbero 
gettati sul lastrieo ed altre 
aziende verrebbero costrette 
ad andarseoe (un recente stu

dio della Camera di commei-
cio fra 3G0 piccole e medie 
industrie conclude affermando 
che solo una decina e sicura 
di rimanersene a Genova). 

Nella storia plurisecolare di 
Genova non si ricorda un solo 
periodo in cui la classe diri
gente abbia indicate alia citta 
una prospettiva di involuzione 
e di perdita del peso economi
co come quella scelta dalla at
tuale giunta: non e detto, pe
ro. che questa scelta suicida 
possa trovare pratica realiz-
zazione. e lo testimonia l'estre-
ma decisione che i lavoratori 
hanno dimostrato di avere nei 
respingeme le conseguenze. 

Paolo Saleffi 

Una iniziativa editoriale di originate concezione 

Minerali in edicola 
per i giochi dei ragazzi 

Un piccolo fascicolo con allegata un confenitore di polistirolo - Le caren-
ze della scuola lasciano via libera all'intervento « didattico » dei privati 

Un piccolo fascicolo di ven-
ti pagine con notizie sul ter-
remoto di Pompei, qualche 
fumetto ed una breve spiega-
zione sulla calcite, sulla pi-
rite e sul basalto. Poi — ma 
e questo che conta — c'e 
l'« allcgato»: una scatola di 
polistirolo. Candida e leggera, 
che contiene i campioni dei 
minerali e della roccia di cui 
parla il giornaletto. Questa, 
in breve, e 1'ultima trovata 
dell'editoria per ragazzi che 
apparira sulle edicole nei 
prossimi giorni. II suo nome 
e cEsp>: quasi una sigla — 
come si conviene alia moda 
di questi anni — che pud si-
gnificare contemporaneamen-
te «esperto > ed «esperi-
mento ». 

La nuova iniziativa e stata 
presentata — a Roma ed a 
Milano — con grande irape-
gno pubblicitario e grossi di-
scorsi culturali. Professori 
universitari. direttori didatti-
ci. il Comitato Italiano per 
il gioco infantile, e perfino 
fl Ministero della Pubblica 
Istruzione hanno appoggiato 
— piu o meno ufficialmente 
— questo nuovo sforzo edi
toriale. Ed d probabile che 
tanto impegno sara seguito 
da concreti risultati: non v'e 
dubbio. infatti, che la moder
nita della confezione; la dut-
tilita di impiego dei materia-
li offerti; l'originalita stessa 
del prodotto troveranno pron
to un pubblico notevole di 
consumatori (non soltanto, c'e 
da credere, fra i giovani cui 
dice di rivolgersi). 

Con un ritmo bisettimanale 
di pubblicazione, V* Esp» 
portera infatti nelle case dei 
ragazzi che potranno acqui-
starlo quasi centocinquanta 
c campioni» di rocce e mi
nerali; consentendo cos! di 
realizzare una colleziooe di 

non trascurabile importanza. 
pur seguendo il meccanismo 
del gioco. 

A questa prima ondata, al
tre ne seguiranno fin dai 
prossimi mesi. La serie di 
mineralogia, infatti. sara se-
guita da quelle della fisica. 
dell'elettricita, della chimica. 
E chi potra spendere. mettera 
insieme un piccolo tesoro di 
giochi scientifici (e quindi al-
taraente educativi): vi sara 
modo, insomma, di awicinar-
si alia scienza in modo con-
creto. ben oltre l'astratto gra-
do di conoscenza offerto dai 
pur numerosi manuali popo-
lari a dispense oggi in pub
blicazione. 

La stessa eccezionalita del-
l'impresa editoriale. tuttavia 
costringe ad alcune conside-
razioni poco liete. Non vo-
gliamo indugiare sulla validi-
ta di un sistema culturale 
basato, ancora una volta, 
sulla legge del consumo (quei 
minerali portati fin dentro ca

sa, in gelide confezioni di pla-
stica, pronti per essere usati 
come qualsiasi altro prodotto 
commerciale). Piu importan
te, infatti, e osservare che 
obiettivo «culturale > della 
nuova, efficientissima, impre-
sa editoriale sia quello di sop-
perire alle carenze dell'istru-
zione scolastica. Su questo 
tasto tutti i presentatori han
no battuto a lungo: la scuola 
manca di attrezzature scien-
tifiche; i ragazzi studiano sul 
vuoto; gli insegnanti non han
no moderni strumenti didat-
tici. Ora. invece. c'e l'cEsp* 
e la solerte iniziativa pri-
vata. 

C'e. si; ma per quali ra
gazzi? Ogni c confezione » co-
sta cinquecento lire: quante 
famiglie potranno permetter-
si il lusso di un acqiristo re-
golare? H soccorso portato 
alia scuola si trasforma obiet-
tivamente in una nuova sele-
zione di classe degli studenti: 
gli stessi editor! lo sanno e 

Un ciclo di manifeslazioni organizzato nella RDT 
per il 450° anniversario delle lesi di Wittenberg 

Marxist! e teologi a 
convegno su Lutero 

I risultati del dibattito sui « 450 anni della Riforma » - Un poderoso 
sforzo organizzativo del quale sono stati protagonist! gli studios! 

della Germania democratica - II contributo degli stranieri 

le previsioni di tiratura non 
superano le poche decine di 
migliaia di esemplari. Un sus-
sidio didattico per elite, in
somma; o un nuovo sacrifi-
cio personale per quei mae
stri che vorranno munirsi di 
questo prezioso materiale. 

Senza togliere alcun merito 
all'iniziativa (intorno alia 
quale pare siano impregnate 
ben 150 industrie italiane) val 
certo la pena di chiarire — 
in conclusione — che non e 
un caso sia nata in Italia; 
e non e nemmeno un prima-
to di cui gloriarsi. La verita 
e che quando la scuola pub
blica non risponde piu alle 
esigenze ed alle attese di una 
istruzione moderna e razio-
nale l'iniziativa privata ha 
buon gioco nell'inserirsi: gua-
dagnando meriti (e quattri-
ni) con quegli strumenti edu
cativi che dovrebbero essere 
un gratuito diritto di tutti. 

d. n. 

BERLINO. novembre. 
Da quando Martin Lutero 

affisse sulla porta della Catte-
drale di Wittenberg, le 95 tesi 
che furono una dichiarazione 
di guerra teologica alia chiesa 
di Roma, son passati 450 anni. 
II nostro giornale, del resto, 
se ne e occupato di recente. 
La Repubblica democratica 
tedesca ha celebrato questo 
anniversario con una serie di 
iniziative ufficiali tese a per-
mettere un bilancio storico, 
scientifico, politico e sociale 
sul risultato della riforma lu 
terana nei mondo anche se na-
turalmente I'attenzione mag-
giore & andata alio sviluppo 
che prese la storia tedesca dal 
momento della Riforma ad 
oggi. 

II lavoro di preparazione 
delle celebrazioni d durato un 
anno e mezzo ed ha avuto ini-
zio con la creazione di un 
comitato in cui 6 rappresen-
tata la Chiesa evangelica as-
sieme alle organizzazioni poli-
tiche e culturali dello Stato. II 
comitato era infatti presiedu-
to dal vice-presidente del Con-
siglio di Stato Goetting che e 
anche il presidenle dell'Unio-
ne democratica crisUana. Ci 
si pud subito domandare per 
quale ragione uno stato socio-
lista si sia fatto promotore di 
una cost vasta, profonda cele-
brazione e abbia preso inizia
tive che coprtvano settori di 
versi dell'opin'ume pubblica. Si 
pud immediatamente rispon-
dere, come dimostra un opu-
scolo di argomentazione, che 
prima preoccupazione e stata 
quella di non dimenticare che 
il movimento socialista affon-
da le sue radici in quanto di 
progressiva ha generalo la 
storia e mantenuto la tradi-
zione. E non si pud dimenti
care, come suZI'Unita stessa 
e stato scritto, quale poderosa 
spinta abbia dato soprattutto 
alia terra tedesca la grossa 
battaglia ingaggiata da Lutero 
contro la degenerazione tem-
porale, e non solo temporale, 
della Chiesa, che gia Dante 
bollb nella Divina Commedia 
ma che nei 400-500 aveva ac-
quistato ben altro peso. Ma 
non signified soltanto questo la 
rivolta luterana, che allora si 
sarebbe trattato di una dispu-
ta che poteva essere circo-
scritta nei limiti di una con-
troversia teologica. Le 95 tesi 
del monaco agostiniano spri-
gionarono forze nuove, seml-
narono la ribellione contro la 
chiesa cattolica romana si, 
ma nello stesso tempo furono 
intese dalle masse contadine 
come un atto di liberazione 
dai rappresentanti secolari 
della chiesa impersonati dai 
principi, proprietari terrieri. 
Di qui maturano i fermenti 
politici. economici e sociali 
che portarono alia rivolta con-
tadina del 1524-25. I contadini 
si fecero scudo, e vera, della 
riforma per attaccare I'auto-
rita della chiesa, ma insieme 
attaccarono la cosiruzione pi-
ramidale dell'autorita costitui-
ta e. guidati da Thomas Mun-
zer, indirizzarono la loro ri
volta contro Vordinamento so
ciale. Lutero in verita ebbe 
paura di questa rivolta e 
certo si rese conto che le 
sue 95 tesi erano cadute su 
un terreno estremamente ri-
cettivo in un'epoca storica di 
plena maturazione e di tra-
sformazione sociale. 

L'arretramento di Lutero, 
che nei 1520 era stato scomu-
nicato da Leone X. non fermo 
il grande sviluppo della rivol
ta che porto alia formazione 
della societa pre-capilalistica. 
11 fenomeno non interessa sol
tanto la Germania. ma tutto 
il mondo sassone e una parte 
anche del mondo slavo che 
ebbe uno svUuppo paraUelo a 
quello germanico. Per quanto 
attiene maggiormente alia 
Germania, va rmtracaato m 
esso anche lo svolgersi di un 
processo culturale unitaiio con 
Vunificazione della lingua e la 
formazione di una coscienza 
nazionale tedesca. 

Questi, molto sommariamen-
te, i temi della discussione sul-

EDICOLA O 
LIBRERIA ? sacrario del libro 

Edicola o Ubreria? n quesito e tomato 
di attualitd in queste vltime settimane, 
con una serie di polemiche. accordi tra 
editori e librai e edicolanti, e successive 
rotture dei medesimi. Sono riaffiorati tutti 
i numerosi problemi — editoriali. orga-
nizzativi, di categoria — esplosi qualche 
tempo fa con I'irruzume del libro m eOt-
cola. 71 problema e tuttora aperto, e <fi 
difficile soluzione; riflesso di una espon-
sione contraddittoria e confusa del Itbro 
di cultura in Italia. 1 librai si sentono 
danneoQiati; tornare indietro togliendo H 
libro aU'edicola sarebbe antxstorieo. or-
mai, e daltra parte una nuova reoola-
mentazione ci cuole, 

II direttore generate delle rnformaziom, 
che fa capo direttamente alia PresvJenza 
del Consiolio, e autorevolmente mterve-
nuto nella discussione a Muano, durante 
I'assemblea dell'Associazione Librai Ita-
UanL La questione ha trovato nelle sue 
parole tnaspettati echi; t problemi della 
diffusione del libro e dei ravporti di ca
tegoria tra edicolanti e librai. sono stati 
liberali di tutti i loro pesi terrem, di tutta 
la loro greve praticild\t e proiettaii m 
una luminosa sfera smntuale. 

• F un fatto incontroverttbile — ha af
fermato eon fermezza U dotl. PadeUaro — 
che Q domicilio vera del libro e la Ubre
ria, come la casa di Dio e la Chiesa. Ma 
i chiaro che, come chi non ha fedt non 

va in chiesa, chi non ama il libro non 
va in libreria. Tutto dtve essere tentato 
perche" amore e fede rtfioriscano». 

E per far <rifiorire la fede*. natural-
mente, anche Tedicola pub servire; pur
che" sia intesa. perd, come uno di quei 
« piccoJi altari delle strode * che possono 
c invogliare la oente ad andare in chiesa >. 
E cosi, promossi i lettori a credenti, e 
gli edicolanti e librai a sacerdoti di cam-
pagna e di citta, non sard piu necessano 
cercare una soluzione tra i caduchi stru
menti di comunicazione di massa. o nei 
profani meandri della politica editoriale; 
basterd aspettarla dal cielo. 

g. c. f. 

la Riforma luterana che hanno 
avuto per epicentro il Conve
gno di Wittenberg alia fine di 
ottobre. La rclazione introdut-
tiva d stata tenuta dal pro
fessor Max Steinmetz, diretto
re dell'lstituto di Storia tede
sca dell'Universitd Carlo Marx 
di Lipsia. A questo convegno 
hanno preso parte studio^i in 
generate, ma soprattutto sto
rici, filosofi e teologi. venuti 
da varie parti del mondo, 
Germania Occidentale com-
presa. 

Sarebbe ora prematura un 
bilancio del convegno al quale 
perd ha dato un contributo no
tevole un gruppo di studiosi in 
gran parte appartenenti alia 
Universitd e agli Istituti cultu
rali della Repubblica demo 
erotica tedesca, ma anche 
non tedeschi, pubblicando un 
nutrito volume di saggi sotto 
la direzione di Leo Stern e di 
Max Steinmetz, in cui si pren-
dono in esame. le origini. gli 
sviluppi, le conseguenze della 
Riforma nei suoi aspetti piu 
importanti in campo teologico, 
sociale, politico ed economico. 
Questo libro I 450 anni dclln 
Riforma. stampato dalle Edi-
zioni Scientifiche in latino e 
riccamente illustrato, rappre-

senta forse oggi uno dei con-
tributi piii avanzati, una delle 
ricerche piu complete sulla 
Riforma luterana, a cui hanno 
contribuito insieme marxisti m 
teologi, in cui si registra, s« 
ve ne fosse ancora bisogno, 
la sconfitta della test che la 
riforma luterana possa csscie 
conxiderata ancora soltanto un 
fenomeno teologico 

A parte ias^enza della Chie
sa cattolica dal dibattito, in 
questo importante problema 
storico. rn certamenle osscr-
vato che non sempre Chiesa 
evangelica e Stato socialista. 
si sono trovati d'accordo sui 
problemi di contenuto, sttUc 
tesi, ma anche sulla svolgi-
mento delle manifestaziom 

E' prevalso tuttavia lo spi 
rito d'intesa, lo spirito di cnl-
laborazione a cui hanno ulte 
riormente invitato anche alcu
ni esponcnti mondiali del Mo 
vimento della Chiesa prote-
stante Ma le celebrazioni non 
si sono certamente fermate al 
convegno. anche se il convegno 
e stato l'aspetto di maggior 
rilievo di tutto il ciclo. Non 
sono mancate. fra I'altro, ma
nifeslazioni religiose. 

Adolfo Scalpelli 

Un poema georgiano 
tradotto in tutto il mondo 

Ha compiuto 
ottocento anni 

il cavaliere 
della pelle di tigre 

Si e celebrato nei mesl 
scorsi l'800jno anniversario 
del poema nazionale geor
giano a II cavaliere della 
pelle di tigre», scritto in 
etfc giovanile da Sotha Rust' 
veli, che la tradizion: vuo-
le uomo di stato e aristo-
cratico vissuto alia so-
glia del sec. XIII. La Geor
gia, liberatasi allora dalle 
ingerenze islamiche e bi-
zantine, conosceva un pe
riodo di unita e indipen-
denza politica che produs-
se creazioni artistiche libe-
re dalle complesse influen-
ze culturali sino allora do-
minanti. Si andb sviluppan-
do il romanzo cavalleresco 
che ebbe la sua punta di 
diamante appunto nei poe
ma di Rust'veli, composto 
di 1500 strofe di 4 vers! 
di 16 sillabe ognuno. 

Scritto in modo lmmagi-
noso e rapido, esso nar-
ra le vicende di due u o 
mini e due donne tra i 
quali primeggia la figura 
di Tariel, il « cavaliere del
ta pelle di tigre», che do
po molte vicende vedono 
il trionfo dei propri sen 
timenti amorosi. II poema 
e illustrato da miniature 
piii tarde che per un fol 
to gruppo non sono che la 
trascrizione di quelle del 
sec. XIIIXIV, dalle quali 
risulta evidente l'onginuli-
ta. acquisita da questa for
ma espressiva, 

II volume stampato in 
Georgia per l'anniversario 
ne da una ampia documen-
tazione. A esso se ne ac-
compagna un secondo in 
cui sono riprodotte le illu-
strazioni che hanno com* 
mentato le edizioni recenti; 
spiccano, per l'acuta sensi-
bilita di segno e la disin-
cantata ironia, quelle di 
Fulvio Bianconi per Tedi-
zione italiana pubblicata 
nei 1945 da Blanchi-Giovini. 

Mostre a Milano 
e a Roma 

0MAGGI0 
A MAFAI 

Con due grand* retrospetUv*. 
aperte contemporaneamente • 
Milano e a Roma, viene reso 
omaggio alia figura e alVopera 
di Mario Mafa*. i l grande artiste 
itahano che tanta parte ebbe 
nei nnnovamento della pittura 
italiana a part ire dal 1930. Un 
cosp.cuo gruppo di opere assai 
rappre ren!at;\e e esposto --1!J 
« Ga'.ier a 32 » Ji Milano che ha 
inaugurate martedi sera i nuovi 
locali d via Brera 6. Domini . 
alle 18 30. a Roma, la w > r u 
« La nuova pesa » (via del V in-
taggio 46) maugura la sua sta-
gione con un c Omaggio a Ma-
f a i » comprendente cinqv 
pitture e trcnta diaepri. 


