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Cercano ancora i 15 dispersi della petroliera 
CAGLIARI , 23 

I naufraghl della petroliera < Univer
se Patriot» esplosa al largo della Sar-
degna, raccolti dalle navl «Tarren* > 
• < Mercantlne », sono sbarcatl la scor-
•a notte a Sant'Antioco e sono statl al-
loggiatl In un albergo. Molti apparlva-
no con II volto segnato dalla stanchez-
i a , avevano I vestltl itracclatl • al-

cunl erano anche senza scarpe. Le loro 
condlzloni sono state, comunque, giu-
dicate buone. Tuttl I marinal super-
stitl hanno raccontato la loro terrlbile 
avventura, ma non hanno saputo for-
nlr* notlzle su qutndlcl del loro com-
pagnl che mancano ancora all'appello. 
Le rlcerche, comunque, non sono state 

tospese e stamane all'alba, navl ed ell-
cotterl hanno ripreso ad esplorare sen
za sosta la zona dl mare dove la c Uni
verse Patr iot» era andata ad Inca-
gllarsl dopo le terribili esploslonl che 
si erano verlficate a bordo. 

NELLA FOTO: la petroliera Inca-
gllata. 

Una vergognosa piaga riaperla dol coso della ragaiza di Alghero cacciata dagli studi perchd fumava 

Divisi i bimbi poveri dai ricchi 
in una scuola media di Cagliari 
La teoria classista del preside dell'« Ugo Foscolo » - II dramma del lavoro minorile - Dorme in 
classe il piccolo garzone panettiere - La repressione della societa per colpire il diritto alio studio 

Dalli nostra redazione 
CAGLIARI, 23 

II caso di Rosa Maria Pu-
ledda ha riproposto, seppure 
attravarso una angolazione 
particdlarisslma, i tern! della 
scuola in Sardegna. Intorno 
alia repressione risonante che 
si e esercitata sopra la stu-
dentessa algherese sono venti-
te crescendo le proteste de-
gli studenti e dei movimenti 
giovanlll della sinistra auto-
nomista. Di conseguenza si e 
ricominciato a discutere dei 
problemi, molto piii vastl, del 
rapporto scuola-societa nella 
Regione e delle condizioni dl 
studio dei giovani. 

Lo « scandalo» Puledda dl-
venta la cassa armonlca dl 
questl problemi che — al dl 
la dei termini umanitari — 
rivelano la sottomlsslone a 
cui sono costrette nel setto-
re dell'istruzione le olassl su-
balterne. 

«Non sono una allieva In-
degna, come vogliono far cre
dere con la inglusta sospen-
sione di un anno che ml nan-
no Inflitta. Per riuscire a fre-
quentare la scuola, e per ar-
rivare al traguardo dl un dl-

Che cosa significa perdere una fetta di vita passata? 

CON MANZU DOPO L'ALLUVIONE 
Un vuoto irreparabile, una testimonianza scomparsa per sempre - Come e « scoppiato » un f iumiciattolo - II rac-
conto dei protagonist! - Un anno fa lo scultore venne colpito da un'altra, atroce sciagura: la morte del figlio 

Dal nostro inviato ' 
ARDEA, 23 

A grandl manate, con fatica, 
buttano su nel cassone del ca
mion mucchi dl poltlglla dl 
carta. Sono llbri che si sciol-
gano fra le manl come se 
j0toero crema, sono fogli dl 
carta sporchl, imbrattati dl 
macchie dl colore, e lnchio-
atro, e fango pesante e duro 
come colla. Insomma sono 
queste le opere — per alcunl 
versi fra le piu rare e pre-
ziose — di Giacomo Manzu, 
scultore dl 62 anni, bergarna-
sco dl orlgine, flgllo dl un 
calzolaio, operalo dagli undl-
ci al diciannove anni. 

Con gli altl stivali dl gom-
ma gli operai imbarcano sul 
camion chili e chili dl cata-
loghl — circa selmila — e 
schede, e cartelle che non si 
riesce nemmeno piii ad apri-
re tanta e di ventata la poltl-
glia. E poi outtano su i di-
segni (circa 200) quel disegni 
preziosi per Manzu che ricor-
dano i primi lavori mordent! 
del lontano 1928 (appena ven-
ti anni di eta) e poi 11 38 
11 '41 e giu giu fino agli anni 
piu recenti agli anni « nobili»: 
1 bozzetti delle opere — da 
Esiodo all'Ariosto — ancora i 
disegni dl Papa Giovanni e 
della porta di S. Pietro, quell! 
innumerevoli della bellissima 
Inge, la sua donna, preziosa 
protagonista di alcune delle 
opere di scultura piii forti ma 
forse persa per sempre in 
mille espressionl sfuggenti 
lungo la serle dl quel disegni 
distruttl. Una lunga galleria 
che un torrentello da poco, gia 
oggl ritornato minuscolo e 

eornlone, ha liquidate In pochl 
mlnutl, meno dl un quarto 
d'ora. 

La moglie di Marcello Fio-
ravani, e una compagna, fun-
zionarla del nostro partito fi
no a pochl anni fa. Racconta 
con calma e con rabbla 1 mo
ment! terribili durante I qua
il vedeva dalla stretta e lunga 
finestrella del sotterraneo, 11 
suo uomo — Marcello — mo-
rire inesorabilmente affogato 
dentro la buia cantina dove, 
lnsieme al disegni, stava lui 
che era andato a salvare il 
salvabile. 

Un caso fortunato — e non 1 
Vigil! del Fuoco, o i carabl-
nieri arrivati dopo oltre un'ora 
— ha salvato Marcello: c'era-
no tre ragazzi, anzi tre « ra-
gazzini» come mi racconta 
piii tardi Manzii, che erano 11 
sul torrentello in plena e cer-
cavano di catturare suna ser-
pan afflorata. Hanno sentito 
le urla di aiuto, sono corsi e 
hanno rotto i vetri della stret
ta finestrella e poi hanno di-
velto gli inflssl perche altri-
mentl Marcello non poteva 
uscire. L'acqua, nella stretta 
cantina, entrava a vortice e 
per di piii c'era 11 l'impian-
to centrale della corrente elet-
trica, l'industriale, che, se non 
avesse scaricato fuori come e 
awenuto, avrebbe scaricato 
dentro fulminando Marcello 
Fioravani aggrappato alia fi
nestrella a due metri dal suo-
lo e immerso nell'acqua. 

Per prima, mi sembra, an-
dava raccontata la storia di 
questo lavoratore che con ec-
cezionale senso di responsa-
bilita e profonda, autentica 
sensibilita culturale, ha real-
mente rischiato la vita per 

MARCA FAUST 
oro 18 K 17 rubini - Garanzia 1 anno 
in offerta speciale al prezzo (ridotto del 
50%) di L. 7.500 - Spedizioni contrasse-
gno, oppure spedire importo 
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Lo scultore Manzu intervlstato dal nostra Inviato dopo la drammatica vlcenda che lo ha colpito 

salvare quel trecento disegni 
che stavano nel moderno, bel-
lo e aggressivo capannone do
ve il K Comitato Amici di Gia
como Manzu •> ha raccolto la 
produzione piu slgnificativa 
deU'artista. 

Ed ecco Manzu a casa sua, 
poco piu avant! del paese. Un 
grande salone dove il «de 
seign» si mischia bene con 
certe autentiche madie scolpl-
te, credo, d'Oltralpe; ma
die massicoe, dure, con so
pra dei disegni tenul, non dei 
quadri, della migliore produ 
zione del secolo europeo: un 
Picasso, un volto lungo (Mo-
digliani 1919) bottiglie e ca-
raffe a matita di Morandi, un 
lieve Matisse. Fra quelle ma
die e quei disegni — slcura-
mente un caso — c'e lo stes-
so contrasto che c'e fra ! po-
chi disegni emergent! visti nei 
fango, ormai rovinati, di Man
zu e le sculture che stanno 
al piano alto dell'edificio di 
Ardea: lievi i disegni. grosse 
grand!, con una loro forza e 
potenza vitale — ora erotica e 
ora religiosa — le sculture in 
bronzo, i busti. la famosa 
« Sedia » il gigantesco • Car-
dinale», 1'irreale m Giulia e 
Mi let o in carrozza » che sem
bra correre, e ancora 1 bel-
lissimi « Inge B e i « grand! 
amanti». 

Dice Manzii: « Che cosa pro-
vo? Nulla. Penso che c'e un 
prezzo da pagare sempre nel 
rapporto fra I'uomo e la na-
tura». Uomo e natura e 
un bel concetto e in fondo cor-
nsponde a questa filosofia dl 
Manzii a quella delle sue scul
ture e anche al distacco — 
non saprei che altra defimzlo 
ne usare — „-on il quale s! 
par la brevemente di questo in-
cidente che e un dramma E 
curiosamente i! dramma e 
quasi piii nostro. di tutti, che 
suo. Si pu6 pensare quello che 
si vuole deU'opera di Manzii, 
e di Manzii stesso, ma una 
cosa e certa quando si ve-
dono buttare a palate dei di
segni, delle opere irripetibili, 
ndotti In fango sopra un ca
mion si ha II solo pensiero 
che stiamo tutti perdendo 
qualcosa, in ogni caso, una 
fetta di culture e di ctvilta 
dell'uomo. 

Quail disegni nmpiange dl 
piu Manzii? Rimpiangere na-
turalmente e la parola sba-

gliata, ma e provocatoria. E 
Manzu risponde disciplinata-
mente: «I primi, quelli che 
mi ricordavano la mia infan-
zia e che feci nel 1928». 

Buona risposta, ma c'e mol
to altro dietro. Improwisa-
mente si capisce che Manzii 
di una cosa ha voglia: di non 
parlare piii di questa faccen-
da. E si pub capire il mec-
oanismo. Non solo si tratta 
di un caso iroppo grosso, di 
un dramma troppo profondo 

Circondato 
dalla polizia 

si spara 
I'omicida 
di Parma 

PARMA. 2.1 
Ernesto ( iaarn:cn. i l giovane 

di 23 ann; che in una cnsi di 
follia ha ucciso ien i l padre At-
t:ho e la fidanzata d r l a Niero. 
si e spara to dopo cssere stato 
circondato dalle auto della po-
hzia. a conc'us.one di un dram 
matico inseguimento L'assassino 
versa in f in di v.ta al Centro 
di nanimazione dell'Ospedale 
Maggiore. 

Ernesto Guarn-.en. comptuto i l 
duplice delitto. era nuscito — 
com'e noto — ad allontanarsi 
da Parma, probabilmente ser-
vendGsi di un p j l lman di linea. 
Nella notte ha rubato un'AIfa 
1750. che pero e stata intercet 
lata dai carabinieri sulla via 
Emilia, tra Parma e Fidenza. 

Verso le 4. la c |7.T0 > e stata 
bloccata da ogni parte. Vistosi 
circondato. Ernesto Guarmen ha 
fermato l'auto. ha est rat to la 
Beretta calibro R.35 con la qua 
le aveva ucciso i l padre e la 
fidanzata c si e esploso un col-
po in testa Quando gli inse-
gir.tori si sopo avvicinati alia 
vettura. i l giovane pareva mor-
to: invece era ancora in vita, 
ed e stato subito trasportato al-
l'ospedale di Fidenra. dove i 
sanitan. considerate !e sue gra-
vissime condizioni, ne hanno 
consigliato i l ricovcro a Parma. 

per raccontarcelo qui In me
no dl un'ora, fra due soono-
sciuti, ma c'e anche alle spal-
le una dura vaccinazione: la 
morte di un figlio di trenta 
anni l'anno scorso e un di-
vorzio in via di soluzione. 

II rapporto con la natura 
— va detto con sinoerita al-
l'uomo Manzii — e stato pa-
gato a prezzo ben caro. 

E' giusto spostare sul pro
blemi tecnici tutto 11 discor-
so. Si poteva prevedere la 
sciagura? « Certamente (e gia 
me lo aveva detto una sua 
collaboratrice, giii al cosl det
to amuseon) ma non si e 
previston. II 16 gennaio del-
l'anno passato l'acqua, sgor-
gando dalla terra, aveva in-
vaso per un palmo quella 
stessa cantina e subito si era-
no spese migliaia di lire per 
creare protezioni nuove, iso-
lamenti, sfoghi Ma come pen
sare a questa piena fulminea 
in una qualunque giornata di 
pioggia nella campagna roma-
na? Poi le responsabilita na-
turalmente. Un ponte costrui-
to in maniera che sia pure 
a un profano, appare ridico-
la: fate conto che per un tor-
rente dal fosso di meno di die-
ci metri si e fatto un ponte 
che ha al centro un pilone di 
4 metri almeno. Quel pilo
ne ha fatto da diga e l'acqua 
e poi piombata giu come se 
fosse alle cascate del Niagara. 
E il fiume non puhto? gli sea-
richi abusivi che hanno in-
golfato tutto? « Buona » am-
ministrazione della DC e del
la destra che dominano da 20 
anni scorrazzando fra Latina, 
Apnlia. Pomezia 

Si e fatta viva qualche « au-
torita » con Manzii? Nessuno, 
nemmeno il sindaco di Pome
zia che e demoenstiano e tan-
to meno ! « papaveri » romani. 

Lascio un Manzu lontano e 
amaro, sulla porta di questa 
sua casa-studio che daU'alto 
di un montarozzo di tufo do-
mina uno degh onzzonti piii 
magici e lummosi del basso 
Lazio: dal Colli Albani al ma
re di Tor San Lorenzo. 

Scendendo di 1) costeggiando 
Ardea, lungo una coilina dl 
tufo vedo alcune grotte ablta-
te, proprlo abitate con le fa-
miglie dentro. La sensazione e 
che qui non si e conqulstato 
nulla di nuovo e per di piii si 
e perso, ora, qualcosa di bello. 

Ugo Baduel 

ploma, ne ho fattl tantl di 
sacrifici in vita mia, dl gior* 
no lavoravo e di notte stu-
diavo. Prequentando I corsl 
serali dell'Enalc, ho preso la 
licenza media. Pol ml sono 
iscritta al liceo sclentifico, so
no arrivata alia seconda clas
se, ed ancora non e finita: 
lavoro e studio. 

Questa e Rosa Maria Pu
ledda. Una « canaglia »? Una 
plebea che non sa cos'e la 
scuola? 

Contrariamente a quanto 
pensano, dlcono e scrivono al-
cuni suoi professori (che, lo
ro si, non sanno cosa signifi-
ohi educare) si tratta di una 
ragazza che conosce tutto del
la scuola e del lavoro, in una 
parola della vita. 

Ad Alghero una preside ln-
teressata piii al termini for
mal! della educazione ohe al 
problemi grossi e drammatl-
ci del mondo della scuola, ha 
esercitato il suo autoritarl-
smo contro la giovane studen-
tessa. Ma quail sono le rea-
li condizioni dl disciplina e 
di lavoro in cul vivono gli 
studenti In Sardegna? 

La societa borghese e co-
loniale reagisce, quindi, con 
durezza alia violazione di un 
codice formale (peraltro non 
da tutti rispettato nel liceo 
algherese, se e vero che la 
preside fuma una sigaretta 
dietro l'altra anche davanti 
ai giornalisti che la intend-
stano sulla sua ultima pro-
dezza). Ma la stessa societa 
borghese non mette In opera 
alcun prowedimento di fron-
te alle condizioni dlsastrose-
(che sono la negazlone del di -
ritto alio studiare in scuole 
civfli) deilo stesso istituto di 
Alghero invaso abbondante-
mente dai topi e da altrl in-
setti. 

La pTofessoressa Anna Pan-
tipagni dice di avere compiu-
to il proprio dovere ohiaman-
do la polizia nel «suo» isti
tuto per allontanare Rosa Ma
ria Puledda. Una operaalone 
che — sebbene consentita al
ia preside dalla legge — non 
costituisoe affatto un esem-
plo di prassl democratica. 
Perch* allora la preside dal
la «esperienza trentennale dl 
educatrioe », .non ha ohlama-
to anche l'ufficiale sanitario 
del Comune per far consta-
tare le condizioni dell'edifi
cio? 

Non l*ha fatto perch*, 
forse l'avrebbero obbligata a 
chiudere la «topala ». 

La vita dl Rosa Maria Pu
ledda e una storia campione. 
Vale per tante altre, come lei 
stessa dice. Le cronache so
no plene della ribellione de-
gjl studenti4avoratori sard! 
che « osano » chiedere un trafc-
tamento migliore. Ma pochl 
conoscono in Sardegna e fuo
ri i casl del bambini lavora-
tori 9 studenti. Non e raro, 
al centro e In periferia, leg. 
gere cartelll netle vetrine del 
negozl: acercasi ragazzo da
gli otto al dodici anni». E' 
proibito dalla legge aasume-
re minori, ma nessuno oon-
trolla e vigila. -

A San Perdixeddu, ecco una 
testimonianza diretta, un gio
vane insegnante — dl quelli 
con fa barba, che hanno fatto 
e f anno la contestazione — ha 
notato un suo alunno dl na
ve anni sempre ciondolonl sul 
banco, con la testa che gli ca
de dal sonno. Credendolo ma-
lato, ha voluto interessarsl 
del suo caso. Avvicinati 1 ge-
nitori, la verita e venuta a 
galla. La famiglia e povera, 
ha bisogno di aiuto. Percid 
il ragazzo di giorno va a scuo
la, e di notte lavora. E' gar-
zone panettiere, con orario 
dalle 22 della sera alle 5 del 
mattino. Una durissima con-
danna, che la FILZIAT-CGIL 
di recente ha denunclato alia 
oplnione pubblica cagliarita-
na. Vi e dl piii: nei comuni, 
malgrado la legge ne faccia 
esplicito divieto. vengono im-
piegate bambine nella confe-
zione del pane. Costano poco, 
al massimo cinquemila lire 
la settimana. II lavoro mino
rile assume, poi, elevate per-
centuali nel capoluogo. Spes-
so 1 ragazzi sono costretti a 
lavorare a macchine perico-
lose. che non sanno maneg-
giare. Uno di essi. nel dicem-
bre scorso, e rimasto vitti-
ma di un gravissimo infor-
tunio: la mano maciullata, 

E cosa dire del « diritto al 
lo studio* che nell'isola non 
e certo una garanzia delle 
class! meno abbienti, dei fi-
gli dei lavoratori. Esiste inve
ce la discriminazione dl 
classe. 

Gil esempi non mancano. 
Nella scuola media Ugo Fo
scolo al Cep di Cagliari (un 
quartiere popolare, abitato da 
gente assai povera e disagia-
ta> e d'uso una pratica ver
gognosa. denunclata dai co
munisti al Consiglio comuna-
le: 1 bambini dei ceti bass! 
vengono divisi da quelli del
le famlghe bene per evitare 
pericoJose contaminazioni. 

I ragazzi del Cep, secondo 
rincredibile tesi del preside, 
costitui rebbero un rischio per 
la buona educazione del ragas-
zi non Cep. Ecco una Imma-
gine palpi tante della scuola 
dl classe: da una parte 1 fl-
gli dei ricchi, dall'altra 1 fi-
gli del poveri. 

Giuseppe Podda 

L'aereo precipitato in Francia 
' — - • • • • -* . _ - . . i . . i . i . . - _ ^ 

con 8 big dell'industria atomica 

La«sciagura nucleare» 
poteva essere evitata? 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 23 

La catastrofe aerea del Vivarais, nell'Ar-
deche. nella quale ha trovato la morte lo 
« staff » atomico francese e diventata il caso 
piu misterioso di questl ultimi tempi. 

Due inchieste parallele condotte dal mi-
nistero dell'aeronautica cercano febbrilmen-
te di appurare le cause del disastro e so-
prattutto di recuperare i document! perduti. 
E se si parla qui di mistero e perche le 
autorita negano l'esistenza di questl docu-
menti che a\Tebbero un'importanza fonda-
mentale per lo sviluppo delle armi nucieari 
franc esi. 

II gruppo si recava. su un aereo militare 
del tipo Nord 262, a Pierrelatte per una vi
sits ufficialmente deflnita di «routine > — 
quindi del tutto normale — all'officina dl 
separazione isotopica dove si dLstilla e si ar-
ricchisce l'uranio destinato alle propulsioni 
dei sommergibili nucieari o alle testate delle 
bombe all'idrogeno. 

Per queste ragioni di normallta. sempre 
stando alle dichiarazioni ufficiali, il gruppo 
non recava con se document! segreti o con-
fidenziali. Di conseguenza, ammessa la gra-
vita della perdita e la difficolta a sostitulre 
uomlni che avevano nelle proprie mani le 
chiavi dell'organizzazione atomica francese, 
era da scartare qualsiasi ipotesi di sabotag-
gio, di missione segreta, di piani scomparsi 
nelle nevi del monte Vivarais. 

Eppure le misure di sicurezza prese dagli 
organism! statali per impedire a qualsiasi 
<non addetto> di portarsi non diciatno sul 
luogo della catastrofe ma a qualche chilo-
metro da esso (100 kmq sono statt Isolati 
dalla gendarmeria), le polemiche sulla tragi-
ca leggerezza di riunlre su un solo aereo tan
te personalita legate ai piu intimi segreti del
la produzione nucleare francese, le lunghe 
ore di silenzio trascorse prima che il com-
missariato per 1'energia atomica e il Mi-
nisfcero della difesa fornissero i nomi delle 
vittune, il tipo di operazloni di ricerca e di 
soccorso, rallontanamento dal luogo del di-
gastro — ancora stamattina circondato da 
nepartl speciali — non soltanto dei giornalisti 
(praticamente sequestrati negli alberghi del
ta regione). ma perslno di un distaccamento 
deU'esercito che era stato inviato per acce-
lerare le operazioni, tutto sembra smenb'r* 
le dichiarazioni umciali e prova il contrario. 

cioe la qualifa altamente strategica della 
piccola spedizione a Pierrelatte. 

Ieri mattina, venerdi. un elicottero riusd-
va a posai-si non lontano dall'impennaggio 
deH'aereo e i suoi occupant! si preoccupava-
no in primo luogo di approntare una piatta-
forma per facihtare 1'arrivo di un secondo 
elicottero che recava a bordo personale spe-
cializzato e fldato mentre tutta la zona ve-
niva praticamente isolata dal resto del mon 
do. AH'ora in cui scrivlamo, cioe due gtorni 
dopo la sciagura, il mistero e lung: dall'es-
sere chiarito e forse — come accade quasi 
sempre in questi casi — non lo Sara mai. 

E non parliamo del mistero che avvolge 
Tincidente in se. provocato forse dalla bufera 
di neve, forse dal guasto di un altlmetro. o 
da un errore di rotta, o. come insinuano 
alcuni da sabotaggio, ma parliamo del mi
stero di questa missione che, contro tutti J 
regolamenti in vigore. aveva accentrato su 
un solo aereo un cosl cospicuo numero di 
personalita legate direttamente alia farce d« 
Irpppe francese. cioe a uno dei pilastri del 
1 indipendenza e dell'autonomia della Francia 
rispetto alia NATO. 
, La radio govemativa. smentendo le affer-
mazioni ufficiali, e proprio partendo dalle 
lmpressionanti misure di sicurezza che da 48 
ore anziche aUentarsi vengono rafforzate. in 
siste non soltanto sulla presenza a bordo del-
1'aereo di piani segreti importanu". ma avan-
za al riguardo quattro ipotesi: 1) piani rela-
tivi a una nuova testata nuclere; 2) plana di 
bllancio delle ultime esplosioni nucieari fran-
cesi nel Pacifico; 3) piani deH'armamento 
nucleare del sommergibile atomico franoeM 
cRedoutable* (il che spiegherebbe la pre
senza del contrammiraglio Landrln); 4) U 
disegno definitivo del sistema di minlaturiz-
zazlone della bomba H francese. 

Dal canto suo «France soir > di questo 
pomeriggio afferma che a bordo del Nord 
262 viaggiava una borsa in cuoio marrone. 
non ancora ritrovata. contenente 1 documenti 
dei silos deH'altipiano d'Albion dove sono 
riposte le bombe atomiche francesi e le testa
te dei sottomarini nucieari tipo c Redouta-
ble>. 

Anche se una sola di queste ipotesi doves-
se essere vera, si tratterebbe di una perdita 
destinata a ritardare di molti mesi la messa a 
punto di quella «forza di dissuasione nu
cleare y nella quale la Francia ha versato 
sonune favolose. 
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vwll 

pagine 1.054. L. 6.000 

£ il primo volume di una serie di raccolte 
antologiche sulla letteratura nazionale 
destinata a chiudersi con la Letteratura 
dell'ltalia unita 1861-1968 pubblicata nel 
1968 e seguita con notevole fnteresse 
nell'ambito scolastico e non scolastico. 
Lo scopo principale deU'opera e di illu-
strare il significato dei testi e U valore, 
cost lontano dalla nozione moderna. 
della poesia, della letteratura e della lo
ro teorizzazione per autori 0 fettori del 
tardo Medioevo. 

Giuio Carlo Argan 
L'ARTE MODBHU 

1770/1970 
pagine 786, 921 illustrazioni. L. 5.000; 

in edizione rilegata L. 6.000 

Attraverso- I'analisi delle opere d'arte 
una nuova storia delle idee: daldibattito 
di Classico e Romantico fino aU'attuale 
stato di estrema tensione tra lattivita 
degli artisti e la realta sociale. 

A giomi in libreria un testo fondamentale atteso da anni 
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