
l ' U n i t d / giovedi 18 maggio 1972 PAG. 3 / comment! e attualita 

Un arlisfa ingiusfamenfe poco noto in Occidenle 

I fiori 
di Saryan 

Con lui e scomparso uno dei padri spirituali dell'Ar-
menia contemporanea • II piltore e la nazione • Un 
qiudizio di Lunaciarskij - La casa-museo di Erevan 

Due scttimane orsono c 
niorto a Erevan, a 92 anni. 
il pittore Martiros Saryan, 
uno dei padri spirituali del-
1' Armenia contemporanea, 
uno dei piu grandi artisti 
di questo secolo ad oriente 
del Danubio. Gli sono stati 
riservati onori di Stato. 11 
necrologio apparso sulla 
stampa sovietica reca la 
firma dell'intero ullicio po
litico del PCliS. Kppure Sa
ryan non era, in termini ri-
gorosamente teorici, un co-
inunista, ne ha mai militato 
fra gli operatori del « rea-
lismo socialista » pur mar-
cando una costante presen-
za nel fronte culturale del 
socialismo e anche nella vi
ta pubbiica in generale. Pro-
prio in alcune proposizioni 
del necrologio ufTiciale tro-
viamo lo stimolo a qualche 
considerazione sulla vicenda 
di questo artista sovietico. 

Rilevante e soprattutto la 
seguente affermazione: « Le 
fonti dell'arte di Saryan 
promanano dalla sua Arme
nia. dalla di lei cultura plu-
risecolare, dalla originale 
bellezza della natura. La vi
ta della libera Armenia ha 
costituito il tema principa-
lo della produzione dell'ar-
tista ». E ancora: « La crea-
zione di Saryan, profonda-
mente nazionale nella for
ma. ha sempre recato in se 
un contenuto umano alta-
mente internazionale, espri-
mente i pensieri piu nasco-
sti e i sentimenti degli uo-
mini dell'epoca socialista ». 

E' un elogio di alto signi-
ficato, anche politico, per
che richiama. in termini 
molto piu corretti di qtian-
to ci fosse capitato di sen-
tire in tempi passati, il rap-
porto fra nazionalita e so
cialismo. 

Gli armeni sono un pic
colo popolo che rifiuta il 
proprio forzoso cosmopoliti-
smo (solo una minoranza 
vive nello Stato nazionale, 
il resto e sparso nell'LIRSS 
e nel mondo). Nei millen-
ni hanno rischiato piu vol
te di scomparire dalla fac-
cia della terra: poco piu di 
50 anni or sono, i turchi ne 
uccisero un milione e ne 
deportarono seicentomila. 
La storia dello Stato nazio
nale armeno si arresta nel 
XIV secolo e riprende solo 
negli anni 20 di questo se
colo, con la rivoluzione so
cialista. Terra di conquista 
e di scorrerie, 1'Armenia ha 
subito, assimilato, rigettato 
molteplici culture. Una so
la ha varcato i secoli, ri-
plasmata: il cristianesimo 
che e diventato cristianesi
mo armeno, costantiniano e 
scismatico, tessuto connetti-
vo, attraverso il tempo, di 
un popolo senza piu identi-
ta politica. 

La «triade 
d'oro » 

Chi visiti oggi la bella 
Erevan comprende che 1'a-
morevole recupero dei re-
perti culturali del passato, 
compiuto dallo Stato socia
lista, e qualcosa di piii di 
un fenomeno Hlologico: e 
certamente un deliberato 
contributo ad una autoi-
dentificazione nazionale-po-
polare. Tre tappe sono di 
obbligo: l'acropoli di Ere-
buni, ora riportata alia lu
ce e riordinata, che richia
ma il punto di partenza di 
una storia che conta 2750 
anni; il palazzo-monumerito 
del Matcnadaran che racco-
glie il patrimonio iconogra-
fico della cultura nazionale: 
c. infine. la casa-museo di 
Martiros Saryan ovc il pa-
triarca ha vissuto gli ultimi 
decenni immerso nella piu 
parte delle sue opere. Li 
sono gli ultimi 70 anni del
la storia armena: gesti. sen
timenti, natura di tutto un 
piccolo popolo. 

Saryan e ingiustamenie 
poco noto all'estero. Forse, 
anzitutto, perche la diffusio-
ne dell'opera pittorica e 
oggettivamenle piu difficile 
che non quclla dell'opera 
Ictteraria o musicale. Cosi 
il nome di Saryan e mcno 
noto degli altri due che 
compongono la « triade d o 
ro» dell'arte armena di 
questo secolo: di William 
Sarojan e di Aram Kacia-
turjan. Per Sarojan si pud 
parlare di naturaliz7azione 
amcricana anche sotto il 
profilo estctico: ma il suo 
impressionismo, la sua illo-
gica irrequietezza sono in-
confondibilmente armeni. 
Per Kaciaturjan si pun par
lare di conversione al clas-
sicismo curopeo-russo ma 
forte c l'impronto folclo 
rica caucasica Per Saryan 
non vi sono « ma >: al di la 
di ogni possihile classifica-
zione convcnzionalc (im-
pressionista, simbolista, mo-
dernista) e il suo csscrc 
piltore armeno che conta 

PERCHE' GLI STUDENTIMEDIINGLESI SONO 
SCESI PER LA PRIMA VOLTA IN SCI0PER0 

e ne diniensiona la gran- ' 
de//a. Questo essere pittore 
nazionale e l'unica spiega-
zione possihile della sua 
vittoria sulla scmplicistica 
equazione: arte socialista = 
realismo. E* infatti accadu-
to che un popolo impogna-
to a costruire il socialismo 
ha trovato in quella pittura 
non « soeialista-realista » la 
propria immagine, un aiuto 
— per quanto ne possa ve
nire da un'opera d'arte — a 
costruire la nuova societa. 

Si e tentati, rischiando 
1'arbitrio della generalir/a-
zione, di aflermare che Sa
ryan rappresonta la sutura 
estetica fra socialismo e na
zione, o meglio la identifi-
cazione estetica della nazio
ne col socialismo' e cio nel
la misura in cui egli e sfug-
gito alle angustie della ideo-
logia e ha navigato in liher
ta lungo la storia contempo
ranea del suo popolo, im
merso negli uomini e nel 
paesaggio. 

Un quadro 
di guerra 

C'e un' affermazione di 
Lunaciarskij che ci aiuta a 
capire questo fenomeno: 
« Ho 1'impressione di tro-
varmi davanti a composizio-
ni cangianti di un gusto 
perfetto ma arhitrario. pie-
no di fascino strano e in 
qualche modo mistico. Ma 
dopo aver visitato 1'Arme
nia ho compreso che Saryan 
e realista molto piu di quan
to immaginassi ». Saryan 
non poteva essere capito 
senza conoscere PArmenia. 
Basta, infatti, scorrere con 
gli occhi la valle dell'Ara-
rat, i vulcani, le policromie 
sfuggenti delle albe e dei 
meriggi, la bizzarria dei pro-
fili all'orizzonte e l'atteg-
giarsi della gente per ca
pire che nessun pennello 
« realista > avrebbe potuto 
fissarne immagini non este-
r ion . 

Ma non e solo una que-
stione di strumenti estetici. 
Saryan non ha pontificato 
un messaggio poetico, ha 
camminato — passo su pas-
so — con la sua gente. I 
suoi quadri, per chi sappia 
leggerli, sono la visione di 
una storia in cammino, una 
lunga narrazione di senti
menti. Non dimentichero 
mai una composizione flo-
reale in cui appaiono tutti 
i tipi di fiore che crescono 
in Armenia. La cosa piu im-
portante di quel quadro e 
che esso costituisce Tunica 
pittura di guerra che Saryan 
abbia realizzato: < Omaggio 
ai caduti della grande guer
ra patriottica ». Mentre un 
Deineka dipingeva la sua 
enorme tela sulla difesa di 
Sebastopoli con quei corpi 
di combattenti protesi alia 
reciproca distruzione dando 
inconsapevole testimonianza 
della disumanita dell'eroi-
smo, Saryan faceva 1'umile 
dono di un maz7o di fiori. 
E* un caso che cio sia ac-
caduto tra i vulcani morti 
deH'Armenia anziche sulla 
infinita steppa ucraina? 

Quando visitai Saryan. in 
occasione del suo 90° com-
pleanno, il vegliardo stava 
Iavorando ad una piccola 
tela che mi apparve rico-
perta di Iucidc strisce on-
deggianti: era un « paesag
gio cosmico», un frutto di 
fantasia giovanile. Ho regi-
strato le parole del suo 
commento al quadrctto: 
« Oenuno c una finestra che 
si apre sul cosmo In ognu-
no e racchiuso cio che ve-
de. Ocnuno sente in quan
to parte di cio che vede. 
cioe della natura La natu
ra ha dato la coscienza al-
l'uomo per potersi osserva-
re. L'uomo c lo strumento 
deirautocontemplazione del
la natura ». 

• Parole del genrrc — che 
j Saryan deve aver ripetuto 

piii volte — devono essere 
appar.se cterodosse a orec-
chie dogmatiche <e. infatti, 
c'e stato chi ha parlato di 
neo-pantcismo per catalo
gs re la « ideologia » di Sa
ryan) A noi piace scoraer-
vi soprattutto un'osaltazione 
laica del rapporto fra l'uo
mo e tutto il resto che corn-
pone la real 'a. E" un rap
porto che presuppone il co-
raggio della liherta Prima 
di partire per Erevan avevo 
letto un discorso che il pit-
tore aveva pronunciato qual
che anno addietro: « Saluto 
gli audaci, quelli che non 

j vosliono essere "come gli 
I a l t r i ' II mondo si trasfigu-
j ra sotto i nostn occhi Mai 

Parte e stata tanto neces-
saria Bisogna vincere la fal
sa saagezza. Che s'imponga 
rinfinita potenza della crea-
zione. che trionfi la liherta 
umana ». 

Enzo Roggi 

A SOMM SBCA UNWRHE 
E' la prima delle richieste avanzate dai due sindacati studenteschi - E' messo in questione un ordinamento arcaico e 
opprimente che prevede tuttora segre^azioni e punizioni corporali - Un avvenimento che ha colpito Popinione pub
biica -1 giornali sollecitano la controffensiva della « maggioranza silenziosa »- Precoce maturita di una generazione 

LONDRA — Una bambina, Emma Hindley, durante una mani testazione di scolari qualche tempo fa : arringa i suoi coetanei, 
minacciando lo sciopero se il comune non provvedera agli autobus scolastici. leri a Londra migliaia di ragazzi dagli undici 
ai sedici anni hanno scioperato e sfilato in corteo per rivendicare una scuola basata su nuov> e modern! criferi pedagogici. 

A Roma la mostra fotograf ica di Vezio Sabatini 

Flash sugli uomini politici 
Un mestiere difficile, esposto ai rischi della banalita e del qualunquismo — Gli esempi negativi 
della propaganda elettorale a confronto con questa serie di immagini piu note all'estero che in Italia 

Quello di Vezio Sabatini non e un 
mestiere facile. Da anni. fotografa gli 
uomini politici italiani ai congressi. 
alle riumoni di partito. alle manife 
staziom pubbliche. nei corridoi di Mon 
tecitono. ai comizi. Non e un mestiere 
facile perche da noi. almeno sul piano 
rutograFico. manca una solida tradi-
zione alia documentazione di questo 
settore o almeno alia satira del mondo 
politico come tale: una satira che non 
sia. ovviamente. banale qualunquismo. 
ma stimolo. sottolineatura e ricerca 
piu viva, in fondo. di un contatto di 
retto e immediato tra gli uomini po 
litici e i iettori dei quotidiani e dei 
settimanali. 

Le eleziom non hanno fattc. tra 1'al-
tro. che confermare queste difficolla: 
si sono viste. durante la campagna 
elettorale. fotografie di candidati orri 
bilmenle « giovanili » e falsamente 
t cordiah >. Gli amici di Andreotti han
no stampato dei manifestim nei quali, 
per esempio. il presidente del consi-
glio del governo monocolore appanva 
fotografato quando era ancora un gio 
vincello di belle speranze; il DC Si 
monacci. m aitn mamfesti. appanva 
ripreso di profilo per sembrare bello 
come un divo dei film dei c telefom 
bianchi ». Altri candidati avevano fat-
to stampare. sui mamfesti, immagini 
che sarebbero state buone soltanto per 
!,i pnhhlicita della brillantina Per nun 

parlare delle foto dei candidati fascist! 
the facevano di tutto per appanre 
« lien » e * virili * nuscendo solo nrl 
essere grotteschi. 

Per quanto riguarda l giornali. sal 
vo i becen accostamenti di qualclv. 
fogliaccio fascista. non si nesce an 
cora ad andare oltre una normale t 
fiacca illustrazione degli articoli sul 
mondo politico, senza grandi sforzi di 
fantasia. Alia televisione. la situazio 
ne non e certo migliore: gli uomm 
politici di governo. gli onirevoli. sono 
sempre ripresi a mezzo busto e ap 
paiono quasi imbalsamati in pose uf 
liciali. ngide e tutt'altro che piacevuli 
Anche per quanto riguarda d cinem. 
Ie cose vanno proprio male. 

Gli strumi-nti del potere. la TV. :. 
cinema, i giornali tendono consapevol 
mente. come appare chiaro ad « im 
balsamare» l'uomo politico, e ad ac 
centuare artificiosamente il suo distac 
co dal paese reale. quasi per non 
farlo sembrare «uomo fra gli altri 
uomini ». 

II concetto borghese di « politica » e. 
insomma. quello che ancora detta legge 
per quanto riguarda la maggior parte 
dei giornali italiani e gli altri stru 
menti di informazione pubbiica. Per 
questo. il lavoro di Vezio Sabatini e 
difficile. La sua mostra intitolata « Gli 
onorevoh » esposta in questi giorni a 
Roma, al « Pictogramma ». in corso 

Rinascimento 45. dimostra che I'onesta 
intellettuale. la passione per il proprio 
lavoro. la conoscenza del mezzo teem 
co utilizzato. permettono invece di fo 
tografare gli uomini del mondo politi 
co italiano e gli « onorevoli » anche in 
modo piu autentico. Per far conoscere 
l'uomo oltre che il politico, basta sa 
perlo osservare e seguire coghendnlo 
poi nei suoi atteggiamenti piu tipici e 
nvelatori. Vezio Sabatini si muove in 
questo senso da sempre e la mostra 
al « Pictogramma > ne e una dimo 
strazione. Le sue fotografie sono state 
pubbheate dai rotocalchi di tutto il 
mondo. ma guardandole si pud scopri 
re. con stupore. che molte delle im 
magini sono quasi inedite in Italia. 

Una personalissima e sottile ironia. 
iarbata e mai pesante. conferisce alle 
foto di Sabatini quello che manca a 
molti altri reporter che lavorano nei 
corridoi di Montecitorio o ai congressi 
dei partiti Questo non significa affatto 
che egli nnunci ad avere proprie idee 
su cio che fotografa. tutt'altro. Le sue 
foto sono anzi. quasi sempre. lo spec-
chio fedele dell'uomo politico e del par 
titn che egh rappresenta- La mostra. 
forse. meritava un po' piu spazio di 
quello avuto al « Pictogramma » e al 
cune delle foto patevano anche nsul 
tare migliori se ingrandite di piu E' 
comunque una mostra da vedere. 

Wladimiro Settimelli 

Una foto di Sabatini scattata ad una riunione del Consiglio nazionale della DC 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 17. 

Non era ancora mai acca-
duto: gli studenti medi sono 
scesi in sciopero. L'Inghilterra 
benpensante e rimasta ester-
refatta: le universita danno gia 
tanti fastidi senza che ci si 
mettano anche gli « scolaret-
ti >. Ma e proprio lo scandalo 
e la minaccia di ritorsioni 
di cui si fa complice an
che la stampa. a tradire la 
natura vera di quel paterna-
lismo che per la prima volta 
viene contestato con la lotta. 

II primo rifiuto organizza-
to della scuola e avvenuto il 
9 maggio provocando un trau
ma in quanti avrebbero pre-
ferito credere che insoddisfa-
zione e protesta non fossero 
scese a muovere anche gli 
strati piu giovani. Le asten-
siom e le dimostrazioni. in 
forma piu massiccia. si sono 
rinnovate oggi rivelando tut-
ta la portata di un movimen-
to di massa autonomo che 
ha colto di sorpresa le auto-
rita scolastiche, gli organi am-
ministrativi e i mass media. 
Questi ultimi cercano invano 
di negare il livello di matu
rita di ragazzi dagli 11 ai 
16 anni ai quali una rigida 
convenzione educativo - discl-
plinare aveva fino a ieri fat-
»o assumere un ruolo passi-
vo. Ma la rivolta ha colpito 
nel segno mirando alia base 
di un ordinamento scolasti-
co arcaico e opprimente co 
me quello inglese. 

« E' come se ci chiudesse-
ro ogni giorno in prigione». 
dicono gli studenti. Nelle scuo-
le di Sua Maesta vigono tut
tora le uniformi e il basto 
ne. I giovani ne esigono 1'abo-
lizione: vogliono indossare abi-
ti normali. portare i capelli 
secondo la moda. non dover 
subire l'offesa della segrega-
zione e delle pumzioni cor
porali. t Bisogna anche smet-
terla con la dittatura del pre
side ». aggiungono enunciando 
i postulati del «controllo de-
mocratico », dell'autogestione 
scolastica. 

Le richieste. come si vede. 
tendono a mettere l'istituzio-
ne scolastica al passo con i 
tempi, a cnlmare un ritardo 
che e di per se sensaziona-
le e dice molto sullo svilup-
po effettivo deH'ambiente edu
cativo inalese Perche dunque 
tanto scalpore. come mai da 
un paio di settimane i gior 
nali borghesi gridano alia le-
sa maesta e parlano come se 
le sorti dell'intero sistema fos 
sero in gioco? Dove e anda 
ta a finire la tanto vantata 
« flessibilita > della societa an 
glosassone nel far posto. con 
le riforme. al nuovo che avan 
za? In questo caso (come in 
molti altri) non v'e neppure 
I'ombra del compromesso e 
quello su cui si insiste (e 
si fa di tutto per alimenta-
re) e c I'indignazione della 
maggioranza silenziosa >. i pa
dri e le madri. la responsa-
bilita dei contribuenti fiscali 
le cui tasse sovvenzionano — 
attraverso Ie autorita locali 
— le macchine scolastiche in 
glesi. 

II corteo 
a Londra 

Quello che colpisce davve 
ro Vestablishment e il livello 
di politicizzazione del movi-
mento. Si ritorna al discorso 
sulla maturita precoce dei 
bambini di 11 e 12 anni che 
secondo quanto una nota pe 
dagogista ha sentenziato. alia 
radio. « farebbero megho a n 
manere fanciulli. giocare ed 
essere ammaestrati ». 

Alia mente del borghese a I 
larmato sorge I'altra doman-
da: « Chi li ha messi su? Ci 
devono essere degli agitatori 
dietro le quinte ^. Ed ecco 
la ricerca dei gruppetti estre-
misti che. sicuramente. devo
no stare annidati da qualche 
parte. In Inghilterra capita 
anche agli scolaretti di nce-
vere lo stesso trattamento di 
volta in volta riservato ai mi-
natori. agli universitari. agli 
operai della Ford, ai negri 
e cosi via. In questa occa
sione il dito accusatore (e la 
provocaz'one) si e allungato 
un no' d'-vnono Ma non ha 
trovato gran che. 

II fatto e che. dal 1969. gli 
studenti medi inglesi hanno 
dato vita a niente di piu pe-
ricoloso di un sindacato, lo 
Student Action Union e que 
sto ha contmuato a cresce-
re. 6 diventato una forza trai-
nante resistendo sempre ad 
ogni tentativo di affihazione 
o infiltrazione da parte di 
questo o quel gruppuscolo. 
E' un organismo autonomo 
e fa politica a livello di mas
sa. Lo stesso deve dirsi per 
una seconda organizzazione 
sindacale. minoritaria, sorta 
in questi mesi (NUSS) a fare 
da contraltare alia prima, gra-

zie al suo collegamento uf-
ficiale col sindacato nazionale 
degli studenti. Le richieste 
del NUSS. nella sostanza. so 
no identiche a quelle del 
SAU. Questo. mentre respin-
ge con successo la campagna 
di divisione e diffamazione 
scatenata dalla stampa. porta 
avanti tranquillamente la sua 
lotta. 

Ci sono 22-1 istituti medi a 
Londra con una popolazione 
studentesca di 165 mila ra
gazzi. Cento di queste scuole 
hanno aderito alio sciopero 
di oggi. Migliaia di raga/zi 
hanno marciato per le vie del 
la capitale. Sulla base del 
successo conseguito, il SAU 
e il NUSS stanno lanciand* 
la parola d'ordine del boicot 
taggio delle lezioni su scala 
nazionale. II problema e or 
mai aperto. Ai laudatori inve 
terati del sistema di istruzio 
ne inglese. quello che sta ac 
cadendo va ricordato — ac 
canto alia esistenza deH'npor 
thekl educativo fra collegi pri-
vati e pubblici — come in 
dice reale della tanto procla 
mata « modernita meritocrati 
ca » delle scuole inglesi. 

I leaders 
in TV 

Sul erado di « noia » del'a 
scuola « razionale » inglese, le 
statistiche parlano chiaro: i! 
3% degli studenti medi. nella 
sola Londra. cioe seimila al 
giorno. marina Ie lezioni per 
che non ha alcun interessp 
per le « materie T> ufficiali. Per 
questo. in alcune Iocalita. pre 
sidi piu avveduti hanno mes 
so riparo alia frana acconsen 
tendo a un curriculum libe 
ro e accettando (almeno par 
zialmente) il principio della 
autoresponsabilita che viene 
dalla scelta libera degli an*o 
menti. 

-II problema, comunque, e 
un altro. I ragazzi dell'East 
End londinese sono figli di 
operai. Molti di loro vivono 
in una famiglia di disoccu 
pati. La maturita. la solida 
rieta e la necessita di prov-
vedere a se stessi e ai fra 
telli piu piccoli, sono un frut 
to assai precoce dell'apprendi 
mento quotidiano. Ma quan 
do varcano il cancello delle 
« fabbriehe dell'istruzione » si 
pretenderebbe ancora di trat 
tarli come « minori *. E' que 
sta la prima e fondamentale 
contraddizione. Per superarla 
i figli hanno guardato al pa 
dre adottandone. con lo scio 
pero. I'arma di lotta classica 
Sono loro l'elemento portan 
te dell'attuale movimento stu 
dentesco nelle scuole medie 

La settimana scorsa alcuni 
leaders degli studenti sono sta 
ti invitati alia TV. L'intervi-
statore. di fronte alia deter-
minazione dei suoi interlocu 
tori, ha tentato l'aggiramen 
to. « Non avete paura di ro 
vinare le vostre prospettive 
di carriera con I'astenervi da! 
le lezioni? ». La domanda e 
caduta nel vuoto. Non vi era 
niente di piu $ienii:no della 
meraviglia e della incompren-
sione degli mterrogati la cui 
« carriera ». negli istituti dei 
quartieri popolan. finisce au-
tomaticamente con la cosid 
detta scuola dell'obbligo. « La 
nostra carriera — hanno ri-
sposto — non va molto lon-
tano. Anche col massimo di 
frequenza e di buona condot-
ta sappiamo benissimo dove 
finisce: al banco dell'officina 
come apprt-nd.sta sottoretr. 
bu:to e. p:u spesso. all'uffi-
c:o di collocamento con gli 
altri disoccupati giovani e 
vecchi ». 

Antonio Bronda 

i Garzanti 
di maggio 
In cdlcola 
e In libreria 

Collins 
La Pietra di Luna 

Scoperta 
antica citta 
alle porte 
di Amman 

AMMAN (Giordama). 17 
II dipartimento delle anli-

chita giordano ha annuncia 
to che pochi chtlometri a 
sud di Amman sono slati 
scoperti I rest! di una anti
ca citta, co-nposta di una 
grande zona residenziale, un 
tempio e una acropoli. II di-
rettore degli scavi ha deSto 
che la citta prospero nel se
condo millennio avanti Cri-
sto. Dagli oggelli in terra
cotta e altri manufatli si 
pud affermare che la citta 
era abitata da una popola
zione altamente civilizzata. 
La citta venne distrutta dal 
fuoco, forse in seguilo a 
una invasione da parle di 
popolazioni nemichc, nei 
primi tempi del primo mil
lennio avanti Crlito. 
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Da questo romanzo e stato tratto 
lo sceneggiato televisivo 
diretto da Anton Giulio MajanQ. 
Volume doppio: L. 800 

j Siciiiano 
! Racconti ambigui 

II piccolo mondo svagato 
e beffardo, segreto e amaro 
della borghesia romana. L. 600 

Tanizaki 
Vita segreta 
del Signore 
di Bushu 
Torbide passioni e ambiguo 
erotismo in un libro del grande 
scrittore giapponese. L. 700 
su hcenza dell'editore Bompiani 

: Salgari 
11 misteri 
della Jungla Nera 

' Uno dei piu affascinanti 
romanzi del ciclo dei Pirati.L.600 

Un metodo visivo 
per uno studio senza regole .-

Richards-Gibson 
L'inglese 

: per immagini 
, due volumi: ctascuno L. 700 
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Richards - lisfey -
Gibson 
II francese 
per immagini 
due volumi ciascuno L. 700 

iGialli 
Garzanti 

Spillane 
II club del vizio 
Giovani e belle donne muoiono • 
in circostanze misleriose: 
un'esile pista conduce al 
Palazzo deirO.N.U. I 400 

De Angelis 
L'albergo 
delle tre rose 
II suicidio di un giovane inglese 
nasconde una frettolosa messin-
scena Per troppa gente e co-
modo credere al ^suicidio- L 400 

Garzanti 

I protagonisti 
dell'esclusione 

UN MONDO 
DIFFERENZ1ALE 
a cura del Gruppo 
Borghetto Prenestino 
pp. 208. L. 1 000 

Un qruppo di intcrvento 
h i pjzicntpnicntc snwnlato 
il mcccomsmo dclhi 
M'f/rrr/.wvoiic, nelle classi 
(hffcrcnii.ili. dei figli Cicq'n 
opcr.n o dei sottoprolcuu 
di quelli c/)i? 
- non hanno la parola -. 

Guaraldi 
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