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0. Storia Riviste 

La vicenda dellistituto San Michele ora acquistato dallo Stato 

«Zitelle» e fanciulli operai 
nella Roma del Settecento 

Quattro paoli e mezzo al mese per intere giornate di lavoro ininlerrotto - Lo Stafo ponlifi-
cio voleva liberarsi dalla dipendenza del mercato esterno - "Catena al piede fissata al trave» 

II PSI, 
la guerra 
Caporetto 
e Serrati 
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Si n a r r a di un fanciullo 
« mise ramente caduto » den-
t r o un pozzo in uno dei cor 
till del San Michele Non sap 
p iamo quasi nul la del tragi 
co eplsodio di cronaca a w e 
nu to nella R o m a papale del 
'7D0 Un avaro cronista del 
1 epoca non considerb impor
tante lasciarci il nome detla 
giovane vi t t ima, ne la sua eta 
ne II giorno in cui avvenne 
la disgrazia Poss iamo p e r b ri 
cos t rui re la vita « s t en t a t a 
e laboriosa » di quel fanciul 
lo E r a uno degli ospiti del 
l 'Ospizio apostolico di San Mi
chele il piu grande centra 
operoso e cer to il piu bene 
merito sotto il profilo crtstia 
no che la Roma dei papi ab-
bio mat avuto, come lo defi-
nlsce nel lascicolo «San Miche 
le Passato e avvemren edi to 
dalla rivista Capitolmm l'au-
t o r e Glullo Tir icant i 

Nacque nella mente di mon-
signor Odescalchi l ' idea di co
s t ru i re nei pressi del por to 
di Bipa Grande una « fabbn-
c a » che fosse insieme casa 
e luogo dl lavoro per 1 ragaz 
zl abbandonat i « p e r quel (an 
ciulli malcapi ta t i , che senza 
ne letto pe r ricovero, ne ar
te per occupazione crescono 
in mezzo della ci t ta a mille 
sconcie nba lde r i e che nascon 
d a cotal vlver scioperato » (co
m e scrivera due secoli piu 
t a rd i il cardinal Antonio To 
Bti presidente per molti an-
ni della pia is t l tuzlone; 

Quando nel 1686 Innocenzo 
X I inaugurb la « f abbnca » nel 
piccolo edificio vennero ospi-
tatl t renta giovani impegnati 
nelle botteghe di calzolaio, ta-
legname, sa r to re , fondachista, 
ferraro Qualche anno dopo 
con la sua holla « Ad eserci-
t i u m pletat is » innocenzo XIJ 
s>tabih ii fo rmare un isti 
t u to ed Innalzare un vasto 
edificio che « a t t o fosse a n 
cevere qua t t ro numerose elas 
si di persone , le piu aegne 
di compassione che tossero 
ahmen ta t e , vesti te e d i re t te 
s ia nello s p i n t o che nelle ar 
t i accib non si vedessero an 
d a r vagabondi per le s t rade e 

Fer le chlese a d i s turbare co ' 
loio lament i la pleta dei te 

deli e a r iempire di amain 
nevoli vizi la citta, m a drven 
tat>sero u t ih m e m b r i della re-
pubblica » 

Le qua t t ro classi di pers,o 
ne e rano quella dei «pover l 
vecchi » delle « miserabil i vec-
chie » deile « povere zitelle » 
e del « p o v e n ragazzi orfa-
ni » (Vi venivano accolti gio 
vani e fanciulle dai sette agh 
undici anni che potevano es 
sere ospitati fino a venti an 
m ) L'opera fu affidata all 'ar 
chi te t to Carlo Fon tana che co 
s t iu l — come gh era s ta to 
chiesto — « tutt t gli oppor tum 
e separat i comodi di abitazio 
ne in rnaniera che una comu 
ni ta non avesse comunlcaztO 
ne con l 'al tra, a riserva del 
la fabbrlca e grandiosa chie 
sa a cui tu t te avessero diver-
10 e separa to accesso i> 

FU Clemente XI ad a t tua re 
il vasto disegno del suo prede 
cessore Inol t re , preoccupato 
del fat to che giovani so t to i 
venti annl , rei di furto o al 
t n delitti , venissero c u s t o d m 
nelle career! ci t tadine dalle 
quaii invece di uscire « c o r 
retli ed emendat i bene spes 
so r icadono in simih enormi 
ta » Cece engere , con disegni 
di Carlo Fontana sul lato oc 
cldentale della p r ima fabbrlca 
Odescalchi, una Casa di cor 
rezione (1 at tuale carcere Ga 
belli) la cui a t ru t tu ra archi t 
t e lomca servl successivamen 
to da modello a carcer i sviz 
zere, mglesi a m e n c a n e L a r 
chi tet to inventb un vastlssl 
mo ambiente cent ia le tenen-
do conto, dice il soler te auto 
re del volume n di alcane ne 
cebsita essemiali dell uomo tn 
quanto essere umano del suo 
bisogno dt non sentirsi com 
plelamente etcluso dal mondo 
dei viiiii 

E tu m nome di questa 
pietas che i giovani dete 
nut i raccolti nella sala centra 
le del carcere, ognuno con 
« catena al piede raccomanda 
ta al t r ave» , filavano la la 
na, o tut t i 1 giorni t e n a h (an 
che per 15 ore) per laffit 
tua r io del laniflclo » 

Ma non erano 1 soli a 
j p i o d u n e » 

Vift via con U ^as&ai degli 

anni, con 1'intervento dl cin 
que arcmtet t i e dieci ponte 
fici, quel piccolo edificio di 
Ripa Grande — la fabbnca 
Odescalchi — si sviluppb in 
un monumenta le complesso 
a rch i te t tomco dalle linee se 
vere e belhssime malgrado le 
mastodont iche dimensiom 
(334 met r i di iunghezza, 80 
m e t n di larghezza e una su 
perlicie totale di circa 27 mi 
la met r i ouadrat i ) Quel t ren 
ta orfani diventarono ol t re 
mille ospiti alle qua t t ro co 
muni ta si e rano aggiunti i dt-
scoh detenut i nello stesso car 
cere al imentat i a pane ed ac-
qua e per I quail i gemtori 
pagavano le spese dl mante-
n imento , e le donne « ree di 
malcos tume », rmchiuse in un 
secondo nuovo carcere, co 
s t ru i to d a Ferdinando Fuga 
nel 1735 

Quelle p r ime botteghe ar t i 
gianali si s t ru t tu ra rono in ve
re e propr ie ojficine 1'araz-
zena , che raggiunse Jama in
ternazionale, la s tamper ia , il 
l a b o r a t o n o di marrao (il p iu 
impor tan te della c i t ta) , l'eba-
m s t e n a la i o n d e n a , le scuo 
le professional! (le p r ime in 
Italia} di disegno, di pi t tura 
di musica, di archi te t tura , di 
mcisione e sopra t tu t to U la 
nificio che con i suoi venti 
telai e I suoi 850 « o p e r a i » , 
mer i t a u n discorso a pa r t e 

Fu istallato nei pr imi anni 
del '700 perche non e i a piu 
possibile smalt i re la grande 
quant i ta di prodot t i ot tenuti 
dai piccoh laboratori Si pen 
sb alia lana «volendoci so-
pra venti diverse mamjatture 
per fabbricare una pezza di 
panno » Andb via via mgran 
dendosl tanto che fu neces 
s a n o impegnare ai telai ac 
canto agh ospiti del San Mi 
chele anche mano d opera 
es t ranea , scelta Ira gh « umi 
h » di Trastevere (dove t ra 
1 a l t ro esisteva una locale t ra 
dizione per l 'arte di tavorare 
la lana) Sembra che sin dal 
la p r i m a meta del '700 piu 

f 
di t i ecen to fossero le i amighe 
del popolare quar t iere che 
n t raevano sos tentamento » dal 
lanificio del San Michele 

Quale fosse il « s a l ano » di 
questa mano d'opera non e 
d a t o sapere E ' ce r to mvece 
che l ragazzi, ncevevano «4 
paoh e mezzo al mese i> che 
venivano consegnati loro so.o 
quando lasciavano 1'istituio, 
m e n t r e alle zitelle al momen-
to di m a n t a r s i o monacars i , 
venivano assegnati sussidi d o 
tali Come e certo che al San 
Michele gli o r a n e rano disu 
m a m « La svegha suonava in 
ogm stagione dell 'anno sette 
ore p u m a del mezzogiorno 
mezza per alzarsi mezza per 
la meditazione, al t ra mezza 
per la Messa i] re&tante pei 
lavoro fino a pranzo Per 
quest ul t imo era destmata una 
ora poi tu t te to r ravano al ta 
vuro hno aile 21 > COM ci ha 
lasciato scr i t to nella relazione 
sull o rd inamento e funziona 
mento dell 'isUtuto stesa nel 
1778 su iiLhiesta dello stessu 
Impera to re d Austria Giusep 
pe I I — dmmii a to e slupi 
to della « pia istituzione » — 
il s eg re t ano dell ospizio Gm 
seppe Vai 

La vita per quel fanciulli 
(vestiti di camiciola e calzo 
ni di tela nera e calzette di 
tela bianca) — come per tutti 
gh ospiti del San Michele — 
era come aveva s tabihto Inno 
cenzo XI I nelia sua bolla 
«de l tut to cornsponden te al 
lurn gradu non mancante del 
necessano ma frugale e co 
raune per cm tanto giovani 
che ztteUe si accos tumassero 
a soffnre un«i vita s tentata e 
labonu&i » Perche tutto que 
sto fosse poss ib le era neceb 
s a n a una naula regolamenta 

zione che ajici^\a dai divieti 
piu banali di «gastighi dl 
sferzate H dalle ammoni2toni 
al <( pane ed acqua perche si 
n d u c e s s e i o ad essere buonl 

e n s t i a m ed obbedien t i» 
Una orgamzzazione repres 

siva che dava in cambio alio 
Sta to pontificio sopra t tu t to 
dal lanificio e dall a razzena 
la possibihta di non servir 
si piu del « merca to es terno » 
I prodot t i che uscivano dal 
San Michele infatti copnvano 
il fabbisogno della Camera 
apostohca e del Commissa 
n a t o delle a rmi per di piu co 
me aveva ordinato Clemente 
XI «anche i piu no t tos i do-
vevano acquis tare i prodott i 
di det te lavoraziom preferen 
doh a quelli di altri opifici 
post i al di fuon dello Stato » 

E rano gh stessi «pubbl ic i 
e d esper t i professori » ai qua 
li e ra affidata la conduzione 
e la direzione dei laboratori , 

come dei venti telai che t rae 
vano profi t to dal lavoro dei 
giovani, dei vecchi, dei dete 
nuti In cambio di un « equo 
e proporzionato » pagamento 
annuale per 1 affitto dei mac 
Chilian, che erano di propr ie 
ta del San Michele e con lo 
obbligo di istruire I ragazzi, 
essi avevano il d i r i t to di lm 
piegare i giovani anche per 
I lavori ordinati dai p r o p n 
chent i E pensare che s tando 
cosi le cose l 'autore del volu 
me commenta « S i tornava 
cosi al concetto di bottega 
artigianale, presso la quale lo 
apprendistato fruttava tanto 
all apprendista quanto al mae 
stro »> 

Francesca Raspini 

Scienza 

Antimateria 
in quantita 
mai avute 

I nsu l t a t i dei nuovi espenment i compiuti sul s incrot ione 
di Serpukhov, nell URSS, il piu grande acceleratore d i p ro 
torn esistente al mondo — tnforma la « Novosti » —, sono 
stati accolti con es t remo interesse dagh specia l i s t presenti 
alia sessione scientifica della sezione di fisica nucleare della 
Accademia delle scienze dell URSS, conclusasi a Tallinn (capi 
tale dell 'Estonia) 

Questo impianto permette di i m p n m e r e alle particelle ve 
locita vicine a quelle della luce e infonde ad esse unenerg ia 
di 76 miliardi di elet tron volt Per la pr ima volta in ques to 
impianto unico, al quale lavorano insieme agli scienziati sovie-
tici spec ia l i s t s t r a m e n , si e nusc i t i ad ot tenere 1'antimateria 
in quant i ta mai avute smora 

Nel l ' accelera tore di Serpukhov, s i tuato a cento chilo 
met r i da Mosca, gh antinuclei del d e u t e n o « o t t enu t i» si con 
tano gia a diverse mighaia 1'ora I nuovi dat i ot tenuti dagh 
scienziati di Serpukhov possono influire sensibilmente sulle 
moderne conceziom delle correlaziom tra le particelle di alte 
energie 

Alia sessione sono stati discussi anche i nsu l ta t i delle 
ricerche m corso nel campD delle particelle e lementan a Dub 
na, Mosca Erevan e in altri c en tn scientifici dell URSS Gh 
s p e n m e n t a t o n hanno avuto uno scambio di idee con l teonci 
a proposi to di molti important i problemi Ad esempio, I flsici 
teonci estoni hanno presentato alia sessione una s e n e di la 
v o n su problemi fondamentah 

« I nuovi nsu l ta t i , verso I quah e nvol ta 1'attenzione degh 
scienziati, n g u a r d a n o le p r o p n e t a profonde della mate i ia — ha 
det to ai giornalisti estoni Evghemj Femberg , socio c o m s p o n 
dente dell 'Accademia delle scienze deU'URSS — La fisica delle 
particelle e lementan ci riserva ogm anno delle sosprese In 
questo campo della scienza ci t roviamo in un p e n o d o in cui 
il progresso non viene determinato da una scoperta nvoluzio 
n a n a , m a dalla costante scoperta di fenomem nuovi e impre 
visti, che spingono a nce rca re nuove impostazioni t eonche per 
comprenderl i Arnvera il momento in cui tut to o o por tera 
alia creazione di una nuova t eona delle particelle p n m a n e 
della mater ia » 

L ult imo numero della « Ri 
vista s tonca del soc iahsmo» 
e uno dei migl ion dell mte 
ra s e n e sia per 1 interesse 
dei saggi che w vengono pub 
blicati sia perche e solida 
mente costruit-o mto rno ad 
un solo argomento 1 atteggifr 

I mento assunto dal PSI neLa 
I pr ima g u e n a mondiale (anche 
1 il pr imo numero della rivista 
] ebbe un cara t tere monograEi 
l co, ma era dsdicato — altri 
I lempi — a Filippo Turat i ) II 

Cortesi vi pubbUca come in 
iroduzione ai smgoli saggi una 
par te delle pagine che ha 
scri t to per 1 antologia lat-erzia 
na « sociahsmo tra n fo rme e 
nvoluzione » di cui ; Umta ha 
gia parlato Mi pare che gli 
ar t icoh pubbheat i su questo 
numero possano dare un mag 
giore fondamento documents 
n o ad alcune obieziom gia 
mosse alia impostazione che 
Cortesi ha dato al suo lavoro 
Ma pr ima di accennare ad 
essi, occorre fare un osserva 
zione di cara t tere p r e h m m a 
re, che perb non ngua rda so 
lo questi saggi, ma piu in 
generale, 1'indmzzo degli s tudi 
Einora apparsi sul paTtito so 
cialista lo studio delle vicen 
de pohtiche ha una prepon 
deranza assai net ta , ed esso 
non pub ancora ancorarsi in 
m a w e r a sohda ad un'mdagi 
ne sulle t rasformaziom subi 
te dalle s t ru t tu re sociah del 
la societa italiana pr ima e du 
l a n t s la guerra Fmora solo 
Torino e stata s tudiata con 
una certa ampiezza sotto que 
sto aspet to e in real ta solo 
per l 'Ordine Nuovo e possi 
bile fare n f e n m e n t i preoisi al 
le radici sociali dell'uttivita 
politica svolta dai sociahsti 
Per il resto, s iamo ancora in 
alto m a r e Per gh aspst t i eco 
nomici e'e un impor tante la 
voro di Alberto Caracciolo, 
ic La grande industr ia nella 
p r ima guerra mondia le« (in 
« La formazione del l ' I taha in 
d u s t n a l e » , Laterza, 1969), che 
pub cost i tuire u n indispensa
b l e punto di par tenza per 
una ricerca ch° si allarghi 
alle s t ru t tu re sociali 

Lo sviluppo della Fiat e del 
l 'Ansaldo, il modo come ven 
ne crescando I 'mdus tna ita
liana subito p r ima e duran 
te la guerra i rapport i eco 
nomici che si vennero a sta 
bilire t ra citta e campagna so 
no tutti element] di cui oc 
corre tener conto, per com 
prend°re gh atteggiamenti as 
sunti dalla classe operaia e 
dai contadim e di conseguen 
za, anche dal PSI Nel falli 
mento della Sett imana Rossa 
in quello della poli t ics neu 
trallstica e, piu in generale, 
nella debolezza dell 'azione so 
cialista nel corso della guer 
ra ci sono cer tamente respon 
sabihta poht iche ma ci sono 
anche delle precise ragioni so 
ciah ed e p r o p n o su que 
sto terreno che ormai si po 
t ranno compiere dei passl lm 
portant i 

Lo studio di Natalia De Ste 
fano sui moti popo lan che si 
ebbero m Emilia Romagna 
e in Toscana durante la guer 
r a viene a toccare questi p r o 
blemi Riaprendo una questio 
ne gia posta dal Melogranl 
la De Stefano esamma in par 
ticolare i moti nelle campa 
gne dove sembra che siano 
state le donne ad e s p n m e r e 
la piii vivace protes ta contro 
la guerra La De Stefano par 
te da una premessa assai gm 
sta 1 opmione pubblica non 
era certo nspecchia ta dalla 
s tampa e sD si vuole cono 
scerla, se non si vuole limi 
tare 1 mdagme pressochfe esclu 
sivamente all opmione dei bor 
ghesi moderat i occorre segui 
re un 'a l t ra s t raaa cercare ne 
gh archivi per vedere quale 
fu 1 at teggiamento degli ope 
rai e dei cantadini La De 
Stefano lo ha fatto con n 
sultati che se nconfermano 
la mancata organizzazions po 
litica del malcontento non ne 
esaltano nemmeno il caratte 
re e I estensione E pub an 
che darsi che cib sia dovuto 
al fatto che se m Emilia 
Romagna ed m Toscana esi 
steva una fort° orgamzzazio 

ne socialists non e i a poi al 
t re t tanto forte il prole tar ia te 
urbano ed il discorso n t o r 
na a quanto si e detto so 
pra sul fatto che della clas 
se operaia conosciamo anco 
ra poco 

La hmitatezza deUa spmta 
popolare viene confermata 
dal saggio di Melograni sul 
't moia le del'e t ruppe dopo 
Capore t to» Nemmeno Capo 
retto provocb t ra i soldati e 
ne] paese un ondata cosi mo 
lenta di nbel l ione da poter 
essere considerata un fertile 
te r reno nvoluz ionano I n d u b 
biamente questi nsu l t a t i non 
possono essere considerati de 
fmitivi essi , pe rb finche non 
saranno smenti t i da nuove in 
dagmi, offrono alia anaUsi al 
meno un punto di partenza 
per un piu preciso giudizlo 
sull azione del PSI durante la 
guerra che fu cer tamente inef 
ficace sul piano soggettivo, 
ma fu anche fortemente con-
dizionata da una s e n e di ele 
menti oggettivl 

Osservazioni analoghe si 
possono fare per il saggio che 
O n e t t a Lupo ha scr i t to sui 
smdacahst i r ivoluzionan An 
che qui 1'anahsi pera l t ro as 
sai mteressante , mcont ra un 
hmite nella scarsezza dl stu
di sulla classe operaia in que 
gli anni Ma gia dal lavoro 
della Lupo si pub ricavare un 
dato che viene fortemente a 
l imitare ogm valore autenti-
camente nvoluz ionano della 
azione svolta dai s indacahsh 
e che sembrerebbe affiorare 
da alcune loro affermazioni, 
messe in forte nl ievo dalla 
a u t n e e la mancanza di un 
programma nvoluz ionano , che 
non fosse limitato ^lla pu ra 
predicazione verbale, o alia 
preparazione di uno scoppio 
che poi occorreva contmua 
mente r imandare L'M orgamz
zazione del movimento prole-
t a n o » cosi com'era Intesa 
dai smdacalist i , conteneva in 
se un elemento di ambivalen 
za che poteva t rasformare il 
sindacato nvoluz ionano in 
uno s t rumento di cara t tere 
puramente nvendicativo, e cl 
sembra che sia p r o p n o que 
sta I'mdicazione che si pub 
ricavare dalle pagine che la 
Lupo senve suila Set t imana 
Rossa 

Un altro saggio di rillevo 
e quello che Fabio F a b b n de 
dica a Serrat i sul quale man 
ca ancora unn studio com 
plessivo che nguardi I 'mtera 
attivita di un uomo che sem 
bra nflet tere m se, nei pregi 
e nei limiti tut ta la politics 
del PSI Certo S e n a t i duran 
te la guerra ebbe indecision! 
ed mcertezze Ma le ebbe an 
che Bordiga Anche Bordiga 
come Serrat i n m a n a a v a la n 
presa del moto nvoluz ionano 
a « d o p o » la guerra Ed e 
p r o p n o ques to 1 e lemento piu 
importante che deve fare evi 
tare t roppo facili giudizi po 
lemici Lassenza totale di una 
alternativa valida al confhtto 
( tanto che ad un certo pun 
to pote sembrare valida quel 
la dell ' intervento proposta da 
Mussohm) fa pensare che il 
giudizio negafivo sull 'attivita 
del PSI durante la guerra 
pienamente legittimo sia tut 
tavia oggi del tutto msuffi 
ciente Certo quella assenza 
non pub essere considerata 
una giustificazione Essa pe 
rb deve mdur re aha ricerca 
delle ragioni che ne furono a 
fondamento alle ragioni eco 
nomicbe e sociali oltre che 
poht iche che p u r in una si 
tuazione di grava disagio, fe 
cero si che non solo operai 
e contadm.] non fossero spin 
ti ad una lotta fmntale con 
tro la borghesia ma che non 
ce ne fosse nemmeno una 
sua piena e chiara teorlzza 
zione 

Aurelio Lepre 

Saggi 
Nei « laboratori » della psicologia 

Un modello per Pinfermiere 
\ Londra e usc i lo Psoclif i '-o 

ciai \uriittQ di t B a n i ( s \1a 
\ istock pub l ica t ion ' . ) un 1 bro 
sugl i aspet t i ps icosot id l ) del la 
p io tess ione di i n fe r in ier t In 
e^o \engont> mesM in p \ i den 
73 i p i o b l e m i r e i a i i v i a l ia fo i 
ma? one de l ppr^mid le i n l e i m c 
u s t i c o ed al io ^\ o l ^ i m t nto dpi 
la p io fess ione sia a l l i n i e rno di 
un ospedale g e n e r i l e che di 
un ospedale ps i Lh i a tnco come 
anche npl la p i d l i c i dmbu ld to 
r i d l e cs tc rna r iwisbibilc I d ) 
boias' ione di u i model lo o l t i 
ma le d i l l i n f n n H e i i i n un i on 
tes lo socio l d \ o r a h \ o in conn 
nua t i a s t o i n i d i i one e basato 
••ulia capac i ta del soRfiel lo di 
i nst aura i e dei sflni rappor t i 
uman i enn 1 amrna 'a lo " 1 \ que 
sts p rob lem! il lit i n r i s rondn 
i i i f i l i z /dndo t r s p e n r n / a \ entf n 
i id le cii r ( c I n ! an i en to fo i ma 
7ione ed a t i d t ^ t i j m f nto del per 
snnale i n f e r m n r i s l i cn del l ospe 
ddle Cassel ed esp lmando an 
che a lcune d imen 

*OC!d if f r 

miei e tro\ a una sua naturale 

Lo l loca / ione I ospedale come 
is t i tuz ione t c i a p t u l i c a d rappo i 
to ospedale famtg l i a i l n p p o r 
lo med ico i n f e r m i e r e pazttiuc 

\ \ew ^ork per I dp i d t l l a 
casa ed i t nee Appleton Cenlu i \ 
C ro l t s c nsci to i l vo lume Re 
search Design m Clinical p^i/ 
chology and yiyclualiy di J B 
Chassan I I l i b ro vuole m e ' t t i e a 
I uoco in m a n i c i a sistc nwtic.3 una 
p rob lemat i cs sc ient i f ica n c o r 
rente mo l to f i e f j uen lemen t t Ua 
g l i s tudiosi d : psicologia t l m i c a 
e di p s i c h i a t n a e po^s bi le per 
u n i r e a d una quant i f l caz ione 
del la s f c i d ps ich ica del la per 
bona lit a umana e dei mecca 
n ismi che presiedono a l io s\ i 
h ippo d i pi oi essi p s i c o p i t o l o 

StLCindo 1 autore anche se 
p e i m a n ^ o n o notevo os a r o h 
sul la s t rada d u l a m a t e m i l i r z d 
zione de l la psiche una prospct 
t n a e aper ta da l l i n l c n ento d 
s l n i m e n t i t i p i c i dc l 'a suit si t d 
e d t 11a m a t e m a t K i i r l c i m p o 
del la p s i c h i a t n a e del la psico 

logia chn i ca Mol to i n teu - ' san 
ie 1 d i ia i i s i che eg i comp c del 
ta mode l i i s t i cd c b t c i s i a ed in 
tens iva sia dal punto di i i s t d 
logico che da quel lo epistemo 
logico 

^ lorino la i,asa ed i t r i c t Bo 
n n g h i e i i i i pubb l i ca to P^ico 
terapta deh adott^ceutc a t u i a 
di B e n i a m m H B d K e r e con 
la pre faz ione di Fu=tdc l i io Lo 
per l i r io 1 p rob lem] d i e I adole 
scente pone a l ia societa ed al ia 
fami f tba non sono fcolo proble 
nu di comprens ione ed in u l t i 
ma andl is i di ln leg^a^lonc ma 
n g u d i d a n o la na tu ra stesS3 de 
rappo r t i a d o l e s u n t e adu l to ano 
it scente societa che quasi s u i 
pre si cond^ura con modal I i 
r ep iess i ve e c o r r n t n e 

Qua i l sono m l a t t i le is ta i i /e 
emo t i ve piu prcssant i ed u i een 
t i che 1 adolescentp v ive men 
samente ' ' B isogn i sessua i ne 
cessita di au tonomia e di md i 
penden7a f l u l t uab i l t t a ed nsta 
b i l i t a de l le emozinni d i f f i co l ta 
arl au to idcn t i f l ca rm Come n 
sponde i l model lo SOOLIO cu. tu 

i a l e bo ig l iese a qtieala g a m m a 
d i b iso^ iu dv l l ddo lescente 7 Con 
id repressione sessua Ic con la 
a l T c r n w i o n t del p r i nc ip io di 
a u t o n t d che si es t rn i se ia a t t r a 
ve isa |a d ipendenza assolula ] 
dei giov a m dagb adu l t i con I 
Id n gd^ ione d i un ruo lo co 
s t r u i t i v o ed a t t i vo del i adole 
scente nel la societa 

Da qui diacendono una sene 
rli c o n l h t t i i n t raps i c luc i che 
I ddolcscente v i ve m m a n i e i a 
t r a u m a t i c a e che a l l esterno si 
e\ denziano con compor tamen t i 
de lmi t i « dev ian t i s 

I I 11bro che in I ta l i a appa ie 
n i 1 i ann i di i i l d i t l n c o n t n 
i s i " a l l a p p i o f o n d i m e n ' o del 

i ps co'ctt ia d t l l i do lescente c 
df l ie puss ih i l i td d i ( n l t a m e n t o 
ps eo te r ap ico di a lcune i n o m a 

e ps t l i u h e dpi I-v 
puo esspie cons idpra to un c as 
sico de l la lei t era t u n speciah 
st ica sn que to a i gomen to e 
i i c n e a c o l m i r e una notevole 
he ina ed to r i a le 

Giuseppe De Luca 

Programmi Rai-Tv 

i 3 
TV nazionale 
9,30 Lezioni 

Inglese, educazione civica, 
educazione musicale. lette-
ratura straniera 

12,30 Antologia di s ape re 
La terra oostra dimora, 

13,00 O g g i c a r t o n i a n l m a t i 
13,30 Telegiornale 
15,00 R e p l i c a d e l l e l e z i o n i 

d e l m a t t i n o 

17,00 C e n t o s t o n e 

17,30 T e l e g i o r n a l e 
17,45 La TV d e i ragazz i 

a) H c i r co eques t re , b) 
B raccoba ldo show 

18,45 La t e d e . o g g i e 
C o n v e r s a z i o n e d i 
P M a r i a n o 

19.15 S a p e r e 
P ro f i l i d i p ro tagon is t ] Ro
s tand 

19,45 T e l e g i o r n a l e s p o r t 

C r o n a c h e I t a l i a n e 

O g g i al P a r l a m e n t o 

20,30 Telegiorn-ale 
21,00 l a re te 

U programma, sceneggiato 
da Silvio Maestranzi e Fa 
onzio Onofn, e diretto da 
L-ianni Serra, si col'oca 
nella sene dei Teatro in 
chiesto La rete ncostrui 
see criticamente uifatti 
il famoso processo Jean 
son, che vide alia sbarra 
U gruppo di militanti di 
estrema sinistra che am 
tava concretamente il 
Fronte di liberazione alge-
rino sosteneva la diser 
zione dei giovani fraocesi 
inviaU a combattere oltre 
mare e con la sua azione 
si proponeva di risveglia 
re la coscienza delle mas 
se francesi e di spingere 
verso una politica di roo-
bihtazione e di azione di 
massa i partiti della sini 
stra Adotlando un taglio 
documentanstico, Serra e 
i suoi sceneggiaton metto 
no sotto accusa la mistih 
cazione ideologica della re
pression, come si mani 
festo allora in Francia 

23,10 Telegiornale 
Oggi al Parlamento 

TV secondo 
19,00 C o r s o d l t e d e s c o 

21,00 T e l e g i o r n a l e 

21,15 I dea d i u n ' l s o l a : 

la S i c i l i a 

£ ' un documentano di 
Roberto Rossellmi. il re-
gista ha inteso penetrare 
nella realta del costume e 
della cultura dei sicibam, 
ncercandone le radici sto-
nche e nlevandone I trat 
0 piu profondi 

22,05 Nina Slmone 
Nella s e n e protagonist] 
alia nbalta viene presen 
tata stasera Nina Simo-
ne pianists e cantante 
afro amencana che cerca 
di fondere i modi del jazz, 
del folk e della musica po
polare piu moderna 

22,40 La m o g l i e p a n g i n a 

Te le f i lm 

R o b e r t o R o s s e l l i n i 

Radio 1° 
Giornale radio ore 7, 8 , 10 , 
12 J3, 14, 15, 17, 20 , 2 3 ; 6 . 
5egnsle orano 6,30- Mat tu t ino 
musicale, 7,10- Musica itOP, 
7 30 Caffe daniante; 7,45: l»-
n al Parlamentr,, 8 ,30: L« u n -
zoni del mat t ino; 9 Vo l «d IO , 
11 30 La radio per ! • icuole: 
12 10 Contrappunto; 12.36 
Giorno per giorno, 12,43; QuB-
drirogl io 13,15 I I pr lmo e I'ul-
t imo, 74 l b Boon pomenggto, 
16 Programma par I ragai-
zi, 16,20 Per vol g lova i l ) 
18 Arcicronaca; 18,20. Can-
zoni a musica per t u t t i ; 18,35: 
Italia che tavora, 18,45: Un 
quarto d'ora d i novl ta; 1 9 : 
Sui nostri mercatl; 19 0 5 : Gl-
radisco, 19 30- Luna-park; 
20,15 Sansone e Dati I a; 

Radio 2° 
Giornale radio ore 6 ,25 , 7 ,30 , 
8,30, 9,30 10,30, 11,30, 
12 30 , 13,30, 15.30, 16 30 , 
17,30, 18 30 , 19 30 22 , 24 , 
6 Prima di cominciare; 7,43 
Bil iardino a tempo di must 
ca, 8,09- Buc-n viaggio; 8,14 
Caffe danzante; 8 4 0 I pro-
tagonisti 9 Romantics, 10 II 
fantostico Berlioz, 10 15- Can. 
ta Rosanna FVatello, 10,35 
Chiamate Roma 3 1 3 1 , 12,10 
Trasmissiom regionnli, 12,35 
Questo s i , quoslo no, 13 45 
Ouadrante 14 Come e percfte, 
14 0 5 Juke-box, 14 ,30 . Tra 
smiSbioni reglonali, 15 L 'o ip l 
te del pomttrlggio; 15,03 Non 
tut to ma di tu t to , 15,15 Pi 
sta di lancio, 15,40 Servizio 
specials del Giornale radio 
15 56 Tre minut per te, 16 
Pomendiana 16 50 Come e 
perchi 17 35 Clasae unicat 
18 50 Stasera siamo ospit i 
di 19 05 La clessidrs 
19 55- Quadnfogi io 20 10 
Ferma ta musica, 21 • Crona 
che del Mezzogiorno, 21,15 
Novita, 21,40 Orchestra di 
retta da T i to Puente, 21 5 5 
Contro luce, 22 10 Appunta 
mento con Liszt 

Radio 3° 
10 Concerto di apertura, 1 1 1 5 
Musiche italiane d'oggl, 11,40 
Cantate ba-ocche 12,20 It ine 
ran openstici, 13 05 Intermez 
20, 14 MLsiche per strumen 
ti a ftato, 14 30 II dtsco in 
verrma* 15,30 concerto «ln 
fonico, 17,40 Incontro con 
Steve Lacy, 18 Notizie del 
Terzo 18,45 La droga nei »e 
coll 19,15 Concerto detla se 
ra 20 15 Musiche pianisttche 
21 II Giornale del Terzo 
21 30 X X X I I Festival Interna 
zionale 

Controcanale 
U \ BL0N 1N1Z10 ~ Picsen 

tofo con ai,sai muion ambiziom 
e con minort clamori pubblici 
tart che 71071 — ad esempio — 
il recente Karamazo\ I'ultima 
Jattca televibwa del prolt/ico 
Sandra Bolchi ha preso tl vta 
COTI un tono che tutto sommato, 
puo e^ere deftnito soddisfa 
cente Intendiamoci il teslo 
da cm lo steiso Bolchi e I at 
tore Liugi Vatinuccln hanno 
tratto questa nduzione telen 
sn a appartieiw a tult'altro 
mondo ed ha tun altro peso 
dell opera di Dostoevskji II cap 
pello del prete prtmo romamo 
di Emilia De Marchi, nacque in 
fatti come romamo d appendice, 
volto sopratutto ad incatenare t 
suoi Ictlon con il meccaTiisinO 
necasariamenle « giallo » delle 
puntatc dove i colpi ad effetto 
det ono neccssanamente su&se 
auirii I uno ail altro Piu an 
coia igli *ejfettf» non man 
cano nemmeno in Dostoevskji 
a dire >l vero) De Marchi non 
ii riprometteva molto altro che 
non /osfe la descnzione di al 
cum caratlen, nell ambtto di 

descrdtwa ambientale c)ie non 
supera — nella mighore delle 
ipotesi — il bozzetlo E' forse 
per questo, tuttavia che la ri 
duzione dell'opera non puo es 
sere strombazzata come un 
grande avvemmento culturale, 
non si puo parlare di innova 
zioni televviwe e nessuno puo 
pretenderst piu bello di quanto 
non sia. con il rimllato di sem 
bran peggiore di una viodesta 
realta Opera modeita, II cap 
pello del prete sembra intenzio 
nato a restore tale anche nel 
I edizione televmva ed ha co 
stttmto, cosi, una heta sorpre 
sa tn questa prima serata do 
memcale 

Bolchi e Vannucchi hanno 
scelw sembra, il tagho giusto 
che e quello di nuinteneie vn 
p\gho popolare badando top) at 
tutto a icavare in pro}ondtla 
nella psicologia contorta di don 
Ctnllo e del barone dt banta 
fu^ca E sembta perftno che 
siano rmtciii ad eutate lo 
^conho de! morahuno che pine 
— specie nell avidita di don Ci 
alio — poteva essete insoi 

montalnlc 
La buova sortita del resto, 

va senzaltio accreditata an 
cite c soprattutto a Franco 
Sportelh, attore di gian talen 
to che — pur con qualche i» 
(oiiaaione (roppo teatrale --
/ormsce del pi ete un rill otto 
suj/ic!t*n!emei?!e ambiguo. cupo 
ed umanisstmo al tempo stes 
so 11 suo don Ctnllo, specie 
in olcunt fjreui monologhi, di 
viene effwacemente un apologo 
su una societa dove ogni La-
lore e distorto dal denaro. e 
neila quale e il denaro a creare 
superstizione e malvagita, m 
una morsa senza scampo nella 
quale anche la coscienza parti 
colarmente sviluppata del prete 
si dtbatte senza trovare vta 
d'usctta Al suo fianco, anche 
la buona niterpretasiorie degli 
altri altori ti esalta, pur ri 
sultando msuffic\ente nel con 
fronto be le promesse saranno 
mantenute avremo nncora un 
paio di decorate domemche te 

vice 

Anche con l'Ufor.rjjasioae . 
si difenaona i tnoi interessi 

Nel t l imo dello ipc tu lo imne ontipopolore dopo il grondioio ic opero generole 

Giornali goventativi anrwnciano: lancio di lacrimogeni e scontri tn reparti di PS i 

I Unit a 
A p p e l l o d e l l e t r e C o n f e d e r a z i o n i a 

c o n s o l i d a r e VuntlA d e i l a v e r a t o n d o p o 

d g r a n d e s a o p e r o g e n e r a l e d i m e r c o t e d l 

L Uftttio politico del PCt iiillo Kiopera 
general? t mi fjtti di MIIIDO 

CASA: APERTA LA VERTENZA 
III CGIL, CISL e UlL impegnano il governo a Irattare ^ 

Abbonarrteti io ios ien i to re 

AbbDnamento annuo { a 7 n u m e n ) 

Abbonamtn to snnuo (a 6 n u m e n ) 

Abbondmenlo annuo (a S n u m e n ) 

Abboramento i eme i l r a l e |a 7 nur.ie 

Abbonameiuo i e m e H r * l e ( a 6 numc 

Abbondrrento iemesl ra le (a 5 ntrnic 
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