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La proposta del governo sul fermo di polizia 

LE TECNICHE DELLA 
PERSECUZIONE POLITICA 
// (//segno di restauraiione nel campo giudiiiario passa anche attravmo 
il tentativo di riiormuhre una norma fascista come strumento repressiw 

K* ormai evidente anche 
nel campo giudiziano e poli-
ziesco il disegno restauratore 
del governo Andreotti-Malago-
di: un disegno aflldato. nelle 
dtchiarazioni di un mese fa, 
a proposte inserite nel bel 
mezzo del programma con 
aria di distratta concreiezza. 

Su questa prospettiva di 
blocco d'nrdine si muovono 
in perfetto sincronismo la 
pstrema destra e taluni set-
tori dell'apparato statale, la 
una e gli altri affannati a pro-
clamare che la quinta legi-
slatura sarebbe stata perva-
sa da un autentico furore li-
bertario e che non c'e tempo 
da perdere per nmediare agh 
erron e ai guasti provocati 
dall'esaltazione se non dal-
la follia lllummistica del qua-
driennio 1968-1971. 

La manovra e cominciata 
quando si riusci ad aprire 
qualche breccia, in verita mo 
desta, in quello strumento di 
potere che e il processo di 
polizia. E' un errore. si dice, 
che la polizia non possa piu 
interrogare 1 fermati o gli ar-
restati. Lo dice Guarnera, lo 
conferma Calamari, lo ripeto-
no al ministero di Giustizia, 
lo scrive la stampa padrona-
le. Qualche mese fa il procu
r a t o r generale di Roma, 
Spagnuolo. ha sostenuto in 
una circolare che nei casi di 
maggiore urgenza vanno este-
se alia polizia giudiziaria le 
stesse facolta concesse al giu-
dice di compiere atti senza 
avviso per i difenson. II ma-
gistrato — questa la giusti-
fieazione ufficiale — di solito 
arriva troppo tardi. Se ne fa 
una questione di orario, ma 
ci si guarda bene daH'affron-
tare il problema annoso, e 
connesso. delle sedi. di quel
le dove i giudici nella miglio-
re delle ipotesi impiegano il 
tempo a studiar manuali e di 
quelle dove invece si macina 
una mole assurda di lavoro in 
condizioni di estremo disa-
gio. 

La polizia ha le mani lega
te: lo scrivono i giornali del 
petrohere Monti, lo dice il 
prefetto Vicari, lo ripetono i 
questori. tutti rercano di met-
terlo in tesia agli agenti. 
Quando fu assassinata Milena 
Sutter vi fu la macabra spe-
culazione fascista sulla pena 
di morte: nello stesso tempo 
qualificati ambienti della Di-
rezione generale di pubblica 
sicurezza riferivano all'allora 
fninistro dell'Interno Restivo 
che le indagini. in diversa 
situazione legislativa (quella 
f di prima », per intenderci), 
avrebbero potuto condurre a 
ben diversi risultati. 

E' difficile dire, nei singo-
li casi, dove arrivi la buona 
fede e dove operi, invece. il 
rimpianto del sistema Pinel-
li. Certo e che parte da que-
sto insieme di pressioni la 
proposta del governo di rifor-
mulare la norma fascista sul 
fermo di polizia, travolta nel 
1936 da una sentenza della 
Corte costituzionale e nuova-
\amente disciplinata. quanto a 
modalita di rimpatrio delle 

persone pericolose, dalla co-
siddetta legge Tambroni dello 
stesso anno (cosi malamente 
applicata nella vicenda del 
mafioso Liggio, tanto da ren-
dergli agevole e tranquilla la 
fuga). 

Co a monte il dehberato ri-
liuto di consideiare le ragio-
ni di certe manifestazioni di 
criminalita. il proposito di 
non mettere in discussione un 
lipo di sviluppo economico 
(spiegazione semphcistica se-
condo Andreotti), un disimpe-
gno che salta a piedi pari i 
problenn di fondo per imboc-
care la via della repressio-
ne. Una via gradita alia de
stra e nel contemno un como 
do alibi ofTerto, in cambio 
di altrettanta solidarieta, a 
quel corpi separati, essi si 
responsabili dei guasti pro-
dotti iMe islituzioni democra-
tiche. 

Ha detto il procuratore ge
nerale alia Cassazione che nel 
nostro Paese i cittadini non 

sono abituati a collaborare 
con la polizia. Siamo d'accor-
do con lui, almeno questa vol-
ta: ma non basta registrare 
il fatto. bisogna chiedersi chi 
\uole questa frattura. Quan
do si mandano i poliziotti al-
1'assalto della Statale di Mila-
no e alio scontro continuo con 
le masse si ciea un clima in 
cui puo maturare poi anche 
un assassinio come quello di 
Serantini. Che cosa mai s : 

puo pretendere dai cittadini, 
quando manca nel governo la 
volonta poliiica di impiegare a 
fondo la polizia nella lotta 
contro la criminalita? 

Siamo, quanto al fermo di 
pohzia, di Ironte a un tenta-
tivo che non e nuovo e che 
richiama 1'ipoteca di persecu-
zione politica gia presente pu-
le, nella proposta presentata 
dal centro sinistra nella quar-
ta legislatura, proposta allora 
bloccata dall'opposizione dei 
comunisti e dei democratici 
nel Paese e nel Parlamento. 

L'episodio della storia che ha ispirato il film di Vancini 
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II popok) di Bronte 
L'atteggiamento dei braccianti e quello dei «cappelli» quando i Mille sbarcarono in Sicilia • Antiche e nuove ragioni di mal-
contento fecero esplodere la collera collettiva - La repressione di Bixio e la«cronaca di un massacro»- Le polemiche di oggi 

Le denunce di Torino 
I detenuti sono inquieti: lo 

ordmaniento penitenziario e 
arcaico e oppressivo. Quelli 
di Rebibbia protestano, confe-
nscono con un magistrato e 
con i giornalisti, ottengono ga-
ranzie (6 il colmo doverle pre
tendere!) nel senso che non 
vi saranno rappresaglie. Li 
massacrano di botte e c'e 
un mimstro della Repubblica 
(adesso clamorosamente smen-
tito anche dall'indizio di reato 
elevato a carico dei dirigenti 
dell'istituto) che sposa la \er-
sione della direzione del car-
cere e viene in Parlamento a 
ripetere la tesi quanto meno 
grottesca della legittima dife-
sa (con buona pace, oltre tut-
to, del rispetto dell'indipen-
denza della magistratura e 
dello Stato di diritto) come 
gia face il ministro dell'Inter
no di fronte ai morti di Avola 
e di Battipagha. 

Nella magistratura (sempre 
pronta. ha scritto Settegior-
ni, *a icgistrare gli orienta-
menti esistenti nel Paese», 
magari con l'aiuto di un ve-
ro e proprio marchingegno 
elettorale) la corrente di de
stra e appena passata al go
verno del Consiglio superio-
re che scatta ed entra nel vi
vo Toperazione poliziesca di 
Torino. Vengono denunciate 
piu di cinquecento persone at-
traverso la riesumazione di 
norme — quelle sulle associa-
zioni e sulla propaganda e 
apologia sovversive — che 
hanno 1'inconfondibile tanfo 
deH'olio di ricino. Non e sol-
tanto una manifestazione di 
necrofiiia yiuridica, ma un 
fatto politico che ha dietro di 
se un salto a ritroso di qua-
rant'anni tra 1'orgia dei te-
schi e il famigerato sigillo del 
tribunale speciale. 

La difesa della Costituzione 
E* nota la durezza della 

nostra condanna politica nei 
confronti di determinati grup-
pi. Ma qui e in gioco la con-
cezione della vita e della lot
ta democratica: siamo a un 
hvello di guardia il cui su-
peramento costituisce un cam-
panello di allarme per tutte 
le forze antifasciste e demo-
cratiche. Adesso e ancora piu 
chiaro perche il presidente 
del Consiglio non abbia fatto 
alcun cenno ai reati di opi-
nione: il testo unificato appro-
vato dalla maggioranza al Se-
nato allu scadere della passa
ta legislatura non li aboliva 
tutti (di qui il voto contra-
rio dei comunisti) ma abroga-
\ a almeno le norme ora rie-
sumate a Torino. 

Ha detto in Parlamento 
Ton. Andreotti. lo ha scritto 
ancor prima sulla sua rivista 

(che non a caso. alia vigilia 
del dibattito, ha ospitato un 
lungo saggio sullo Stato for
te di De Gasperi), che il go
verno vuol essere giudicato 
sul consunlivo della sua azio-, 
ne. Gia bastava il tipo di 
schieramento con la sua aper-
tura a destra; ma nell'azione, 
anche se e passato cosi poco 
tempo, c'e sufficiente materia 
di giudizio politico. II quadro 
e di una Costituzione sottil-
mente messa in stato di accu-
sa, quasi documento al di fuo-
ri della realta, atto a intral-
ciare piu che a favorire la 
crescita democratica. 

Battersi per rovesciare que-, 
sto governo. per non farlo du-
rare, signilica prima di tutto 
difendere la Costituzione, ac-
crescere i suoi contenuti di 
hberta. 

Gianfilippo Benedetti 

II popolo di Bronte fu fra 
i prlmi, in Sicilia, a inaorge-
re e a far sventolare il tri-
colore per le strade quando 
i mille di Garibaldi, sbarcati 
a Marsala I'll maggio del I860, 
cominciarono la liberazione 
della Sicilia. 

II decreto di Garibaldi, che 
aboliva la famigerata tassa 
sul macinato, e l'altro che 
stabiliva la spartizione delle 
terre comunali fra i contadi-
ni avevano fatto credere che 
quella che si stava combat-
tendo non sarebbe stata una 
guerra di annessione di uno 
Stato ad un altro Stato, ma 
una vera rivoluzione. 

Benedetto Radice, uno sto-
rico brontese onesto e scru-
poloso, che nessuno puo accu-
sare di simpatie per i ribelll 
giacche, «anche la mia fami-
glia, — scrive, — nei tumul-
ti fu danneggiata negli averi, 
e mio padre scampato a mor
te miracolosamente », raccon-
ta che dapprinclpio «il pae
se era in festa, anche noi 
bambini ci si pavoneggiava 
per le vie con al petto la no
stra bella coccarda » tricolo-
re. E la sera, per tutta ven
detta, gruppi di popolani an-
davano sotto le finestre dei 
borbonici a cantare «serena-
te» di inni patriottici. 

Neppure una provocazione 
del notaio ducale Cannata, 
che alia vista del tricolore 
aveva inveito: « Pirchi non si 
leva questa pezza Iorda? » era 
valsa a turbare l'atmosfera fe-
stosa. «Erano trecentocin-
quant'anni — scrive ancora 
Radice — che Bronte lottava 
per i suoi Ctiritti, dei quali 
le fatali donazioni di papa 
Innocenzo VIII nel 1491 e di 
Ferdinando I nel 1799 l'ave-
vano spogliato. Aveva visto 
il suo territorio... assottigliar-
si di giorno in giorno fino a 
sparire interamente... le de
cline ecclesiastiche... trasfor-
mate in canoni, sequestrate 
le gabelle... I suoi migliori 
cittadini... processati, carcera-
ti, torturati, esiliati». 

Su una gran parte del ter
ritorio del Comune, la Ducea, 
sventolava (come sventola 
tuttora) la bandiera inglese, 
essendo il feudo un dono di 
Ferdinando I a Nelson per 
averlo aiutato a schiacciare la 
rivoluzione del 1799, e aver 
impiccato l'ammiraglio Carac-
ciolo. Soprusi e spoliazioni se-
colari vi avevano reso, piu 
che altrove, drammatico il 
problema della Hberta dal bi-
sogno, e aspro lo scontro di 
classe: i braccianti lavorava-
no non piii di cento giornl 
aH'anno, in condizioni cosi 
miserevoli da nutrirsi di ra-
dici selvatiche e di funghi, 
raggranellando qualche soldo 
con la vendita delle sangui-
sughe. Rivolte si erano avute, 
a diverse riprese, nel 1820, 
nel 1837, nel 1848. 

Ma i notabili di Bronte 
avevano imparato la lezione: 
esser pronti a cambiare ban
diera, perche niente potesse 
cambiare. Nel nuovo Consiglio 
comunale, costituito in esecu-
zione di un decreto di Gari
baldi, ci sono tutti loro, i «ci-
vili», adesso con la loro bra-
va coccarda tricolore. E nel
la guardia nazionale, che ha 
come comandante il cassiere 
della Ducea, Franco Thovez, 
ci sono tutti i loro uomini di 
nducia, dipendenti e mazzie-
ri dei possidenti e del feudo. 

Escluso da ogni carica poli
tica e invece l'awocato Nico-
16 Lombardo, un democratico 
vero, che aveva patito il car-

Una intensa rassegna del pittore Remo Pasetto a lesolo 

Vita morte miracoli 
del muratore veneto 

SERVIZIO 
JESOLO, agosta 

Con il titolo m Vita, mor
te. miracoli del muratore 
teneto», il Comune dt Je-
solo ha organizzato, nei lo-
cali delle scuole Carducci, 
una rassegna antologica 
del pittore Remo Pasetto. 
La rassegna, presentata e 
curata da Marto De Miche-
U. copre un arco di tempo 
di quindici anni con ope-
re che vanno dal '57 — 
anno in cui Vartista vene
to oggi residentc a Mtla-
no ha abbandonato la scul-
tura per la pittura — si-
no ai nostrt giorni Si irat-
ta dt piu di cento tele di 
cut Pasetto. fedele sempre 
alia determinazione poeii 
ca che lo sosttene. ha trat-
tato con accenti di toccan 
te partecipazione le dure 
vicende esistenziali dei con-
tadim della sua terra, co-
strettt troppo spesso dal
la miseria e dall'tngiusti 
zxa ad emigrare e a farsi 
manovali e muraton. 

Una rassegna dt queste 
proporziom incentrata su 
un unico tema, pur se co
st vasto e ricco di sostan-
za umana, poteva rischiare 
di ripeterst e, con Vttera-
zione delle immagini giun-
gere alia saturazione che 
genera la monotonia. In 
vece la moslra si vedt tut
ta d'un fiato, si * legge » 
senza stanchezze e distra-
ziom, viva, fresca, sem 
pre nuova, palpitante e an-
tenttca come una ballatn 

Remo Pasetto 
1972. 

Muratori al lavoro (particolare) 

contadina E' la tranquilla, 
pacata ispirazione di Pa
setto a renderlo possibile, 
a rendere cosi pregnanti c 
intense tutte queste im
magini a renderle <uniche». 
stmtli eppure profonda-
mente tndiciduall e stacca-
te le une dalle alt re 

II fatto e che iZ tema del 
contadmo e del muratore 

veneto viene vissuto dal-
I'arttsta non m modo c-
sterno. distaccato o prele-
sluoso. ma diviene un tut-
to unico con la sua e-
spressione pittorica, costi-
tuendo. ami, tl nucleo 
stesso della sua poettca. 
Non si pub neppure parla-
re di identiflcazione- Pa-
tetlo e nato ed e cresciu-

to con i personaggi che si 
accampano sulla superficte 
delle sue tele, e come lo
ro. e uno di loro. 

C'e. dunque, comcidenza 
e partecipazione totale al 
tema, ed in ogni opera, al 
di la del singolo personag-
gio o del singolo accadt-
mento descritto con slrvg-
genie potere di persuasio-
ne, trascorre il motivo co 
stante di una mtima e pro-
jonda coerenza 

La coerenza ed estetica 
dt un arttsta che persegue 
la nalura del proprio tern-
peramento al di la delle 
oscillaziont del gusto e 
delle mode di questt an 
nt. la coerenza umana e 
civile dt un uomo che ha 
chiare in se te travagltate 
raqiont delta propria sto 
ria e di quella della sua 
terra e ne rende agli al
tri testtmomanza 

Ixx rassegna e accompa 
qnata da un catalogo. re 
ro e proprio volumetto c-
dtto dall'editore Vangelt 
sta, che, accanto ad un lu-
cido testo crilico dt De 
Micheli e ad una ricca ico-
nografia, reca un poemetto 
inedito di Romano Pascut-
to, scritto dal poeta vene 
to espressamente per t 
« muradori» di Pasetto 

Ixi mostra, che e stata 
inaugurata la settimana 
scorsa alia presenza dt un 
folto pubbltco, si chtude-
ra il 16 settembre. 

Giorgio Sovoto 
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Un fotogramma di « Bronte, cronaca di un massacro ». 

cere sotto l Borboni e che era 
considerato il capo del parti-
to dei « comunisti» (cioe quel 
partito che voleva la restitu-
zione e la divisione delle ter
re comunali usurpate). 

La protesta dei brontesi si 
esprime dapprima con un e-
sposto alle autorita garibaldi-
ne: i consiglieri e i magistrati 
nominati a Bronte sono accu-
sati di essere dei liberal! ca-
muffati, di non avere tenuto 
in nessun conto i decreti di 
Garibaldi, ne per quel che ri-
guardava la fornitura all'eser-
cito garibaldino di tela e di 
cavalli, ne soprattutto di aver 
fatta la divisione delle terre 
comunali e abolita la tassa 
sul macinato: « Di che il popo
lo e fieramente crucciato». 

Cominciano le prime mani
festazioni davanti al Munici-
pio, si grida: «Viva Garibal
di », «Abbasso i borbonici», 
ma soprattutto nVogliamo la 
divisione delle terre ». I « cap
pelli » rispondono con traco-
tanza: Lombardo viene insul-
tato e minacciato in casa sua; 
la Guardia nazionale, con al
ia testa Thovez e lo stesso 
notaro Cannata, in nome del 
nuovo ordine, danno inizio 
alle perquisizioni e agli arre
st! dei popolani ritenuti trop
po facinorosi. 

La collera popolare non tar
da ad esplodere, tanto piu 
che da molti paesi vicini giun-
geva notizia che effettivamen-
te vi si era abolita la tassa 
sul macinato e si era comin-
ciato a distribuire le terre. 
Si hanno le prime violenze. 

II «pazzo» del paese, un 
certo Nunzio Frajunco, gira 
per le strade gridando: a Cap
pelli, guardatevi, l'ora del giu
dizio si awicina. Popolo, non 
mancare aU'appello ». 

Per cercare di placare la bu-
fera si fecero pressioni sullo 
a w . Lombardo; il barone Me-
H, che godeva di una certa 
autorita, fu portato. su una 
poltrona, perche ammalato di 
podagra, davanti al Municipio, 
e qui promise che le terre 
sarebbero state divise. Ma era 
troppo tardi. 

Ci furono i primi scontn. e 
comincio la vendetta, una ven
detta a lungo covata: «Siete 
tutti realisti, ci avete succhia-
to il sangue, dovete mon-
re » — risponde un braccian 
te a un ricco possidente che 
gli offriva una grossa somma 
perche gli facesse salva la 
vita 

Ma anche su questa esplo-
sione di collera popolare si 
e molto esagerato: «Giusep
pe Guerzoni, ne La vita di 
Nino Bixio fantastica di rea-
rione fratesca e borbonica, di 
stupri di donne, di orribili 
squarciamenti di bambini. E 
l'Abba di chierici trucidati nel 
seminario, di monache viola
te nei monasteri. di sem re-
cisi e maciullati di fanciulle... 
Di tutti questi orribili deht-
ti nessuno e vero.. » scrive 
ancora Radice. Certo. l'episo
dio fu cruento, furono am-
mazzate, e in alcuni casi con 
un vero massacro. una quin-
dicina di persone 

Intanto, il console inglese 
tempestava di telegrammi Ga
ribaldi perche intervenisse a 
nportare l'ordine a Bronte e 
nelle zone vicine Per pnmo 
arriv6 il rolonnello Poulet: 
«Quando arrival nelle vici-
nanze di Bronte, trovai posta-
to il popolo in tal tembile 
sito e strategico modo che 
poteva trucidarci tutti senza 
che noi avessimo potuto fe-
rirli. Ma al risapere che noi 
eravamo forza pubblica del 
governo abbassarono le armi 
e ci accolsero come in festa ». 
I garibaldini quindi vengono 
accolti con applausi; nel pae
se torna la calma, gik molti 
riprendono il lavoro 

Poi arriva Bixio: « lo non 
sono quel minchione di Pou
let», dice e dichiara lo stato 
d'assedio, impone al paese 
• colpevole di lesa maesta» 
una tassa di 10 onze 1'ora. fa 
arrestare indiscriminatamen-
te centinaia di persone, fra 
cui lo stesso Lombardo. isti-
tulsce un tribunale militare 

a cui non permette, in pra-
tica, che di emettere condan-
ne a morte: il processo du
ra tre ore, e all'awocato 
Lombardo viene concessa una 
ora per preparare la difesa. 
Poiche la consegna con una 
ora di ritardo, viene rigetta-

ta. Fra I cinque condannati a 
morte c'e perfino il « matto » 
Frajunca. «Quando fu fucila-
to Lombardo — scrive Radi
ce — nessuno sospetto che 
fosse perche ritenuto borbo-
nico, ma invece come ecces-
sivamente rivoluzionario». 

« Bronte, cronaca di un massacro »: uno dei cinque 
fucilati durante la repressione di Bixio. 

Questa la «cronaca di un 
massacro » che I hbri di sto
ria non hanno raccontato, e 
che ha invece raccontato Flo-
restano Vancini in un film 
puntigliosamente ricostruito, 
fin nelle battute, sulla base di 
documenti storici inoppugna-
bili. 

Sul piano artistico, «Bron
te » e forse il miglior film di 
Vancini: Jacques Nobecourt, 
giornalista di Le Monde, par-
la di capolavoro e lo para-
gona a «Roma citta aperta» 
e « Paisa ». Ma il discorso cne 
ci interessa qui e un altro: 
erano anni che un film, al di 
la dei suoi valori artistici, 
non suscitava tante vivaci po
lemiche, dibattiti, tavole ro-
tonde, articoli infiammati. 

Ha cominciato Angelo Sol-
mi, su L'Europeo, accusando 
il film di essere « un autenti
co falso stonco, probabilmen-
te per una operazione dema-
gogica preelettorale». Ma ve-
nendo alia sostanza, si limi-
ta a una generica difesa di 
Bixio che «preferi, alia steri
le oratoria parlamentare di 
un'Italia non consona ai suoi 
alti ideali umani e civili, tor-
nare a navigare nel soffio pu-
ro dei venti oceanici e, du
rante un viaggio a Sumatra, 
mori di colera...». In questo 
brano c'e tutto: qualunquismo 
« antiparlamentare », retorica, 
e soprattutto falsificazione 
storica: l'uomo che aveva com-
battuto per l'mdipendenza del 
suo paese mori si di collera, 
ma mentre stava trasportan-
do truppe olandesi che anda-

Riprodotto artifkialmente nei laboratori soWef/ci // collageno 

La molecola della giovinezza 
tfflff profeifo del fessvfo connettifo in cui dipeadoao fe/asfrcrfa e la bellena del 
cotpo MNWO - La dee'riraaoae della sUattara e il modello crealo in proretta • Alio 
sladh farmaci afili aacke agli aaiiaai • Una malattia naxoita eke si potra debellare 

MOSCA, 6 agoit. 
Come si puo fare, perche 

I'organismo non perda col 
tempo quella straordinaria 
elasticita. che ci meraviglia 
negli esercizi dei ginnasti? 
Questa proprieta dipende dal 
collageno i cambiamenti che 
si venficano in esso provocano 
all'organismo invecchiato una 
specie di irrigidimento 

II collageno e una proteina 
che s'incontra nel tessuto 
connettivo. in quei tendini e 
in quelle membrane che uni-
scono fra loro gli altri tessuti 
del corpo. Le cellule del tes
suto connettivo producono un 
materiale particolare. detto 
sostanza fondamentale. Si 
tratta. per cosi dire, del cal-
cestruzzo dell'edificio dell'or-
ganismo. su di esso poggia-
no e da esso sono collegati I 
smgoli « mattom ». Ie cellule. 
Nel tessuto connettivo fibro-
so. che collega la pelle coi 
muscoli. mantiene al loro po-
sto le glandole e impedisce 
agli organi interni di spostar-
si gli uni rispetto agli altri. 
la sostanza fondamentale e 
una fitta rete di filamenti. 
che contengono appunto il 
collageno. 

Questa rete e particolar-
mente intricata sotto la pel
le. Dal suo stato dipendono 
l'elasticita delle guance. l'as-
senza delle rughe. la cosid-
detta pelle vellutata. E cosi, 
il collageno e responsabile 
non soltanto dell'elasticita, 
ma anche della bellezza del 
corpo umano. 

L'Istituto di blologia mole-
col a re dell'Accademia delle 
Scienze dell'URSS ha intra-
preso In decifrazione della 

struttura delle molecole di 
collageno. II lavoro e stato 
lungo e difficile, ma e termi-
nato con un successor gli 
scienziati sono nusciti a n -
produrre artificialmente in 
laboratorio questo comphcato 
composto naturale. E' stato 
ottenuto un modello moleco-
lare della proteina delta gio
vinezza e della bellezza. Ri
prodotto dalla mano dell'uo-
mo. il collageno ha arricchi-
to la scienza di preziosi dati 
nuovi. 

E" nsultato che la moleco
la di collageno si compone di 
aminoacidi. la cui disposizio-
ne determma le proprieta di 
questo composto. E" stato di-
mostrato che le molecole di 
collageno sono lunghi fill, n -
piegati tre volte. Non 'appe
na gli scienziati hanno trova-
to la giusta disposizione de-
gli aminoacidi. la molecola 
costruita da loro si e ripiega-
ta su di se e si e unita alle 
altre molecole. formando fibre 
simili al collageno naturale. 

Senza alcun mtervento di 
fermenti o di altre sostanze 
misteriose si e compiuto un 
miracolo della natura. si e 
avuto un passaggio q u a s i 
istantaneo dall'inerzia alia 
vita. Cinque, sette. undici 
aminoacidi combinati come 
nel collageno rimangono iner-
ti, ma dodici o quindici pren-
dono vita e si dispongono in 
spirali a tre strati. 

n meccanismo vitale awia-
to dagli scienziati continua a 
funzionare senza ulteriori in-
terventi dell'uomo: le mole
cole isolate di collageno. la-
sciate in una soluzionp. dopo 
qualche tempo si uniscono in 

filamenti abbastanza robusti. 
Quasi tutte le principal i pro
prieta di questa proteina di
pendono dalla sua struttura 
primaria. dall'ordine in cui si 
dispongono gli aminoacidi 
che la cost'tuiscono. 

Si e cominciato allora a 
studiare la composizione di 
farmaci che restituiranno al 
corpo. quale che sia la sua 
eta. la plasticita giovanile. 

Ma il collageno non si-
gnifica soltanto giovinezza. 
elasticita e bellezza. Le diffi-
colta di movimento delle per
sone anziane dipendono dal
la perturbazione delle strut-
ture del collageno. E c'e an
che una malattia che porta 
il suo nome. la collagenosi. 
Essa denva dal danneggia-
mento del tessuto connettivo 
deU'orgamsmo. Malattie non 
localizzate. ma diffuse do-
vunque esiste tale tessuto. 
portano di volta in volta il 
nome di reumatismo. reumo-
cardite. pohartrite e cosi via, 
ma la causa e una sola e le 
manifestazioni estenori sono 
identiche: sono prolungati 
dolori fisici che si ripetono, 
accessi ciclici, febbre. 

Persino gli antibiotici so
no impotenti di fronte a que
ste malattie sfibranti. A volte 
l'effetto degli antibiotici e il 
contrario di quello voluto: 
esaspera le sofferenze. Alcuni 
antiallergenti e preparati or-
monali danno un po' di sol-
Iievo. ma soltanto se la ma
lattia e cominciata da poco. 
Ora la rivelazione del segreto 
della formazione del collage-
no aiutera gli scienziati a 
sconfigger anche le collage
nosi. 

vano a reprimere una rivolta 
anticolonialista! 

Su un altro versante. Leo
nardo Sciascia arriva a dire, 
con un giudizio frettolosamen 
te moralistico, «Bixio, a 
Bronte, non si comportb co
me un carabiniere. Si com-
porto come una SS». 

Le polemiche, apparente-
mente incentrate soltanto at-
torno alia figura di Bixio, in 
realta investono piu ampi pro-
blemi di fondo. Giudizi cri-
tici anche molto severi erano 
gih stati dati sul nostro Ri-
sorgimento: dall'inglese Mack 
Smith che sostiene che auto-
ntansmo e nazionalismo fa
scista hanno la loro matrice 
proprio in quelle classi «mo-
derateu che hanno guidato il 
risorgimento, al «Gattopar-
do », che mostra come la «an-
nessione» della Sicilia avven-
ne con una violenza morale. 

Perche allora il film di Van
cini ha suscitato tante pole
miche (e tanti consensi)? 

Sul Corriere della Sera Man-
lio Lupmacci fa un «discor
so politico» e con impuden-
za rispolvera addirittura la 
tesi degli opposti estremismi: 
Vancini sarebbe un estremi-
sta di segno opposto rispetto 
a Carlo Ahanello il quale, per 
l'editore fascista Rusconi, ha 
scritto un saggio la cui tesi 
e che il governo borbonico 
era il miglior governo possi
bile, e che tutti i mali della 
Sicilia e del Mezzogiorno so
no arrivati con i garibaldini. 

In realta « Bronte », con l'e-
videnza di una verita raccon-
tata con una discrezione estre-
ma, e la dimostrazione di 
come il Risorgimento sia sta
ta una «rivoluzione manca-
ta». La feroce oppressione 
feudale a cui era soggetta la 
Sicilia sotto i Borboni (e an
cor prima) non e certo colpa 
dei garibaldini; ma i garibal
dini, che pure erano la punta 
piii avanzata del nostro Ri
sorgimento, m Sicilia conqui-
starono un territorio, non fe
cero una rivoluzione sia pure 
borghese. E' questo il nodo 
che il Risorgimento non sciol-
se. L'oppressione feudale e ri-
masta, il potere e stato la-
sciato nelle mani delle stesse 
classi che hanno continuato, 
mutate appena alcune forme. 
a esercitarlo . nello stesso 
modo. 

Vale la pena di riportarci 
per un attimo ancora al Ra
dice: dopo tanti sconvolgi-
menti, ci fu un accordo fra 
la Ducea dei Nelson e il Co
mune: «Vennero rispettate 
nella transazione le usurpa-
zioni fatte». E, a proposito 
delle terre comunali per le 
quali era awenuta la rivolta: 
«Appena sorteggiate le quo
te, circuito da ingordi spe
culator!, cedette ognuno la 
propria per L. 40 o L. 50. 
dichiarando nei contratti di 
avere ricevuto lire 300 o 400 
che sarebbe stato il prezzo 
reale di ogni campicello ». 

I process! furono feroci: 
vennero comminati una qua-
rantina di ergastoli. 

Abba, il cronista dei Mille, 
in un brano famoso, raccon-
ta che, avendo invitato un 
frate a seguire i garibaldini, 
questi gli risponde: «Verrei, 
se sapessi che fate qualcosa 
di grande dawero: ma ho par-
lato con molti dei vostri, e 
non mi hanno saputo dire 
altro che volete unire l'lta-
lia ». Abba gli ribatte che vo-
gliono fare « un grande e solo 
popolo i> e che <c il popolo a-
vra Hberta e scuole». 

II frate, con intelligenza 
storica, gli spiega che quello 
che stanno facendo e in real
ta solo l'unione di un terri
torio. « In quanto al popolo, 
solo o diviso, se soffre sof-
fre». E aggiunge: «La Hber
ta non e pane, la scuola 
nemmeno ». Quello che ci vuo-
le non e « una guerra contro 
I Borboni, ma degli oppres-
si contro gli oppressori, gran-
di e piccoli...». 

Non si tratta di mettere in 
discussione il Risorgimento e 
1'unita dltalia. Si tratta di 
affrontare, invece, senza mi-
tologie e senza falsificazioni. 
le ragioni profonde, di clas 
se, per cui l'ltalia e rimasta 
divisa; borghesia del nord e 
feudalita del sud, spartendosi 
il potere, hanno mantenuto 
una spaccatura nel Paese che 
ancora oggi richiede una ri
voluzione da conipiere. 
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