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La tragedia siciliana 

L' Italia 
del 
sottosuolo 
I dimenticati «da dio e dagli uomini» • Lo Sta-
to ha poca memoria • Le casette di tufo e gesso 

Stralciamo dal numero di 
Rinascita da oggi nelle edi-
cole Veditoriale del compa-
gno Emanuele Macaluvo. 

Scmbra un tragico giuoco 
del destino qucsto accanirsi 
della natura sulle zone e le 
popolazionl gia sconvolte e 
martoriate dallo sviluppo 
Ingiusto e doloroso della no
stra societa. La catastrofe 
naturale si e aggiunta alia 
tragedia sociale. Da sempre, 
si puo dire, la societa ita-
liana ha condannato queste 
popolazioni a cercare invano 
un pezzo di terra, un lavoro, 
una casa, un banco di scuo-
la, una famiglia non lare-
rata dalle emigrazioni. In 
quest! giorni la notizia del 
terremoto, la perdurante an-
gosciosa incertezza sui vivi 
e sui morti, e portatrice di 
sgomento in quasi ogni par
te del mondo: nelle Ameri-
che, e in Germania, in Bel-
gio, in Svizzera, in Francia, 
a Milano e a Torino, in tutti 
I mille luoghi dove da anni 
arrivano gli uomini di que
ste tragiche terre, alia ricer-
ca di un pezzo di pane per 
se e di poco denaro per le 
famiglie. Alia enorme dram-
matica diaspora degli italia-
ni poveri fdaH'unit& d'ltalia 
a oggi sono emi°rati circa 
venti milioni di italiani) 
questi comuni terremotati 
hanno pasato un larghissi-
mo contributo di uomini, di 
affetti, di dolore. Itinumere-
voli sono nel mondo coloro 
che nelle immagini della TV 
e dei giornali cercano di ri-
conoscere tra i sopravvissuti 
II volto di un familiare. 

Ma questi paesi — questa 
sacca di miseria siciliana — 
non sono mai esistiti nella 
coscienza dell'Italia ufficia-
le. Montevago, Gibellina, 
Santa Ninfa, Camporeale, 
Partanna, Poggioreale, S. 
Margherita Belice, Menfi, 
Salaparuta. Roccamena, Con-
tessa EntelHna. Salemi sono 
nomi ignoti alia maggioran-
za degli italiani, sono esi-
stenze dimenticate < da dio 
e dagli uomini», per dirla 
con le parole disperate del
la Sicilia. 

Oggi, per la prima volta, 
1 nomi di questi comuni so
no sulla prima pagina dei 
grand! giornali e sui video 
della TV. Ma e proprio ve-
ro che in Italia i poveri deb-
bano emergere a conoscenza 
solo attraverso la propria ca
tastrofe? Tanto piu che non 
si tratta di comuni di «am
ine morte »; e non vi sono 
comuni di « anime morte ». 
Questi paesi esistevano an-
che prima del terremoto. 
moltissimi dei loro abitanti 
sono comunisti e democra
tic! combattivi. Le loro po
polazioni, per avere un posto 
nella coscienza del naese, 
per vivere, per non disgre-
garsi lentamente, hanno lun-
gamente e tenacemente Iot-
tato contro la prepotenza 
della mafia e l'inettitudine 
dei rappresentanti del go-
verno. Ancora agli inizi del-
1'anno appena terminato, 
tutti i sindaci della zona si 
erano uniti in consorzio e le 
popolazioni avevano manife-
stato per la diga del Belice, 
per la riforma agraria e la 
rinascita: avevano marciato 
per questa valle. rappresen-
tanze di queste terre erano 
venute a Roma. Ma in Sicilia 
e a Roma furono ascoltate 
solo dai partiti di opposizio-
nc. Ricordiamo ancora it 
grande incontro delle popo
lazioni della Valle del Beli
ce. a Sambuca di Sicilia. con 
il eompaeno Longo: allora la 
grande stampa e la TV non 
videro nulla. Era una parte 
del paese reale che il paese 
uffieiale preferiva ignorare. 

Giornali d'informazione e 
TV portano agli occhi di tut
ti le immagini spaventose 
del disastro, qualcuno ha 
parlato di esplosione atomi-
ca tanto radicale e la distni-
zione. Ma la tragedia ha mes-
so sot to gli occhi di tutti 
anche la precarieta di que
ste case costruite di sassi, 
di gesso e di travi fradice, 
gli abiti della gente. e so-
prattutto i volti degli uo
mini e delle donne, dei vec-
chi e dei bambini. Volti sui 
quali neppure lo sgomento 
ha cancellato i segni dell'an-
tica e permanente miseria, 
i segnf dell'offesa e della in-
giustirJa. Questo terremoto 
ha portato in superficie 
un'Italia del sottosuolo, sof-
ferente e reale, celata ma 
presente in tutto il paese. A 
questa realta si devono ora 
commisurare 1'impegno e la 
responsahilita dello Stato; 
questa realta e ad ammoni-
re contro la retorica delle sa-
gre solidaristiche che si ri-
solvono poi in una addizio-
nale come a Messina nel 
1906 e come In Calabria nel 
1951, come a Flrenze nel 
1966. 

Questo A qtiello che vuole 

il Corriere della Sera quan-
do insieme all'esortazione ad 
essor fratelli farisaicamente 
consiglia ai suoi lettori una 
storica rassegnazione di fron-
te a un Sud < legato a una 
sua gcografica e gcologica 
predestlnazione ». Deve esse-
re chiaro e fermo, anche in 
quest'ora tragica. che la pro-
fonda piaga della coscienza 
nazionale, roessa cosl brutal-
mente a nudo dal terremo
to, non puo risanarsi con 
alcune manifestazioni solida
ristiche. Cid non e nd accet-
tabile ne possibile di fronte 
al grande slancio di unita e 
solidarieta che oggi percorre 
il paese, come per il Vajont, 
come per 1'alluvione del no-
vembre '66. C'6 una unita 
d'ltalia assai piu reale e pro-
fonda di onella delle cele-
brazioni uffieiali. e l'unita 
di chi soffre c di chi lotta: 
essa e oggi piu forte che 
mai e i comunisti, che sono 
tanti nelle zone colpite e 
tanti anche in Italia ne sen-
tono e ne esaltano il valore. 

II passato, lontano e re-
ccnte, ci insegna che lo Sta
to italiano ha ben poca me
moria per le tragedie dei po
veri: a Messina le baracche 
sono durate decenni e decen-
ni, le alluvion! hanno anco
ra libero il passo, i terremo
tati dell'Irpinia attendono 
ancora una casa La acqni-
sita coscienza della tragedia 
naturale e snciale dell'estre-
nia debolez7a dello Stato 
nuando si tratta di sovvenire 
il dohole. deve trasformarsi 
ora in azione. 

Azione innanzitutto per i 
soccorsi immediate in que-
st'opera non ci devono esse-
re ne indugi di tempo ne ri-
sparmio di mezzi perche non 
potrebbero perdonarsi ritar-
di, disorganizzazione, ineffi-
cienza quando vi sono uomi
ni sotto le macerie e uomini 
che bivaccano al freddo di 
queste rigide notti di inver-
no. Ritardi e inefficienze 
che gia si sono manifestati 
nonostante la decantata mo
dernity tecnica del servizi di 
intervento dellp Stato. Azio
ne per ricostruire i paesi, le 
case, le famiglie: di fronte 
alle centinaia di famiglie 
colpite dai piu duri lutti oc-
corre creare le condizioni, 
di lavoro e di prospettive 
di lavoro, perche gli emi-
grati possano tornare, per
che vengano cosl risanate al-
meno le lacerazioni che sono 
umanamente sanabili. Ridia-
mo alle famiglie oggi a lut-
to quei figli. quei fratelli, 
quel padri che non la morte 
ma la miseria ha allontanato 
da loro. 

Ma anche oggi. come sem
pre, cio che piu conta, cid 
che decide del domani e non 
perdere il patrimonio unita-
rio che le popolazioni delle 
zone terremotate hanno sa-
puto accumulare e che il do
lore della sciagura ha ce-
mentato. Questo patrimonio 
unitario e la condizione per
che la ricostruzione non sia 
affidata a notabili piu o me
no inetti, piu o meno cor-
rotti (neanche la catastrofe 
naturale pud far dimentica-
re quanto grandi siano i gua-
sti arrecati dagli uomini alia 
societa siciliana!). 

La ricostruzione non potra 
rssere quel la delle casette 
di tufo e di gesso, che per 
tanti sono diventate una 
tomba. non puo essere nep
pure quella dei comuni ab-
handonati nella desolazione 
del feudo e neppure quella 
che ha portato alia frana di 
Agrigento. Per questo e ne-
cessario che siano le popola
zioni delle zone colpite a ge-
stire la loro rinascita, e cid 
significherebbe assolvere so
lo in piccola parte il debito 
di democrazia che lTtalia ha 
verso la Sicilia. 

Conosciamo questo popolo. 
forte, generoso. temprato da 
tutte le awersita e sappiamo 
che non si pieghera neanche 
di fronte a questa immane 
tragedia Con questo popolo 
sono osgi tutti i democratic 
ci italiani che dalle imma
gini della sciagura hanno vi-
sto emergere un'Italia di mi
seria e di abbandono che 
non pud essere semplice-
mente rieostruita, ma deve 
essere camblata e trasforma-
ta; non solo per i destinl 
di Gibellina e Montevago, 
ma per la Sicilia e per il 
paese tutto. 

Ma ora e subito occorrono 
soccorsi Le notizie che arri
vano dalla Sicilia parlano di 
panrosa inefficienza I .a tra
gedia insieme con la miseria 
sta facendo emergere. come 
semnre in questi eventi, una 
inefficienza degli apparati 
statali che e colpevnle e cri-
minosa quando il ritardo pud 
aggiungere nuove vittime a 
quelle gia abbattute dal ter
remoto. 

Emanuel* Macaluto 

CAMPOREALE — Le autorita, a Camporeale, si sono fatfe vive solo per ordinare I'evacuazione dei paese, dopo le ultime scosse. Poi, piu nulla. Intere tarruglie bivaccano lungo le 
strade, senza rifugio alcuno, senza cibo. Nella zona i giorni scorsi aveva nevicato: il gelo e pungente. « Pane — ci hanno defto — chiediamo solo pane... alle autorita» 

UN PROBLEMA POLITICO DIETRO I MUTAMENTI DI PRAGA 

Dipende dagli operai il successo 
della riforma in Cecoslovacchia 

Un'economia che va ristrutturata — La decadenza del carbone e i minatori — Quando 1'egualitarismo diventa ec-
cessivo livellamento — La conquista di un mercato estero, che e gia fortemente organizzato 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA PRAGA 

gennaio 
Quando d'invemo le nuvole 

basse chiudono il cielo. basta 
mettere il naso fuori di casa 
a Praga per credersi in una 
vecchia stazione ferroviana. 
Grava ovunque. molto acuto. 
lo stesso odore di scorie di 
carbone. quelle scorie che han
no steso una compatta patina 
nera sugli stupendi monumen-
ti gotici e barocchi della capi-
tale cecoslovacca. E" una sen-
sazionc cui ci si pud abituare 
abbastanza in fretta. del resto 
comune ad altri paesi della 
Europa centrale. Ma non e so 
lo questo. E* anche il primo 
scontro con uno dei problemi 
strutturah che stanno di fron
te alia economia cecoslovacca. 

La Cecoslovacchia e uno dei 
paesi del carbone. uno dei 
paesi europei che in altra epo-
ca ha dovuto propno al carbo
ne il suo precoce sviluppo in-
dustriale. Oggi il carbone non 
regge la concorrenza di altri 
combustibili. Bisogna limitar-
ne Tuso. Questo significa =hiu-
dere un po" per volta le mi-
niere che sono pio oostose. AI 
tri paesi in Europa hanno vis-
suto e vivono lo stesso pro 
blema. Ma qui. in un paese 
socialist a. non si possono licen 
ziare i mmaton. Bisogna ga 
rantire loro un altm lavoro 
La soluzione si comphca in 
Cecoslovacchia perche i mina
tori sono una categona che da 
anni ha notevoli vantaggi. nel
le paghe e nei benefid sociali. 
Come conservarglieli. se pas-
sano ad altri lavori? Nel ba-
cino di Ostrava da quando fl 
problema ai e posto con acu-

tezza si e riusciti a risolverlo 
senza danno per 16.000 operai. 
L'operazione perd non e fimta. 

Col suo volto Praga mette 
chi la visita a immediato 
contatto anche con un secon-
do problema. E* una delle ca
pital!. in assoluto una delle 
citta piu belle d'Europa: una 
citta da gustare ptetra per pie-
tra. La scarsezza del traffico 
automobilistico (ma per quan
to?) consente ancora di farlo, 
permettendo a tutti di passeg-
giare tranquilli. Ma oggi Pra
ga e una citta dali'aspetto in-
vecchiato. un po' affaticato 
perfino. D'invemo lo si awer-
te pid che d'estate. Per trop-
po tempo le si sono negati in 
vtrstimenti. destinati ad altri 
scopi. Negli ultimi anni si e 
cominciato a correre ai ripan. 
Si lavora per rest aura re. Ma 
occorrera oggi uno sforzo se 
rio per colmare il ritardo: uno 
sforzo che comunque va fatto 
per difendere e rinnovare quel 
grande patrimonio che Praga 
rappresenta. 

J problemi 
di struttura 

Questi due esempi ci dicono 
come la Cecoslovacchia debba 
fare i conti per la sua eco 
nomia con una sene di impor-
tanti problemi di struttura Es 
si avrebbero dovuto essere af-
frontati comunque. In pratica 
la loro presenza e stato uno 
stimolo aU'introduzione della 
riforma economica che in Ceco
slovacchia data dal 1 gennaio 
1967, ma gia era atata prece-

duta da una fase sperimentale. 
La riforma di per se non 
e perd una soluzione. Si e solo 
compreso che essa poteva a 
prire una strada. lungo 
la quale sarebbe stato piu 
agevole — anche se non sem
pre facile — prendere di pet
to e quindi anche risolvere 
quei problemi. 

Che la riforma da sola non 
sia una soluzione lo prova 
Tesempio del commercio este-
ro. Si sa che uno dei perni 
del nuovo sistema consiste nel 
fondere la pianificazione con 
un certo meccanismo di merca
to. Si tenga perd presente che 
il mercato dell'industria ceco
slovacca si trova, per una sua 
parte di gran lunga prepon 
derante. all'estero: un mercato 
quindi non controllabile da 
Praga. regolato da leggi che 
non sono soltanto economiche. 
comunque fortemente organiz-
zato secondo criteri diversi 
(sbarrato dalla tariffa ester-
na del MEC per I'occidente; 
contingentato da accordi di 
specializzazione — ma non 
quanto i cechi vorrebbero — 
per il settore socialista del 
Comecon; scarsamente capace 
e solvibile il mercato del « ter-
zo mondo >). La riforma ov-
viamente non pud influenzare 
questa situazione esterna al 
paese. Poiche uno dei suoi 
scopi essenziali e perd quello 
di stimolare una maggiore pro-
duttivita mdividuale e socia 
le, essa pud influenzarla indi 
rettamente. rendendo i prodot-
ti cecoslovacchi pid attraenti 
per tutti gli acquirenti stra-
nieri. 

Tutto cid spiega anche altre 
caratteriaticha della riforma 

cecoslovacca. Si sa che uno 
degli scopi fondamentali che 
essa si propone, al pan di al
tre riforme in atto nei paesi 
socialisti. e quello di incorag 
gia re una maggiore iniziativa 
periferica dei singoli gruppi 
di produttori. Alcuni in occi 
dente hanno creduto di poter-
ia tnterpretare come una pra
tica sconfessione della piani
ficazione in nome della < li
bera iniziativa » e della < so-
vranita del mercato». Forse 
anche qualche affermazione di 
economista pud essersi presta 
ta airequivoco. Ma la cosa e 
tanto poco vera che anche 
Sik, reconomista e politico che 
e un po' considerato il padre 
della riforma cecoslovacca. ci 
riiceva al contrano di essere 
per uni « forte » direzione cen
trale dell'economia. capace di 
realtzzare una precisa politi-
ca economica. Le stesse pro 
poste che egli avanza per 
quella ristrutturazione del go-
vemo. di cui si dovra discu 
tere ben presto, vanno in quel 
senso. La direzione cui egli 
pensa si servira perd di Ieve 
essenzialmente economiche — 
pianificazione, crediti, prezzi, 
imposte — e non di ordini 
amministrativi circa la quan 
tita di beni che ogni impresa 
deve produrre. 

La nforma tuttavia non e 
una questione puramente eco 
nomica. « tecnica » se si vuo 
le. ma politica. Questo e veru 
non solo perche nelle motiva 
zioni che I'hanno onginata in 
Cecoslovacchia e implicita una 
critica alia precedente piani
ficazione e a chi ne e stato 
responsabile; e neanche solo 
perche il nuovo meccanismo di 
direzione dell'economia urta 

contro vecchie abitudini o vec-
chie posizioni di prestigio, 
concretamente rappresentate 
da uomini in carne e ossa. che 
possono opporre resistenza. 
Questi motivi esistono indub 
biamente. Sono proprio quelh 
di cui e piu facile sentir par-
la re. Ma discutere solo di es-
si e un modo di semplificare 
troppo le cose. 

La scala 
dei guadagni 
II terzo pilastro della nror-

ma cecoslovacca consiste nel-
i'lntrodurre nuo\i stimoli. ren
dendo piu ampia la scala dei 
guadagni della popolazione. La 
Cecoslovacchia e iJ paese dove 
la trasformazione socialista si 
e accompagnaia con un mag
giore livellamento dei redditi. 
Le differenze tra i salari. an
che fra i minimi e i massi-
mi. sono molto esigue. Da ven-
t'anni esse si combinano con 
un sistema di sicurezza socia
le, che da indistintamente a 
tutti gli stessi vasti benefici. 
Ne e nsultato un q-iadro for
temente eguahtario. quale non 
esiste forse nemmeno (l'affer-
mazione era ceilamente valida 
fino a qualche anno fa) nei 
paesi die. come la Cina. teo 
nzzano I'lnutilita degli stimoli 
finanzian. Ebbene. in un pae 
se sviluppato come la Ceco
slovacchia, tale metodo si e 
rivelato dannoso. dal momento 
che tendeva a cancellare le 
differenze fra attivita piu o 
meno qualificate. fra lavoro 
fatto bene e lavoro fatto .na-

le. A questo incon\ eniente bi
sogna porre riparo. Nessuno 
pensa di annullare quel carat-
tere fondamentalmente eguali-
tario. che e di ogni societa 
socialista: e giusto perd pen 
sare che esso tolleri differen-
ziazioni piu accentuate, capa-
ci di stimolare al massimo 
1'impegno di ciascuno. 

Una riforma che ha scopi 
importanti. quali quelli che 
abbiamo cercato di analizza-
re e che presenta anche pro
blemi umani tutt'altro che 
semplici, ha bisogno per riu-
scire di un concorso attivo di 
vasti strati della popolazione. 
E" un errore che. forse per 
entusiasmo. possono commette-
re alcuni economist! quello di 
pensare che basti introdurre 
alcuni nuovi meccamsmi nei-
I economia perche le cose si 
aggiustino. Anche quei mecca
msmi. ammesso che possano 
mettersi a funzionare. reste-
ranno inerti se non hanno lo 
appoggio cosciente dei gruppi 
sociali decisivi. In Cecoslovac
chia questo significa essenzial
mente I'appoggio della classe 
operaia. visto che la riforma 
ha gia acquisito quello di va
sti gruppi intellettuali e dei 
teen id. spede piu giovani. 
smaniosi di dar prova delle 
loro capacita. Sinora invece si 
ha 1'impressione che la stessa 
nforma. awiata un anno fa. 
sia ancora per la maggioran 
za della popolazione uno sche
ma un po' astratto. 

Come ottenere queH'appog-
gio? Qui e il problema politi
co fondamentale della Cecoslo
vacchia di oggi. Un metodo 
potrebbe consistere nel mette
re solo l'accento sui vantaggi 
che fl nuovo sistema econo-

mico pud comportare: maggio-
ri premi, ad esempio. se la 
azienda va bene. Ma e un me
todo che rischia di essere tut
t'altro che felice. se non addi-
nttura demagogico. perche u-
na riforma di questo tipo. so-
prattutto quando viene effet-
tuata in un momento in cui 
vanno affrontati grossi pro
blemi di struttura del Tecum i 
mia. non pud comportare sol
tanto prowedimenti benefid 
per tutti. AI contra rio, gia si 
prevede che bisognera ricorre-
re. spede nella fase transito-
ria. a misure che non pot ran-
no essere popolari. Vi sono. 
ad esempio. prezzi che vanno 
aumentati. sia pure cercando 
parziali compensazioni in al
tri settori. 

Ebbene. io ho incontrato a 
Praga dirigenti convinti che il 
solo metodo efficace sia in\ cce 
quello di una franca spiega-
zione. di un'opera di persua-
sione e di discussione. che 
ponga proprio le masse fonda
mentali della dasse operaia 
sempre piu a contatto con tut
to il complesso dei problemi 
che il paese ha di fronte a 
se, impegnandola alia loro so
luzione con tutta la propria 
consapevolezza di una classe 
che ha grande forza ed espe-
rienza. Proprio quesl'opera 
essenzialmente politica e con-
siderata da molti come il com-
pito piu urgente del momento. 

Sono questi i temi di fondo 
che. anche se non sono emer-
si in primo piano, stanno die-
tro i recenti cambiamenti al 
vertice. Anche per quell'opera 
occorrono infatti i dirigenti 
piu adatti. 

Giuseppe Boffe 


