
SAPER DIRE NO ALLA MORTE 

domemca 

PRIMA DEL 
TERREMOTO 
Case di cartapesta, strade tracciate dai muli, acqua, 
luce e servizi come un miraggio 
Gente che sente da sempre promesse di industrie, dighe, scuole 

Giorgio Frasca Polara 

«Nlente anelll nelle dita, nlente 
bar: manco Cristo giocavan. Que-
sta era la vallata del Bellce prima, 
nella strtngata immagine d'un con-
tadino povero di Roccamena. Baf-
fi Bianchl lo chiamano da sempre, 
e anche lul ha perduto tutto, tut-
to e nlente, nel terremoto dJ quin-
dici giorni fa Cosl hanno assassl-
nato la mlseria. 

E pensare che sarebbe stato co
sl sempllce, e cosl utile, di fronts 
a un terremoto parlare di dlsgra-
zia inevltabile. In pocht ci hanno 
provato per6. e han dovuto subito 
piantarla di fronte alia realta: le 
case che eran volate via in pezzi 
alia prima scossa perche* fatte di 
cartapesta, pietrame, fango e mal-
ta magra, tufo su tufo senza cor-
doli n6 legamenti; strade tracciate 
nel secoli dal mulo, e mai dall'in-
gegnere; neppur l'ombra d'una fer-
rovia per miglia e mig'.ia; acqua 
e luce e servizi igienici come un 
miraggio; la riforma 9graria rima-
sta sulla carta, un insulto, Industrie 
zero; nessuna traccta per paesi e 
paesi non dico di un ospedale ma 
almeno di un ambulatorio 

E allora intanto ti sptegfci subito 
due cose Perche* il sisma abbia pro-
vocato danni cosi spa/eniOi' e ge-
nerali, tanto maggion di quelli cne 
si sarebbero verificaM n n ben di
verse strutture economico-soc:a!i e 
diverre infrastrutture. E perche* i 
soccorsl — a parte I'mnfficienza 
del sistema di protezione civile — 
abbian tardato tanto ad arrivare; 
perche" i feriti si dovevano trasferi-
re, per curarli. anche a eentmaia 
di chilometri di dis»an/.a. a Paler
mo o a Caltanissetta; perche* 1'eli-
cottero, non solo il primo giorno 
ma ancora oggi, resta il sistema 
non solo piii rapido ma in un cer-
to senso piii naturale per raggiun-
gere Santa Ninfa o Montevago. Gi-
bellina o Santa Marghenta, o rrie-
glio 1 pezzi e i bocconi di questi 
e di tanti altri paesi del triangolo 
posto a cavallo tra le province di 
Palermo, Agrigento e Trapani 

L'assassinio ha una sua logica. 
Per afferrarla, per comprenderne 
meccanismo ed effetti, la gente del 
Belice non ha avuto bisogno di 
aspettare il terremoto. Aveva capi-
to tutto da tempo. E protestava, 
indicando la via, i mezzL le rifor-
me necessarie per eliminare la ml
seria, le cause del delitto che si 
stava gia consumando e che erano 
state puntigliosamente e tempesti-
vamente denunziate, ancora nella 
pnmavera deU'anno scorso con 
quella marcia del dolore e della 
speranza che da qui. proprio da 
queste terre martoriate e distmtte, 
aveva preso 11 via Protestava e lot 
tava E chi non se la sentiva piu 
di reagire alia sordita e alia cecita 
del governi di Roma e di Palermo. 
chi cedeva alia disperazicne e alia 
fame, fugglva. fuggiva lontano. 

Una povera donna, a Santa Ninfa. 
piangeva di gioia, l'altra mattina, 
ancora attonita: in paese, al mo 
mento del terremoto, della fami-
glia era restata solo lei. «'U figghtu 
miu, me maritu, s'innteru alia 
Germanta, avi tempu cca s'lnnii-
ru 9. Con questi due, altri 3537, 
assat piu della meta della popola-
zione del paese, erano fuggiti da 
Santa Ninfa solo tra 11 *50 e U *60. 
e l'emorragia e continuata negli an 
ni successive con un ritmo non in 
feriore. Tanto che. al primo gen 
naio di quest'anno. la popolazione 
attiva del paese era ridotta 
al 48,2%. 

Attiva per modo dl dire, almeno 
per quel che gliene veniva In tasca 
* contadlni schiavl di rapportl en-
flteuUci costituitl prima del 186S. 

Duemila ettarl di buona terra solo 
nel territorio di Santa Ninfa era 
ed e sottoposta al piii odioso si
stema di rendita parassitaria che 
il mezzogiorno contadino conosca. 
Altri duemila ettari e Gibellina, al-
trettanti a Vita. Solo a Roccamena 
le terre in enfiteusi hanno un va-
lore di mezzo miliardo. (La rendi
ta netta annua percepita da cWesa 
e agrari nella Sicilia occidentale at-
traverso questo sistema tocca il mi
liardo) E anche questo spiega per
che* da Roccamena. su meno dl tre-
mila abitanti, in mille se ne fosse-
ro andati all'estero solo tra il '57 
e il '61. 

Perche" sarebbero dovuti restare, 
con 36 metri cubi d'acqua ogni ven-
tiquattr'ore a disposizione di tutto 
il paese? E dove? In quel terzo 
delle abitazioni dichiarate a in pes-
simo stato ». poste sul ciglio d'una 
frana, e che son state natural-
mente le prime a cedere con le 
scosse? E cosl a Roccamena eran 
rimasti in 947 a sfamarne 2.888, 
uno su tre per procurare 197 lire 
al giorno di vitto procapite. E in
tanto le dighe promesse restavano 
e restan sulla carta, e milioni di 
metri cubi d'acqua andavano e van 
perduti, e anche per questo non si 
possono sempre e ovunque miglio-
rare e rinnovare le colture. L"Ente 
di riforma (ora impari a chiamar-
lo ente di sviluppo. ma la so-
stanza non muta ancora) non t'aiu-
ta d'altra parte, e anzl sembra crea 
to apposta per abbandonarti. Nel
la zona sconvolta dal terremoto era-
no una quindicina i principal! « vil-
laggi della riforma». Non ci vlve-
va quasi nessuno, per qualcuno, tut 
t'al piii, la casa era utile d'estate: 
su 499 abitazioni censite dai giova-
ni del centro studi di Danilo Dol-
ci. ben 428 al febbraio del '67 ri-
sultavano prive di acqua e di lu
ce; 29 soltanto erano regolarmente 
abitate (ma una ventina erano gia 
in pessime condizioni), un centi-
naio solo d'estate quando 11 sole 
tramonta tardi e almeno ci fa cal-
do. Poderi abbandonati, meccaniz-
zazione inesistente. assistenza nes
suna. 27 mila assegnatari abban 
donati a se" stessi. 

Eppure, nonostante tutto questo 
la Valle non e (o non era) la zo
na piii arretrata della Sicilia occi
dentale. SI, e vero, a Poggloreale. 
quasi tremila anime, il medico 
c'era soltanto per qualche ora, una 
volta la settimana, per vlsitare i 
malati in un buco messo a dispo
sizione dal comune. Ed e vero an
che che in sette tra i comuni piii 
colpiti dal disastro (e alcunl dl es-
si irreparabilmente: Gibellina, Sa 
laparuta. Santa Ninfa, Partanna, 
Poggioreale) i'evasione alia scuola 
dell'obbligo raggiungeva anche que
st'anno quasi il 50%; e che in tut 
ta la vallata quasi un terzo della 
popolazione — piii esattamente ben 
102.600 persone — era ancora 
analfabeta o semianalfabeta. 

Eppure in qualche modo si era 
andati avanti. Grazie alia tenacia 
e alio sforzo contadino, la zona 
estensiva granaria era stata ridotta 
e non di poco; nel trapanese le 
trasformazioni, soprattutto a vigne-
to, avevano ormai un'apprezzabile 
consistenza; nell'area agrigentina, 
intorno a Sambuca e a Menfi in 
particolare, commciava a del in ear-
si una forte struttura della coope-
razlone democratlca, le cantine so
cial! funzionavano, e funzionavano 
buoni impianti contadinl per la col-
tivazione degll ortaggi primaticci 
Esistevano. insomma, le condizio
ni, e gli uomini, per estendere le 
oasi, per superare ovunque lo sta-
dio del sottosviluppo, per andare 
avanti, per far tornare chi era fug-
gito. 

Votatl alia morte, questi paesi e 
quest! uomini lo erano dunque nel* 

la misura in cui venivano abban 
donati a se" stessi, la riforma agra 
ria non dava ne" la terra ne" 1 mez-
zi per trasformarla, non si costrui-
vano le dighe necessarie all'irriga 
zione, non si rimboschivano le 
montagne, non si ripopolavano le 
colline di bestiame, non si rinno 
vava 1'edilizia, non si fornivano ser
vizi e infrastrutture indispensabili, 
non si dava impulso alia coopera-
zione e non si creavano occasion) 
di lavoro e nuove condizioni eco 
nomiche e di vita democratlca. 

E la vallata non voleva la morte 
Nell'anno appena concluso l'aveva 
affermata due volte almeno, alta e 
forte, la sua volonta di riscatto 

A marzo, intanto, con quella gran 
de marcia del dolore e della spe
ranza che, mossasi laggiii, da Par 
tanna, aveva percorso per sei ap 
passionate giornate proprio l'area 
dove di 11 a dieci mesi tragedla si 
sarebbe sommata a tragedia. Nes
suna querimonia, allora. Man ma 
no che si risalivano le valll, gli 
obiettivi si precisavano e forniva 
no una dimensione nuova, armoni-
ca, di come il territorio potesse tra 
mutarsi nel volgere di poche sta 
gioni 

Qua, finalmente, sul Belice sinl 
stro, quella benedetta diga Garcia 
di cui si pari a da piii di trent'an 
ni; la, a Montevago, la cantina so 
ciale, e la a Gibellina 1'oleificio e 
a Roccamena la centrale del latte 
e la a fabbrica dei formaggi»; nuo 
ve strade e acqua potabile per i co 
muni, scuola per tutti, la terra ai 
contadini, la liquidazione del lati 
fondo e della mafia.. 

E la pressione unitaria, delle 
grandi masse contadine, tale era 
stata e cosl ampia che in autunno 
i sindaci, tutti 1 sindacl, avevan 
dovuto recepirla, interpretarla. 
fame la molla per denunziare la 
bancarotta dei comuni, per affer-
mare il principio che la municipa 
lita e il primo ed essenziale terre-
no su cui si costruisce la democra 
zia — e il terremoto ha insegnato 
che e anche il piii efficiente pun-
to di riferimento per la riorga-
nizzazione della vita civile — e che 
se si costringe un comune a met 
tere all'asta la sua sede non e sol
tanto il fallimento dell'ente locale. 
e il bavaglio. Proteste cadute nel 
vuoto, proposte lasciate cadere, 
obiettivi ignorati 

Pol il terremoto, la rovina com 
pleta, rassassinio. A chi chledeva 
case e infrastrutture decenti si of-
fre la disgregazione dei nuclei so
cial i, una tenda, un posto nella 
scuola-ricovero, un biglietto gratui 
to di sola andata, per qualunque 
destinazione purche" oltrestretto. A 
chi chiedeva industrie e dighe si 
mettono a disposizione servizi mi-
racolosamente snelli per la conces-
sione dei passaporti, niente bolli e 
niente attese. E* il Popolo che in-
vita ufficialmente alia fuga, e 11 
Messaggero s'incarica di spiegare 
cinicamente che piii se ne vanno 
e piu itdiminuisce il numero degli 
assistiti, dei disoccupatl, del senza 
tetto e, con esso, gli oneti econo-
mici». 

Di prospettive, meno si parla 
meglio e. Per il governo di Roma, 
e per quello di Palermo, il terre
moto non e piu solo un alibi, pu6 
diventare una manna. S'e tagliata la 
testa al toro, non ci sono piu pro
blem!, la vallata non dara piu fa 
stidio. 

II cielo e una muraglia di vi-
schlo e sangue, ma salde man! vl 
s'aggrappano dove divampa una 
torcia di fede sulla terra. La Sici
lia era signura / e faceva 'a lava-
piatti; I ora i pugni strinci e bat-
ti I ca la testa si jsb! La lotta co-
mincia ora, per cambiare questa Si* 
cilia, questo assetto della Regione 
• dello Stato. 

Tornano alia memoria, piu attuali di allora, e 
premonitori, i semplici versi della marcetta che 
accompagno la marcia della speranza del marzo 
scorso. La Sicilia era 'nta cascia / avia datu Carina 
a Diu; / ma 'a Sicilia arrivisciu: / vitti 'a morti e 
dissi: no! 

Ecco, il punto ora e proprio questo: sapere dire 
no alia morte, no alia disgregazione, no alia fine di 
tutto. Certo, in molti hanno ceduto alia disperazio-
ne in questi giorni; ma molti, i piu, sono rimasti, 
sono il germoglio dei semi dell'unita e della ri-

scossa gettati con le lotte deU'anno scorso. 
II terreno di lotta e piu arretrato e insieme piu 

avanzato, ora. Non e'e piu nulla, bisogna ricomin-
ciare tutto daccapo, e vero. Ma e I'occasione sto-
rica per fare tutto e tutto nuovo, tutto bene, anche 
e soprattutto quello che prima non c'era. Se si 
seguira questa strada non solo le comunita sa-
ranno ricostituite, ma potra tornare anche chi e 
fuggito, prima e dopo, e sara la vita, una nuova vita. 

La Sicilia era nella cassa I aveva clato I'anima a Uto; / ma la Nicilia n?or«e: / 
vide la morte e disse- no! 

LA LOTTA DEL BELICE 
Nella vallata, paesi di antica tradizione socialista — 112 gennaio 1894 Veccidio di Gi
bellina — Migliaia di ettari lasciati in abbandono — Affidare la rinascita ai contadini 

Napoleone Colajanni 

E' stata la catastrofe sulla mise 
na, si e detto. Ed e vero che il ter 
remoto che ha schiantato le povere 
case di Gibellina e di Montevago 
si e abbattuto al centro di una delle 
zone piii povere della Sicilia. Po 
vera ma non disperata. Qui nel ter
ritorio del comprensorio dell'Alto e 
Medio Belice era in corso da anni 
una lotta per dare alia zona un av-
venire. Le terre della zona sono po
vere, argillose, il grano e il maggese 
dominano. Ma nei fondovalle ci sono 
migliaia di ettari che possono essere 
irrigati, 36.000 per l'esattezza, co-
struendo un sistema di dighe per 
regolare il bacino del Belice. Con 
questa rivendicazione si sono mossi 
da tempo i contadini di Santa Ninfa 
e di Camporeale, insieme con quelli 
di Roccamena, di Corleone, di Men 
fi e di Santa Marghenta, incontran 
do sempre una ostinata cupa resi 
stenza, da parte dello Stato. 

II fatto e che nel comprensorio 
del Belice ci sono alcunl dei piii be) 
nomi di agrari Sicilian] e quest! non 
vogliono le trasformazioni. Non vo-
gliono che si trasformi perche* a lo-
ro non conviene: coltlvando la terra 
a grano con le maccbine guadagnano 

il 10-12 per cento del capitale rap-
presentato dal valore della terra. Se 
la vendessero e investissero in ob-
bligazioni o titoh di Stato guada 
gnerebbero la meta. Se conviene im 
piantare vigneti lo fanno dando la 
terra ai coloni, a mezzadria, come si 
dice in Sicilia, ma il colono deve 
comprare le piantine di vite a sue 
spese. oltre ad eseguire tutti i lavon 
necessari, per poter cominciare a 
godere dopo tre anni di meta del 
prodotto. 

E' per questo che gli agrari di 
fendono la proprieta servendosi di 
tutti i mezzi a propria disposizione 
Hanno collocato i mafiosi nel con-
sorzio di bonifica, hanno ritardato i 
lavori il piii a lungo possibile, tro-
vando nella burocrazia statale e re-
gionale un alleato docile. Finalmente 
un invaso e stato costruito, a meta 
strada tra Santa Marghenta e Sam 
buca, che consente di irrigare 4500 
ettari di terreno. Gli ettari effetti 
vamente irrigati sono poco piii di 
mille, gli ordinamenti cultural! sono 
rimasti quelli di prima dell'irriga-
zione, l'acqua si spreca. 

E naturalmente si spreca 11 patri-
monio umano. Da questa zona la 
meta della popolazione attiva e emi-
grata, cacciata dalla volonta degli 
agrari e dalla complicita dei governi. 
Ma e stata una emigrazione sempre 

forzata, mai un fenomeno per cosi 
dire naturale, perche* la gente qui 
ha sempre visto la possibilita di 
vivere sulla propna terra. Dovun-
que i contadini sono proprietari del
la terra che Iavorano si e scavato 
si e grattato i! suolo per trovare 
l'acqua, per impiantare l'orto o lo 
aranceto. 

Santa Ninfa. Partanna. Montevago, 
Santa Margherita, Menfi, Sambuca, 
sono paesi di antica tradizione so 
cialista, il nome di Gibellina e noto 
agli italiani fin dal 2 gennaio 1894 
per l'eccidio perpetratovi durante il 
movimento dei fasci Sicilian!; quat-
tordici morti. Sono contadini consa-
pevoli della propria dignita e della 
propria forza: a Menfi e'e una delle 
piii antiche cooperative agricole si 
ciliane. 

Appena un anno fa tutti questi 
Comuni diedero vita alia marcia 
per la pace e le riforme. Contro que
sti contadini gli agrari sono an cor 
oggi impegnati in un braccio di fer 
ro. Per questi contadini lo Stato. 
che non e stato capace di far pro-
durre la terra o di strapparla agli 
agrari, e un nemico. Qualche decen-
nio fa si present5 col volto della vio 
lenza, oggi mostra la sua inefficien-
za. Non e'e da meravigliarsi se non 
prestano fiducia alle promesse e cer-
cano in ogni modo di fuggire. 

L'unico modo per impedire che 
alia catastrofe naturale segua il col-
lasso economico della zona e pun-
tare su questi contadini. Hanno di 
mostrato di essere capaci di orga-
nizzarsi, si aiutino. si dia nelle loro 
mani la nnascita della zona. Hanno 
dimostrato di avere uomini cora« 
giosi e capaci, nel momento piu du 
ro, uomini come i compagni sindaci 
di Montevago o Santa Ninfa, M 
affidi ad essi l'awenire. « L'unica co 
sa nmasta in piedi a Santa Ninfa 
e il sindaco Bellahore » ha detto un 
contadino a un giornalista. 

A questi uomini, agli altri come 
loro si diano i poteri e i mezzi ne
cessari, finalmente con un atto di 
fiducia nella democrazia. Si dia la 
terra a questi contadini e si diano 
i mezzi per farla fruttare e si diano 
i poteri per gestire una ricostruzio-
ne che non pu6 essere affidata ai 
burocrati complici degli agrari, che 
sono la causa della miseria. 

Attorno al problema grave e dolo-
roso della rinascita riprende quindi 
la vecchia lotta dei contadini del 
Belice per la democrazia e per la 
terra. L'ltalia non sara mai un paese 
moderno flnche" non riconoscera a 
questi contadini il posto che loro 
spetta nella societa. 
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