
Nel  Mi l l et r ecent o,  ad Enna,  è 
suf f i c i ent ement e numer osa l a pr e-
senza ebr ai ca,  l a cui  comuni t à i n 
quest o per i odo cont a ot t ant a f a-
mi gl i e ed ha un peso r i l evant e 
nel l ’ economi a del l a c i t t à.  Come 
accade per  l e al t r e comuni t à s i -
c i l i ane,  anche gl i  ebr ei  di  Enna 
sono “ ser vi  del l a cor t e r egi a” ,  
sono ci oè nel l a condi zi one gi ur i -
di ca di  c i t t adi ni  di  secondo gr a-
do,  essendo al l e di r et t e di pen-
denze del  r e ar agonese e qui ndi  
sot t opost i  al l e i nger enze sovr ane 
con l e cont i nue r i chi est e di  con-
t r i but i  or di nar i  e st r aor di nar i .  
Come cont r opar t i t a per ò gl i  ebr ei  
possono i nvocar e l ’ i nt er vent o 
di r et t o del  r e,  a t ut el a del l e 
di ver se concess i oni  ot t enut e,  
gr azi e al l e “ composi z i oni ”  i n 
denar o,  ol -
t r e che nei  
casi  di  i n-
t o l l e r a n z a 
r e l i g i o s a :  
essi  i nol t r e 
godono di  
ampi a aut o-
nomi a come 
col l et t i v i t à 
e sono t ut e-
l at i  nei  
l or o di r i t t i  
r el i gi osi .  I n quant o comuni t à 
or gani zzat a possi ede l a s i nagoga,  
i l  c i mi t er o,  i l  bagno r i t ual e ed 
i l  mat t at oi o.  La comuni t à ennese,  
di ver sament e da t ut t e l e al t r e 
comuni t à ebr ai che di  Si c i l i a,  
r et t e da un Capi t ano o da un ba-
l i o,  è r et t a da un Gover nat or e,  
l e cui  f unzi oni  per ò non sembr ano 
di f f er i r e da quel l e consuet e.  La 
par t i col ar e posi z i one degl i  e-
br ei ,  qui  come al t r ove,  è i n cer -
t a mi sur a conseguenza del l a l or o 
i dent i t à r el i gi osa e del l a st r ut -
t ur a soci al e del l a comuni t à st es-
sa:  mai  accet t at i  dal l a soci et à 
cr i st i ana,  al  pi ù t ol l er at i ,  i n 
nessun l uogo mai  ver ament e s i cu-
r i ,  essi  svol gono un r uol o di  
i nt er medi ar i  neut r al i  e sovent e 
vengono l or o af f i dat i  compi t i  
odi osi  ma r eddi t i z i ,  che vanno 
dal l a conci a del l e pel l i  al l a 
r i scossi one dei  t r i but i ,  ai  pr e-
st i t i  i n denar o con i nt er essi  
pr opor zi onal i  al  r i schi o del l e 
oper azi oni ,  e quest ’ ul t i ma è s i -
cur ament e l a pi ù i mpor t ant e del l e 
l or o at t i v i t à.  Spi nt i  a concen-
t r ar e i  l or o sf or zi  e a convo-
gl i ar e i l  l or o denar o nel  commer -

ci o,  sono speci al i st i  di  t ut t a una se-
r i e di  i mpor t ant i  at t i v i t à commer ci a-
l i .  La Si c i l i a è un paese ad economi a 
agr ar i a di  t i po cer eal i col o ed Enna,  
i n modo speci f i co,  è una ci t t à i l  cui  
set t or e pi ù r i l evant e del l a pr oduzi one 
e del l a di st r i buzi one è quel l o che si  
i mper ni a sui  pr odot t i  del l e sue campa-
gne assai  f er t i l i  e pr odut t i ve.  Gl i  
ebr ei  di  Enna t r af f i cano qui ndi  con 
qual unque t i po di  mer canzi a s i  possa 
vender e o compr ar e i n un paese agr i co-
l o,  pr i vo di  sbocchi  di r et t i  al  mar e,  
ma i nser i t o comunque i n un c i r cui t o di  
scambi  commer ci al i ,  gr azi e al l a sua 
c ent r a l i t à al l ’ i nt er no de l l ’ i s ol a 
( f r ument o,  or zo,  ol i o,  f or maggi  e be-
st i ami  di  ogni  t i po)  e commer ci ano 
panni  e t essut i  e vendono gener i  al i -
ment ar i .  La quant i t à assol ut a del l e 
l or o t r ansazi oni  è senza dubbi o l i mi -

t at a dal l e scar se possi bi l i t à 
del l ’ epoca ma l a l or o quot a 
compl essi va negl i  af f ar i  c i t -
t adi ni  deve esser e al t a se 
r i escono a f ar e f r ont e al l e 
col l et t e e ai  donat i v i  che l a 
cor t e esi ge da t ut t a l a c i t t à,  
pagandone l a l or o par t e i n 
mani er a maggi or at a,  e se sono 
i n gr ado di  acqui st ar e,  con 
cont r i buzi oni  consi st ent i ,  i  
pr i v i l egi  r eal i  anche r el at i v i  
ad esenzi oni ,  f r anchi gi e ed 

i mmuni t à.  A l or o car i co è anche i l  co-
st o,  pi ut t ost o sost enut o per ché cont i -
nuo,  del l a f or ni t ur a del l e bandi er e e 
degl i  st endar di  mi l i t ar i  e sol t ant o 
nel  1423 l a comuni t à r i usci r à ad ot t e-
ner ne l ’ esenzi one.  Gl i  ebr ei  par t eci -
pano di  quel l ’ ampi a e f i t t a r et e di  
r el azi oni  che si  i nst aur ano t r a l e nu-
mer osi ssi me comuni t à ebr ai che si c i l i a-
ne,  pr esent i  non sol t ant o i n t ut t e l e 
c i t t à demani al i  ed i n quasi  t ut t e l e 
c i t t à f eudal i  ma anche nei  di ver si  
cent r i  mi nor i  sot t opost i  al l ’ aut or i t à 
degl i  ent i  eccl esi ast i c i  i sol ani .  Gl i  
ebr ei  di  Enna godono anche di  un cer t o 
pr est i gi o al l ’ i nt er no del l a comuni t à 
c i t t adi na:  i nf at t i  i l  20 agost o 1387 
l ’ Uni ver si t à el egge a medi co del l a 
c i t t à,  qui ndi  anche dei  cr i st i ani ,  un 
ebr eo di  nome Sal amone,  gi udeo di  Cam-
mar ot a,  chi edendone l a r egi a appr ova-
zi one,  ment r e qual che t empo pr i ma l a 
st essa comuni t à è r i usci t a ad ot t ener e 
i l  consenso gener al e del l a c i t t à al l ’  
i ni z i at i va di  cost r ui r e l a nuova si na-
goga al l ’ i nt er no del l e mur a,  consenso 
necessar i o per  ot t ener e l a r evoca del  
vescovo di  Cat ani a e,  dal  1361,  l a 
successi va r i conf er ma r eal e.   

                       SEGUE A PAG. 2 

I
l

 
c

a
m

p
a

n
i

l
e

 
L

A
 

C
O

M
P

A
G

N
I

A
 

D
E

L
L

’
A

N
E

L
L

O
 

Anno 4 Numer o 2 

MAGGI O 2009 

Gl i  ebr ei  a Enna 

Li br er i a del  Duomo ENNACAMPER�
FRANCESCO SPAMPI NATO FRANCESCO SPAMPI NATO�

VI A ROMA, 430 ��   C/ DA S.  GI USEPPE �
� ENNA � �� PERGUSA ENNA                                



                      Segue dal l a pr i ma pagi na 

 Dal l ’ i ni z i o del  secol o XI V i nf at t i ,  a segui t o 
del  pr ocl ama di  Feder i co I I I  d’ Ar agona,  del i -
ber at o pr opr i o al  par l ament o di  Cast r ogi ovan-
ni ,  agl i  ebr ei  s i c i l i ani  è f at t o t assat i vo ob-
bl i go di  abi t ar e f uor i  l e mur a c i t t adi ne “ i n 
l uoghi  s i f f at t o di st i nt i  e separ at i  dal l e case 
dei  cr i st i ani ” ,  un ver o e pr opr i o ghet t o ant e 
l i t t er am.  Così  essi  pur  cont i nuando a r i s i ede-
r e ent r o l e mur a,  or gani zzat i  nel  quar t i er e 
del l a Gi udecca,  nel l a par t e mer i di onal e 
del l ’ abi t at o che degr ada ver so i  val l oni ,  han-
no l a l or o “ t i mi s i a” ,  i l  l uogo di  cul t o,  l a 
scuol a ed i l  cent r o del l a l or o comuni t à i n una 
l ocal i t à f uor i  l e mur a “ pos t a l ungi  
l ’ abi t azi one dei  cr i st i ani ,  al l a coda del l a 
mont agna,  i n un punt o r i vol t o a 
l evant e,  che dagl i  ar abi  s i  di sse 
Rabbat o,  per  come t ut t or a s i  ap-
pel l a” .  E quando l a t i mi s i a v i ene 
gr avement e danneggi at a a segui t o 
dei  di sor di ni  soci al i  t r a l e di -
ver se f azi oni  i n l ot t a t r a l or o,  
nel  1350,  gl i  ebr ei  chi edono ed 
ot t engono di  pot er  t r asf er i r e l a 
l or o “ meschi t a”  da f uor i  a dent r o 
l ’ abi t at o:  c i oè chi edono l a neces-
sar i a aut or i zzazi one di  “ pot er  di r occar e 
l ’ ant i ca moschea,  ovver o s i nagoga,  s i t uat a 
f uor i  del l a c i t t à,  per  f abbr i car ne un’ al t r a 
dent r o l ’ abi t azi one,  nel  di st r et t o del l a par -
r occhi a di  S.  Ni col a de Pl aza” ,  “ v i c i no l a ca-
sa di  Benedet t o Ci bi s i ,  di  Mar i o Gi ngi done,  
i sr ael i t i  e i l  casal i no di  maest r o Chi no de 
Novel l o ed al t r i  conf i ni  i n det t a cont r ada”  
dove i  gi udei  “ pr o mai or e ant e habi t ant  et  mo-
r ant ur ”  nel  s i t o dove at t ual ment e sor ge l a 
chi esa di  S.  Mar co.  Ed i n t al  modo si  por t ano 
anch’ essi  a r i dosso del l a zona cent r al e del l a 
c i t t à,  l ungo l a v i a pr i nci pal e,  conf er mando i n 
t al  modo l a t endenza a concent r avi  l e pr i nci -
pal i  sedi  r appr esent at i ve del l a soci et à c i v i l e 
e r el i gi osa,  segno del l a non subal t er ni t à del -
l a comuni t à ebr ai ca nei  conf r ont i  del l a c i t t à.  
Nel  1403,  i nf at t i ,  gl i  ebr ei  di  Enna pr esent a-
no al   Re Mar t i no l a gr azi a “ che f usse smi nui -
t o per  met à i l  sol i t o censo del l a Gi s i a”  per  
esser si  r i dot t a da ot t ant a f ami gl i e “  a sedi c i  
casat e,  af f at t o pover e e bi sognose,  ma a par t e 
par t i col ar i  cont i ngenze,  essa r appr esent a s i -
cur ament e una del l e f or ze pi ù val i de oper ant i  
nel  mondo economi co,  per  i l  ben not o spi r i t o 
di  i nt r apr endenza che l i  cont r addi st i ngue e l a 
r i cchezza che ne sanno dedur r e.  E r i chi est e a 
f avor e del l a l or o comuni t à vengono spesso pr e-
sent at e al  sovr ano,  accant o a quel l e del l a U-
ni ver si t à come i n occasi one degl i  i mpor t ant i  
Capi t ol i  pr esent at i  a Cosenza nel  1445,  o come 

nel  1448,  quando vi ene chi est o che l a 
“ j ur i sdi c i oni  di  l a j udecca spect ant i  a l o ma-
gni f i co mast r o secr et o di gi a assi r i  annual i ” ,  
s i a dat a “ ad per suni  i donei  et  f i de di gni  et  
cui  l i  havi  uno anno di gi a vacar i  per  t r e t an-
t o l o j udi cat o quant o l a guber naci one” .  Gl i  
ebr ei  godono i n c i t t à di  ot t i ma r eput azi one,  
come di most r a anche l a r i chi est a del  22 mar zo 
1445,  avanzat a al  sovr ano dal l a Uni ver si t à per  
l ’ equi par azi one t r a l e due comuni t à.  I l  pr o-
cesso di  equi par azi one gi ur i di ca degl i  ebr ei  
ai  cr i st i ani  comunque pr ocede l ent o,  ma cont i -
nuo,  e t al vol t a cont r ast at o,  ma i l  mi gl i or a-
ment o del l e condi z i oni  di  v i t a degl i  ebr ei  è 
di  f at t o i ncor aggi at o dal  pot er e r egi o  e dal -
l a st essa Uni ver si t à ennese,  l ’ uno e l ’ al t r a 
bi sognosi  del  l or o denar o e qui ndi  i nt er essat i  

al l a f or t una dei  l or o af f ar i .  
La comuni t à ebr ai ca,  i nf at t i ,  
gode di  “ un ampi o pr i v i l egi o 
d’ esenzi one,  f r anchi gi a ed i m-
mu n i t à ” ,  c o me  d i mo s t r a 
l ’ i nt er vent o di r et t o del  so-
vr ano,  che nel  1486 i mpone al  
secr et o del l a c i t t à l a “ f edel e 
obser vanza”  dei  pr i v i l egi  gi à 
l or o concessi .  Gl i  ebr ei  di  
Enna cont i nuano ad abi t ar e nel  

l or o quar t i er e separ at o,  l a gi udecca,  che dal -
l a s i nagoga at t est at a comunque nel  cuor e del l a 
c i t t à,  sul l ’ asse di  v i a Maggi or e,  s i  spi nge a 
sud ver so pi azza S.  Mar gher i t a l ungo l e at t ua-
l i  v i e Sant a Agr i ppi na,  Col aj anni  e Candur a,  
cost r et t i  a por t ar e sugl i  abi t i  i l  par t i col ar e 
segno di st i nt i vo,  ma cost i t uendo una Uni ver si -
t à nel l a Uni ver si t à,  con pr opr i  capi  el et t i  
che ne sal vaguar dano gl i  i nt er essi  e ne gar an-
t i scono l a t ut el a,  godono di  un’ aut onomi a che,  
di  f at t o,  l i  pone al l a par i  degl i  al t r i  c i t t a-
di ni  di  Enna.  La v i t al i t à del l a gi udecca enne-
se è f uor i  dubbi o e quando nel  1492 i l  decr et o 
di  Fer di nando i l  Cat t ol i co,  sot t o l a spi nt a di  
pr essi oni  economi che e pol i t i che di  not evol e 
por t at a,  obbl i ga mol t i  di  essi  a l asci ar e l a 
Si c i l i a ed i l  Regno,  l a v i t a economi ca di  Enna 
r i sent e un dur o cont r accol po,  nonost ant e mol t i  
ebr ei  dec i dano di  conver t i r s i ,  per ché 
al l ’ i mpr ovvi so v i ene a mancar e uno dei  capi -
sal di  del l a v i t a economi ca del l a c i t t à.  Anche 
l a Chi esa,  con l a sua numer osa comuni t à r el i -
gi osa,  r i vest e un r uol o i mpor t ant e nel l a v i t a 
del l a c i t t à,  e non t ant o dal  l at o economi co,  
per ché è una par t e esi gua del l a ger ar chi a che 
vi ve agi at ament e,  ma per  i l  consenso di  cui  
godono e per  l a f or t e car i ca di  r appr esent at i -
v i t à che essi  hanno,  sopr at t ut t o adesso che i  
r appor t i  t r a St at o e Chi esa pr ocedono i n con-
cor di a.                                         

t r at t o da Enna l a c i t t à al  cent r o di  Sever i no
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L’ i nt er vi st a i m- possi bi l e con Ni no Savar ese  
pi aci ment o di  r i conoscer si  i n 
c i ò che è pur e oper a del l e l o-
r o mani .                                   

I nt er v i st at or e:  Maest r o al l or a 
l ei  è ot t i mi st a!  Ma l ’  abban-
dono del  nost r o pat r i moni o 

st or i co cul t ur al e? L’  i nsi pi enza che ha per -
messo l a di sper si one del  pat r i moni o ar cheol o-
gi co di  Rossomanno,  di  Per gusa e di  Mont agna 
di  Mar zo? La banal i zzazi one i n cui  è cadut a 
l a conca del  Lago di  Per gusa,  l uogo dei  mi t i  
mi l l enar i ? Lo scempi o del  Cast el l o di  Lombar -
di a e l ’ abbandono i n cui  ver sa l a Tor r e di  
Feder i co di venut o l uogo chi uso ed i naccessi -
bi l e? Si amo ar r i vat i  al  punt o che gl i  ennesi  
non s i  i ndi gnano pi ù.  Non sanno che ogni  a-
z i one di st r ut t i va è un col po dur o al l a nost r a 
memor i a st or i ca,  e svuot a pr ogr essi vament e l a 
nost r a i dent i t à.  Lei  concl udeva l a sua oper a 
“ I  f at t i  di  Pet r a”  con quest o augur i o:  “ Che i  
mi ei  l ont ani  f r at el l i ,  ammaest r at i  che sol o 
i l  r i cor do sopr avvi ve,  v i  possano cel ebr ar e 
sempr e l a gi ust i zi a e l ’ amor e del l a v i t a ci -
v i l e,  l a l i ber t à e f el i c i t à del l a “ Pat r i a” .  
Quest o augur i o al l or a non si  è r eal i zzat o?    
                                      
Savar ese:   Ad Enna i o v i ssi  i l  mi o t empo mi -
gl i or e;  i  mi ei  gi or ni  pi ù ser eni .  La mi a pi c-
col a c i t t à mi  par eva abi t at a da gi gant i  ed 
er oi . . . I n cer t e mat t i ne i n cui  r i usci vo a l e-
var mi  per  t empo,  vedevo i l  sol e spunt ar e i m-
menso,  non come si  l eva or a,  ma con vampat e 
d’ i ncendi  cel est i ,  gl i  al ber i  del l e pi azze 
er ano di  un ver de ver gi ne e f r esco come nat i  
al l or a con l e l or o chi ome gi à adul t e… Le 
st r ade,  l e pi azze,  i l  c i r col o c i t t adi no,  gl i  
uf f i ci  del  comune,  er ano popol at i  di  f i gur e 
uni che al  mondo.  Mi  sembr ava che r eggesser o 
l ’ ar chi t et t ur a del l a c i t t à sul l e l or o spal l e,  
come i mmense car i at i di  v i vent i .  Cer t i  t i pi ,  
cer t i  vecchi ,  ai  qual i  andava l a mi a i ngenua 
e conf i dent e ammi r azi one,  mi  sembr avano pr o-
f ondament e l avor at i  dal  t empo,  come cose na-
t ur al i  condot t e a gr ande per f ezi one,  e con un 
senso del  pi t t or esco che mi  i ncant ava.  I nt or -
no a cer t e bar be f l uent i  di  f ami l i ar i  o di  
conoscent i ,  vedevo r i spl ender e l a l uce del l a 
saggezza,  ed una r egal e pot enza.  Le donne mi  
t ur bavano con i l  l or o aspet t o i r r aggi ungi bi -
l e,  e nel  passar mi  accant o,  mi  pi egavano con 
i l  l or o i ncesso quasi  di v i no.  Tut t o er a gr an-
di oso e sol enne.  Poi  t ut t o ha pr eso l e pr o-
por z i oni  dei  t empi  st or i c i ;  f i no a quel l i  v i -
c i ni  ed at t ual i .  Non so come si a pot ut o acca-
der e un t al  mut ament o:  come si  si ano sci upat e 
t ant e cose bel l e.  Come t ut t o s i  si a r i mpi c-
c i ol i t o nel l a mi a ci t t à.                                                        
I nt er v i st at or e:  Gr azi e maest r o per  t ut t o 
quel l o che ci  ha det t o e per  t ut t o quel l o che 
ha scr i t t o sul l a nost r a c i t t à.  Se noi  ennesi  
vor r emo cambi ar e qual cosa pot r emo f ar l o anche 
gr azi e al  pat r i moni o che c i  ha l asci at i  con 
l e sue Oper e.  Gr azi e.                                                  

I  br ani  del l ’ i nt er v i st a r i f er i t i  a Savar ese 
sono t r at t i  da “ LA GOCCI A SULLA PI ETRA”                        

I nt er v i st at or e:  Maest r o,  osi amo 
di st ur bar l a per ché conosci amo 
bene i l  suo gr ande amor e per  
Enna,  sua e nost r a ci t t à.  Nei  
suoi  scr i t t i  l ei  ha sempr e vi -
st o Enna come una ci t t à al  di  
l à del l a st or i a,  t r asf i gur ando-

l a nei  mi t i ,  nel  nome e nel l a posi zi one geo-
gr af i ca,  come nel l a sua oper a “ I  f at t i  di  Pe-
t r a” ,  dove l ei  i mmagi na l a sua ci t t à su un 
mont e che si  er ge sul  mar e,  f ondat a addi r i t -
t ur a da Er col e.  Or a,  Maest r o,  quest a ci t t à è 
da anni  i n una cr i s i  pr of onda,  è come se a-
vesse per so quel l ’ ani ma che l ei  descr i veva 
così  i nt ensament e.  Una cr i s i  i n cui  ogni  nuo-
vo event o appar e come l a compl i canza mor t al e 
di  una mal at t i a cr oni ca.                                  
Savar ese:  Assi st endo un mal at o di  gr ave ma-
l at t i a è f aci l e not ar e che l ’ i nt er esse e l e 
cur e degl i  assi st ent i  di mi nui scono a mi sur a 
che cr escono l e possi bi l i t à del l a mor t e.                                                                         
I nt er v i st at or e:  Maest r o,  i nf at t i  dei  pr obl emi  
e del  decl i no di  Enna i  c i t t adi ni  sembr ano 
come r assegnat i ,  ne par l ano come al  Bar  s i  
par l a di  spor t .                                          
Savar ese:  Or a una ci t t à,  se t i  met t i  a sent i -
r e t ut t e l e par ol e che vi  si  di cono e t i  f i -
gur i  t ut t i  i  t avol i  e t ut t i  i  gr uppi  a sede-
r e,  t i  sembr a un pant ano di  r anocchi .  Sol o 
quest i  ani mal i  hanno,  come l ’ uomo,  l ’  i ncon-
t i nenza del l a voce.  Un degno i mpegno del l a 
par ol a,  gl i  uomi ni  l o f anno quando sono i n 
col l er a:  al l or a si  sent e i n chi unque una l o-
gi ca e una pr eci s i one che non vengono mai  
r aggi unt e nel l ’ eser c i z i o ozi oso del l a conver -
sazi one.                                                              
I nt er v i st at or e:  Qui ndi  l ei  di ce che non si amo 
suf f i c i ent ement e “ ar r abbi at i ”  per  come da an-
ni  v i ene ammi ni st r at a quest a c i t t à?                                                                    
Savar ese:  Dei  f at t i  soci al i  e degl i  avveni -
ment i  pol i t i c i ,  i l  popol o vede f or t unat ament e 
sol o quel  t ant o che gl i  uomi ni  r i escono ad 
at t uar e mal gr ado l e vol ont à l or o par t i col ar i ,  
e che è vol ut o dal l a Pr ovvi denza.  Per ci ò esso 
consi der a,  ed a r agi one,  l a v i t a del l o St at o 
ed i  f at t i  soci al i ,  con l a st essa r assegna-
zi one con l a qual e accet t a quel l i  nat ur al i :  
mor mor ando un poco,  ma per  l o pi ù r assegnan-
dosi .  C’ è i nvece una c l asse di  per sone che 
non conoscono mai  l a mor al i t à e l a nobi l t à di  
c i ò che è nascost o nel l a l or o st essa azi one,  
e che si  at t ua al l ’ i nf uor i  del l a l or o vol on-
t à,  e spesso cont r o ogni  l or o pr evi s i one,  e 
non conosce al t r o dei  f at t i  soci al i  e del l a 
pol i t i ca che l a scor i a,  l a par t e ahi mè!  t r op-
po i nqui nat a da t ut t i  i  cat t i vi  i st i nt i .  Co-
st or o sanno a punt i no come i  f at t i  s i  pr epa-
r ano e s i  pr oducono; hanno una gr ande per i zi a 
nel  r i conoscer e ad uno ad uno i  f i l i  che do-
vr anno f or mar e l a t el a degl i  avveni ment i ,  e 
quest i  s i  met t ono ad annodar e con cocci ut a 
pazi enza e con pessi ma cosci enza.  Ma a l avor o 
f i ni t o,  è sempr e l a pr ovvi denza che copr e 
quel l a t el a bi anca dei  suoi  di segni ,  e gl i  
al chi mi st i  soci al i  e pol i t i c i  si  t r ovano sem-
pr e a mani  vuot e e non hanno nemmeno i l  com-

� � � �� � �� �

TERZA PAGI NA a cur a di  Feder i co Emma 



L’ I spet t or e Gi ovanni  Ra-

gona per cor r eva l a st r et t a v i a 

con l ’ ar i a assor t a,  come se l e 

ant i che pi et r e,  che f or mavano l e 

mur a del l e abi t azi oni ,  assor bi s-

ser o t ut t i  i  suoi  pens i er i .  

L’ uomo amava cammi nar e per  quei  

v i col i  che magi cament e conser va-

vano i l  passat o,  r accont ando ai  

passant i  l a pr opr i a st or i a.  Tut -

t avi a quel  gi or no l ’ I spet t or e 

t r ansi t ava i n quel l a v i a non per  ammi r ar e gl i  

ar chi  o i  di segni  che f or mavano l e pi et r e i n 

r i l i evo,  bensì  s i  st ava r ecando i n un l uogo 

ove er a avvenut o un del i t t o.  Poco pr i ma di  

pr anzo una chi amat a al  suo cel l ul ar e l o av-

ver t i va del  r i t r ovament o di  un cadaver e 

al l ’ i nt er no di  un l uogo sacr o,  un agent e ave-

va r i f er i t o al l ’ I spet t or e che i l  cadaver e di  

un uomo er a st at o r i t r ovat o i n gi nocchi o,  

poggi at o su una panca,  al l ’ i nt er no del  Duomo 

di  Enna.  I n appar enza sul l ’ uomo non er ano vi -

s i bi l i  f er i t e o cont usi oni  da col po cont un-

dent e,  eppur e,  af f er mava i l  pol i z i ot t o,  pi ù 

per sone er ano convi nt e che si  t r at t asse di  un 

omi ci di o.  Ragona i ni z i ò a pensar e ai  dat i  a-

nagr af i c i  del  cadaver e r i f er i t egl i  i n mani er a 

conci sa.  Er a un uomo di  t r ent aci nque anni ,  di  

cor por at ur a snel l a ma f or t e,  l avor ava i n una 

l i br er i a a pochi  passi  dal  Duomo,  sposat o da 

qui ndi c i  anni  e padr e di  t r e f i gl i ,  due dei  

qual i  er ano gemel l i .  I n appar enza f aceva una 

vi t a monot ona ma si cur ament e pi acevol e,  per  

qual che secondo Ragona l o i nvi di ò,  poi  s i  

r amment ò che l ’ uomo er a mor t o.  Una f ol l a di  

cur i osi  s i  accal cava al l ’ ent r at a del l a chi e-

sa,  l ’ agent e che aveva t el ef onat o al l ’  i spet -

t or e s i  sbr acci ò per  r i chi amar e l ’ at t enzi one 

di  Ragona.  «Agent e Bonsi gnor e» di sse con t ono 

bur ber o l ’ I spet t or e «per chè t ut t a quest a gen-

t e qui  i nt or no?»  

«Mi  di spi ace i spet t or e ma l e not i z i e 

qui  vol ano,  sar à megl i o ent r ar e,  

cr edo che st i ano per  ar r i var e al t r i  

cur i osi ».  Al l ’ i nt er no del  duomo si  

r espi r ava un’  ar i a sovr annat ur al e,  

l a navat a cent r al e ed i l  t r anset t o 

dai  sof f i t t i  l i gnei  mozzar ono i l  

f i at o al l ’ I spet t or e che non f i ni va 

mai  di  st upi r s i  del l a magni f i cenza 

di  quel  l uogo.  Tut t avi a a pochi  me-

t r i  da l ui  s i  pr esent ava una scena che st onava 

con l a f or t e sacr al i t à del  l uogo.  Luci o Spal -

l et t a er a r i ver so su una panca i n at t esa del  

medi co l egal e.  La mogl i e ed i l  par r oco del  

Duomo st avano i n di spar t e,  sor r eggendosi  a vi -

cenda,  v i c i no ad al cuni  agent i .  «Chi  ha t r ova-

t o i l  cor po?» chi ese,  senza pr esent ar si ,  Rago-

na.  «I o! » r i spose con t ono f i er o i l  pr et e.  

«Er a i n gi nocchi o da al cune or e,  l o sguar do 

r i vol t o ver so i l  cr oc i f i sso».  L’ I spet t or e os-

ser vò i l  cr oci f i sso con l a st at ua del  Cr i st o 

di  cer a a gr andezza nat ur al e,  mer avi gl i andosi  

dei  per f et t i  l i neament i  che r i por t ava.  «E’  

st at o pr opr i o i l  s i gnor  Spal l et t a a r egal ar e 

i l  cr oci f i sso al l a chi esa,  due anni  f a» spi egò 

i l  par r oco.  «Mi o mar i t o è st at o ucci so! » ur l ò 

l a s i gnor a Spal l et t a.  «Non possi amo di r l o con 

cer t ezza» r i spose Ragona cer cando l e par ol e 

pi ù adat t e per  quel l a occasi one.  «Vede,  suo 

mar i t o non r i por t a nessuna f er i t a e…» «E’  st a-

t o avvel enat o! » i nt er r uppe l a f r ase una donna 

dal l ’ ar i a di st r ut t a.  Ragona l anci ò una occhi a-

t a di  r i mpr over o al l ’ agent e post o di nanzi  l a 

por t a.  «Chi  ha f at t o ent r ar e quest a donna?» 

ur l ò l a s i gnor a Spal l et t a.  «Sei  st at a t u ad 

avvel enar e t uo mar i t o! » addi t ò l a donna.  Quel -

l a donna er a l a mogl i e di  Gi ul i o,  i l  mi gl i or e 

ami co di  suo mar i t o «Cr edevi  che noi  due aves-

si mo una r el azi one» cont i nuò.   
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«Si gnor e,  v i  pr ego» i nt er venne Ragona.  «Non 

è quest o i l  l uogo e i l  moment o adat t o per  

quest e scenat e».  L’ I spet t or e cer cava man 

f or t e dal  par r oco,  ma quest i  par eva pensi e-

r oso.  «Monsi gnor e,  cosa mi  può di r e del  s i -

gnor  Spal l et t a?» «Er a un uomo di  chi esa,  er a 

di vent at o pi ù devot o da quando i l  suo mi -

gl i or e ami co er a spar i t o i n mani er a mi st e-

r i osa due anni  f a» r i spose i l  

sacer dot e.  «Oh sì ! » i nt er venne l a 

donna.  «Ho qui  una f ot o che l i  

r i t r ae i nsi eme dur ant e l a v i a 

cr uci s del  mer col edì  Sant o;  Gi u-

l i o,  l ’ ami co di  mi o mar i t o,  ogni  

anno i mper sonava i l  Si gnor e Ge-

sù».  La s i gnor a consegnò l a f ot o 

al l ’ i spet t or e.  Si  not ava Spal l et -

t a abbr acci at o ad un uomo che sembr ava aver  

posat o per  l ’ i mmagi ne del l a Sacr a Si ndone;  

eppur e qual cosa i n quel  vol t o così  s i mi l e al  

Si gnor e f ece r abbr i v i di r e l ’ i spet t or e.  «I n 

che modo è spar i t o i l  s i gnor  Gi ul i o?» doman-

dò i naspet t at ament e Ragona.  «Beh…Gi ul i o 

scompar ve dur ant e una bat t ut a di  cacci a» r i -

spose l a s i gnor a Spal l et t a.  «Mi o mar i t o er a 

un br avo cacci at or e,  ma amava st r af ar e» r i -

bat t è l a vedova di  Gi ul i o.  La conf usi one che 

si  er a cr eat a i n quel l a st or i a,  par eva i nve-

ce di panar si  nel l a ment e del l ’ i spet t or e.  

Spal l et t a er a st at o ucci so da un pot en-

t e vel eno,  non s i  spi egava al t r i ment i  

l a posi z i one del  cor po,  ma chi  aveva 

p r e p a r a t o  l a  p o z i o n e  d i  mo r t e ? 

«Monsi gnor e, » di sse Ragona «f or se è ar -

r i vat o i l  moment o che l ei  c i  di ca l a 

ver i t à su quest o t r i s t e event o». I l  s i -

l enzi o che ant i c i pò l e par ol e del  sa-

cer dot e sembr ava gi unger e dal l ’ ol t r e 

t omba.  «I n r eal t à» i ni z i ò i l  pr et e «due 

anni  f a i l  s i gnor  Spal l et t a,  subi t o do-

po l a scompar sa di  Gi ul i o dur ant e l a 

bat t ut a di  cacci a,  mi  af f i dò un di ar i o.  

Mi  chi ese di  cust odi r l o ma di  l egger l o 

sol o nel  moment o che i o r i t enevo pi ù 

gi ust o.  Pochi  gi or ni  f a l o vol l e i ndi et r o,  

ma sol o per  un br eve l asso di  t empo,  i l  

t empo,  mi  di sse,  di  aggi unger vi  al cune co-

se.  Quando me l o r est i t uì  i o l o pr esi  co-

sì ,  senza neanche f ar c i  caso,  e l o r i posi  

al  suo post o,  ma st amani  non appena ho 

t r ovat o i l  suo cor po,  sono andat o subi t o a 

pr ender l o per  l egger l o».  «Cosa c ’ è scr i t -

t o?» l o esor t ò Ragona.  «E’  

una conf essi one» di sse con 

t ono r auco i l  par r oco.  

«Svel a ogni  par t i col ar e di  

quel l a mal edet t a bat t ut a 

di  cacci a,  di  come dal  f u-

c i l e di  Spal l et t a s i a par -

t i t o un col po acci dent al e 

che ha col pi t o,  ucci dendo-

l o sul  col po,  i l  suo car o ami co Gi ul i o.  

Poi  pr osegue i n modo poco chi ar o,  accenna 

di  aver  por t at o i l  cor po del l ’ ami co def un-

t o i n al t o,  v i c i no al l ’  amat o Di o».  

«Secondo l ei  che cosa ha aggi unt o i n quel  

di ar i o?» domandò l ’  i spet t or e.  I l  vol t o 

del  Sacer dot e s i  adombr ò.  «Che non pot eva 

sost ener e pi ù quel  f ar del l o,  i l  segr et o l o 

oppr i meva ogni  gi or no di  pi ù,  aveva deci so 

di  f ar l a f i ni t a».  Por t andosi  l e mani  sul  

vol t o i l  sacer dot e concl use,  «se sol o a-

vessi  l et t o pr i ma quel  di ar i o».  «Non a-

vr ebbe pot ut o f ar e ni ent e per  ai ut ar l o,  

Monsi gnor e» l o r assi cur ò Ragona.  «Luci o,  

i l  mi o amat o Luci o s i  è ucci so?! ?» di sse 

t r a l e l acr i me l a s i gnor a Spal l et t a.  «Ma… 

mi o mar i t o… che f i ne ha f at t o i l  cor po di  

mi o mar i t o?» domandò ancor a conf usa l a mo-

gl i e di  Gi ul i o.  «Si gnor a,  suo mar i t o è qui  

con noi » di sse l ’  i spet t or e osser vando l a 

cr oce i n cer a.  Tut t i  s i  gi r ar ono sconcer -

t at i  ver so i l  cr oci f i sso che domi nava,  i n 

t ut t a l a sua gr andezza,  i l  sacr o al t ar e.  

«I l  s i gnor  Spal l et t a è st at o di  par ol a» 

pr oseguì  Ragona «gl i  ha dat o un l uogo v i -

c i no al  Si gnor e. »                 

                       FI NE 
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Vol t andoci ,  e const at ando con di -

spi acer e l ©i nut i l i t à del l e nost r e 

r i cer che,  ogni  nost r a r i sor sa,  ogni  

nost r a consol azi one f u quel l a di  di -

segnar e due pi ccol i  paesaggi  di  Ca-

st r ogi ovanni ,  

del l ©Enna mo-

der na,  l a qua-

l e non ha nes-

sun al t r o me-

r i t o se non 

quel l o  del l © 

aspet t o pi t t o-

r esco del  s i -

t o.  Le nost r e 

gui de c i  pr omet t evano di  r i compen-

sar ci  da ogni  af f anno al  nost r o r i -

t or no,  e di  f ar c i  veder e un gr an nu-

mer o di  monet e,  di  vasi  e di  pezzi  

di  ant i quar i at o,  che un uomo cur i oso 

di  Cast r ogi ovanni  aveva r accol t o i n 

l oco ( I ) :  c i ò pot eva esser e un val i -

do f ondat o del l a r i compensa,  ma l a 

nost r a sper anza pr ese ancor a una 

vol t a un abbagl i o,  t ut t i  quest i  pez-

zi  d©ant i quar i at o s i  r i dusser o a 

qual che Monet a del l a Spagna del  r e-

gno di  Fi l i ppo I I ,  e ad un ant i co 

pi at t o di  r ame sopr a i l  qual e s i  ve-

devano al cune br ut t e pi t t ur e i n 

smal t o.   

Er avamo mer avi gl i at i ,  come l o s i  può 

cr eder e,  dal  gust o e dal l e conoscen-

ze degl i  abi t ant i  di  Enna,  ma ce ne 

andammo anche senza mol t o r ammar i co,  

e i mmedi at ament e,  t ant o pi ù che al  

nost r o r i t or no f ummo st or di t i  dal  

r umor e di  t ut t e l e campane che si  

met t evano a r i suonar e per  l a f est a 

del  Sant o,  con un f uoco che r ot ol ava 

da di ver se mi -

gl i ai a di  scat ol e 

e che l o s i  r i ca-

r i cava nel  momen-

t o i n cui  esse 

veni vano t i r at e.  

Scendemmo dal l a 

st r ada pi ù spr e-

gevol e;  s i  t r at t a 

pi ut t ost o di  un 

pr eci pi z i o che di  una st r ada,  dal  

l at o di  Cal asci bet t a,  bor go cost r ui -

t o su un al t r o pi cco di  r occi a,  a 

poca di st anza da quel l o di  Cast r o-

gi ovanni  ma che l a l ont ananza,  s i a 

sal endo che scendendo r i chi ede t r e 

mi gl i a di  st r ada.  Quest o l uogo di  

Cal asci bet t a c i  par ve mol t o pover o e 

così  i nsi gni f i cant e t ant o da non r i -

t ener e oppor t uno sost ar vi .  

( I )  Tut t e l e Monet e conser vat e,  del l ' ant i ca Enna,  o 

Henna,  possono esser e vi s t e come degl i  embl emi  del l a 

pr odi gi osa f er t i l i t à di  quest o l uogo.  I ndi pendent e-

ment e dal l a f acci a di  Cer er e,  su di  un l at o,  i ncor o-

nat a di  gr ano,  s i  vedono,  sui  r i svol t i ,  del l e spi ghe 

di  gr ano con i  l or o st el i  e con l e l or o f ogl i e,  e su 

qual cuna un f i or e nascent e sot t o una sor t a di  capr o,  

o capr et t o,  speci e di  ani mal e che r i s i ede ne i  l uo-

ghi  scoscesi .  Su di ver se monet e di  Enna si  vede an-

che una f i accol a accesa per  f ar e senza al cun dubbi o 

al l usi one al l e t or ce o f i accol e con l e qual i  Cer er e 

cer cava sua f i gl i a dapper t ut t o.   

Tr aduzi one i t al i ana 

Dot t . ssa Li c i a Sal vaggi o 
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L A COMPAGNI A 

DEL L ’ ANEL L O 

secche.  I l  Macco si  consuma 
cal do come mi nest r a,  accompa-
gnandol o a cr ost oni  di  pane.  
Oppur e con l a past a,  r i gor osa-
ment e t agghi ar i na,  c i oè t r e-
net t e,  megl i o se f r esche.  I l  
macco è buono anche f r eddo,  
anzi  mol t i  l o pr ef er i scono 
f r eddo,  ed è possi bi l e,  come 
l a pol ent a t agl i ar l o a f et t e 
dopo che si  è r af f r eddat o,  i n-
f ar i nar l o e f r i gger l o.  I  no-
st r i  ant enat i  l o por t avano nei  
campi  conser vat o nei  Bummul i ,  
del l e speci e di  bot t i gl i e di  
t er r acot t a che agi vano come 
t er mos,  per  consumar l o cal do 
al  moment o del l a pausa del  
pr anzo.  Usando i l  macco come 
una pur ea di  pat at e s i  può f a-
r e anche un Gat t ò:  l a pr epar a-
zi one è i dent i ca a quel l a del  
gat t ò di  pat at e,  ma nel  r i pi e-
no si  met t e l a sal s i cci a sal -
t at a i n padel l a,  r i cot t a,  ca-
ci ocaval l o f r esco e c i cor i a.   

Per  secol i ,  
f or se mi l l en-
ni ,  l e f ave 
sono st at e 
al l a bas e 
del l ’  al i men-
t azi one dei  
cont adi ni  s i -

c i l i ani :  f aci l i  da col t i var e,  
non bi sognano di  par t i col ar i  
conci mazi oni ,  anzi  conci mano i l  
t er r eno ment r e cr escono f i ssando 
azot o e dopo,  quando l a pagl i a 
di  f ave v i ene mi schi at a al l a 
t er r a.  Sono f aci l i  da conser var e 
una vol t a secche,  e come t ut t i  i  
l egumi  appor t ano al l ’  al i ment a-
zi one cont adi na,  quel l e pr ot ei ne 
i ndi s pens abi l i  a c ompens ar e 
l ’ assenza di  car ne.  I n al cune 
ar ee si c i l i ane sono di f f usi  al -
t r i  l egumi  come pi sel l i ,  ceci ,  
c i cer chi e e sopr at t ut t o l ent i c-
chi e,  ma l e f ave non mancano 
mai .  I l  Macco è una pur ea,  i n 
quest o caso di  f ave,  e può esse-
r e di  f ave f r esche o di  f ave 
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Uni ver s i t a©.  I l  pr of essor e 
di  soci ol ogi a t i ene l ©an-
nual e conf er enza:  " I n ogni  
par t e del  mondo,  ogni  se-
condo di  ogni  gi or no,  una 
donna met t e al  mondo un 
bambi no.  Che cosa c©e© 
dunque da f ar e?" .   
Dal  f ondo del l ©aul a,  l o 
st udent e Gi or get t i  r i spon-
de:  " Secondo me,  l a pr i ma 
cosa da f ar e e© t r ovar e 
quest a donna e convi ncer l a 
di  smet t er l a di  dar l a a 
t ut t i " .   

L©est r emament e pot ent e e 
l ©es t r emament e s t upi do 
hanno una cosa i n comune.  
I nvece di  al t er ar e l e pr o-
pr i e vedut e per  adat t ar l e 
ai  f at t i ,  essi  al t er ano i  
f at t i  per  adat t ar l i  al l e 
pr opr i e vedut e. . .  e puo© 
esser e mol t o scomodo se v i  
capi t a di  esser e uno dei  
f at t i  che devono esser e 
al t er at i .   
Doct or  Who,  " Face of  Evi l "   
                

Un uomo st a per  andar e sot  
t o i  f er r i .  E© par t i col ar -
ment e t er r or i zzat o.  " Non 
s i  deve pr eoccupar e"  di ce 
i l  chi r ur go.  " Ma so che i l  
mi o è un i nt er vent o di f f i -
c i l i ss i mo"  r i sponde i l  pa-
z i ent e.  " Si ©,  è un i nt er -
vent o che r i esce una vol t a 
su cent o" .  " Ma come f a ad 
esser e s i cur o che sopr av-
v i ver ò?" .  " Per chè quest o 
mese ne ho gi à oper at i  99 
e sono mor t i  t ut t i . . . " .   

So c i e t a © ma r k e t i n g    
or i ent ed,   speci al i zza-
t a i n sof t war e cer ca 
mar ket i ng manager  con 
l ungo st age i n soci et a© 
l eader  per  t r ai ni ng mi -
r at o a r aggi unger e i l  
t ar get  del  budget .  Si  
r i chi ede per f et t a cono-
scenza del l a l i ngua   
i t al i ana.   
        UMBERTO DOMI NA 

 

I L RI CETTARI O DEL CAMPANI LE 
    MACCO DI  FAVE 

Past a di t al oni  gr .  500,  f a-
ve secche o f r esche gr .  
500,  f i nocchi et t i  di  mont a-
gna gr .  200,  1 c i pol l a,  1 
pomodor o,  una o due t est e 
d’ agl i o,  sal e e pepe  q. b.  

Pr epar ar e un sof f r i t t o di  
c i pol l a e quando comi nci a a 
col or ar e aggi unget e un po-
modor o t agl i at o a met à,  una 
o due t est e d’ agl i o i nt er e 
e ben l avat e e qual che me-
st ol o d’ acqua.  Copr i t e e 
f at e pr ender e i l  bol l or e.  
Aggi unget e i  f i nocchi et t i  
i nsi eme al l e f ave e se ne-
cessar i o al t r a acqua.  Com-
pl essi vament e c i  vor r à qua-
si  un’ or a di  cot t ur a,  sem-
pr e a f uoco basso e mesco-
l ando.  Al l a f i ne l e f ave 
debbono esser e compl et amen-
t e di sf at t e,  ma i  f i noc-
chi et t i  no.  


