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La gravita della situazione sociale in Sicilia era gia stata messa in 
rilievo de un' inchiesta che Sonnino e Franchetti, due intellettuali 
toscani politicamente vicini alia Destra storica rna animati da un 
senso di profondo filantropismo e da una volonta riformatrice non 
comune, avevano condotto nell876, proprio nel momento dell'ascesa 
della Sinistra al potere. Secondo i due autori, Ia Sicilia non aveva 
ancora conosciuto un profondo processo di trasformazione politica, 
sociale ed economica come quello che era avvenuto in gran parte 
d'ltalia fra il '700 e i primi dell '800 quando, specialmente nell'ltalia 
settentrionale, i governi riformatori prima e quelli napoleonici poi, 
avevano attaccato intensamente le strutture feudali dell'economia e 
rinnovato profondamente quelle civili e sociali che si erano formate 
nel Medioevo. 

In maniera ancora piu pesante a grave che nel resto dell'ltalia 
continentale meridionale, era possible trovare in Sicilia le 
caratteristiche di una societa e di un sistema di potere in grande 
misura arcaici e feudali. Franchetti, che prese in considerazione Ia 
situazione amministrativa dell'isola, non pote fare a meno di notare 
che le istituzioni liberali del nuovo stato non avevano per niente 
migliorato i rapporti fra cittadino e stato rna anzi, avevano aggravato 
ulteriormente Ia situazione di enti ed organismi assistenziali e 
ammnistrativi, da tempo dominati da ristrette "cricche" locali. Con lo 
stato liberale si era affidato a quegli stessi ceti che detenevano il 
potere economico, anche il potere politico ed amministrativo per cui, 
come scrive Franchetti, il nuevo stato si presentava con un volto 
ancora piu oppressivo e dove avrebbe dovuto far giustizia si 
presentava invece come istrumento di tutela degli interessi e del 
potere dei gruppi vecchi e nuovi che guidavano e dominavano le 
comunita isolane. 

Fenomeni come Ia mafia e il "malandrinaggio" s'innestavano 
nella realta sociale e politica assai lontana da una forma di gestione 
del pot ere mode rna e liberale; anzi, era no I' espressione di un.a 
stortura che aveva radici profonde nella societa siciliana e che II 
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mancato sviluppo della societa civile non aveva sostanzialmente 
eliminatO. II brigantaggio, poi, che era scoppiato in modo particolare 
dopo l'Unita, era Ia dimostrazione piu preoccupante della crisi sociale 
che travagliava !'isola e dell'odio che i contadini nutrivano verso i 
baroni e i grandi latifondisti. Dopo l'U nita esso, in virulente 
esplosioni, si dirigeva anche contro il nuovo stato, fiscale, 
accentratore, anche se si presentava con le sembianze di una classe 
dirigente piu moderna ed emancipata di quella meridionale. A questo 
propos ito il Colajanni cita Alongi: 1 

il contadino diffida e vede nei funzionari tanti alleati dei 
galantuomini che lo tengono in una grossolana e ferrea 
servitu economica, e ignorante, incretinito dalla miseria, 
del lavoro improbo, sfugge i contatti, vede ovunque 
ingiustizie ed oppressioni, e nei provvedimenti piu utili 
tante trappole per immiserirlo di piu. Nasce quindi tra i 
contadini un istinto di riunirsi tra !oro contro i nemici 
comuni (galantuomini e governo; donde il proverbio: 
"Galantumu e malu pa(su, dinni bene e stanni arrassu"), di 
fare una !ega spontanea, inconscia contro di essi, 
opponendo una inerzra assoluta a tutti i movimenti del 
nemico personificato nel funzionario, e quando Ia pazienza 
scappa, farsela da se, poiche pel governo non v'e giustizia 
(dice un altro proverbio: "La furca e pri li puvureddi"). 

Dopo Ia delusione provocata dalla spedizione garibaldina e dal 
mito della terra ai contadini che l'accompagnava, mito che provoco Ia 
slancio di molti "picciotti" che seguirono Garibaldi nella Spedizione 
dei Mille, rna che provoco anche Ia tragedia di Bronte, dove i 
contadini che avevano occupatO le terre furono passati perle armi da 
Nino Bixio, i moderati che governavano il nuovo stato italiano 
furono costretti a rinconquistare il Mezzogiorno e Ia Sicilia con una 
guerra civile assai piu dura e sanguinosa di quella condotta da 
Garibaldi contro l'esercito borbonico; lo scoppio del "grande 
brigantaggio" stava ad indicare che il nuovo stato che appariva 
moderno per Ia borghesia italiana e settentrionale si mostrava 
oppressive ed ottuso nei confornti delle masse contadine italiarie e 
specialmente di quelle meridionali. 

Particolarmente grave era Ia situazione dei contadini siciliani 
perche tutto il sistema agrario siciliano risentiva di una struttura 
della proprieta e di metodi di produzione fortemente arretrati ed 
angarici. Nelle aree interne della Sicilia vi erano enormi latifondi che 

N. Colajanni, G/i arrenimenti in Sicilia e /e /oro caMe, Palermo, 1894, p. 47. 
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i proprietari aristocratici affidavano ai gabellotti che esercitavano sui 
contadini un potere assoluto non curandosi minimamente dei metodi 
di lavoro e delle condizioni di vita delle popolazioni contadine. Si 
trattava di uno sfruttamento brutale basato sui ricatto e Ia violenza. 

Migliore era Ia situazione lungo Ia costa, dove si estendevano le 
culture piu specializzate, vite, agrumi e ulivi e dove non mancavano 
aree di piccola proprieta. In piu, lungo Ia costa, i contadini potevano 
anche esercitare Ia pesca per sfamare le !oro famiglie. 

I patti agrari che vigevano in Sicilia erano assai lontani dai 
moderni rapporti di produzione capitalistici e tutti assai gravosi per i 
contadini, costretti a cedere anche i 3/4 della produzione ai padroni. 
L'abbondanza della manodopera rendeva molto bassi i salari e 
favoriva il ricatto padronale, dando luogo a una sottomissione 
assoluta dei contadini ai proprietari, rna anche ad esplosioni violente 
di odio incontrollato. 

Proprio da questa situazione nacquero i due fenomeni piu 
caratteristici della crisi sociale che travagliava !'isola: il banditismo e 
l'emigrazione. II primo si manifesto violentemente nel 1866 e benche 
represso con l'intervento dell'esercito non fu mai domato e rimase 
come fenomeno endemico di rebellione sociale. 11 secondo, 
l'emigrazione, una volta iniziato prese sempre piu dimensioni di 
massa, tanto da raggiungere intorno ai primi del Novecento indici fra 
i piu alti d'ltalia. 

Su questa situazione di fermento sociale s' innestarono in un 
primo memento sia le forze pelitiche del separatismo reazionario, sia 
i primi nuclei dei movimenti rivoluzionari legati aii'Interna
zionalismo anarchico e socialista. 

La Sinistra srorica siciliana, che raccoglieva i gruppi intellettuali 
e borghesi piu vicini agli interessi costituiti e alia proprieta fondiaria, 
non seppe e non vt>lle interpretare Ia grave crisi sociale delle 
popolazioni contadine e anzi, si ribello a chi, como Sonnino e 
Franchetti, cercava di dimostrare che il compito di una classe 
dirigente moderna degna di uno stato liberale era quello di alleviare 
le condizioni di vita di queste masse diseredate, pena lo scoppio di 
una rivoluzione violenta e sanguinosa che avrebbe potuto minacciare 
non solo le classi dirigenti isolane rna quelle dell'intera Italia. 

La situazione divenne ancora piu critica e drammatica intorno 
agli anni '80 quando il sovrapporsi di una congiuntura economica 
sfavorevole alia gia precaria situazione siciliana estese il malcontento 
e il senso di ribellione che da tempo covava fra le masse. I contadini, 
inoltre, avevano visto proprio in quegli anni sfumare qualsiasi 
possibilita di accedere alia terra perche Ia vendita dei beni ecclesiastici 
e demaniali fatta dallo stato italiano non favori per niente il formarsi 
di una piccola proprieta contadina rna, anzi, favori soltanto quei ceti 
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della nuova borghesia che ambivano acquistare e Ia terra sia come 
investimento economico, sia come titolo di prestigio sociale. Infatti, i 
pochi contadini che erano riusciti ad acquistare della terra si videro 
costretti a disfarsene durante i periodi di depressione agricola dato 
che non potevano piu pagare ne gli interessi usurai sui !oro debiti ne 
le tasse. La polarizzazione delle classi sociali divenne ancora piu 
marcata dal fatto che, mentre le famiglie ricche cercavano di 
mantenere intacte le !oro estese proprieta, quelle povere dividevano 
Ia terra fra i figli a causa della mancanza di altri impieghi che 
garantissero in qualche modo Ia sussistenza, provocando cosf 
l'ingrandimento sempre maggiore delle grosse proprieta fondiarie e 
Ia tendenza ad impiccolirsi, -e quindi a rendersi ancora meno 
produttiva-, della proprieta contadina. 

I grossi latifondi, d' altra parte, non producevano, quanto si 
poteva aspettare da estensioni di terra di tali dimensione perche 
"erano coltivate da mezzadri in piccole unita, sicche in Sicilia Ia 
coltivazione aveva in pratica tutti gli svantaggi del frazionamento e 
nessuno dei vantaggi della proprieta contadina e dei lunghi canoni 
d'affitto."2 D'altra parte, Mack Smith scrive che "i contadini che 
avevano terreni non troppo microscopi, se Ottenevano dei prestiti a 
condizioni abbastanza vantaggiose e affitti abbastanza lunghi, 
producevano di piu della maggior parte dei latifondisti." 3 

Alcuni proprietari terrieri incoraggiarono i !oro affittuari a 
coltivare vigneti, noci, olivi e carrubi oltre ad altre colture 
specializzate e a tentare nuovi metodi di coltivazione. I contadini, 
pen), non potevano continuare questi progetti quando incontravano 
delle difficolta nella produzione. L'arrivo delle filossera in Sicilia 
verso il 1880, per esempio, rovino, quasi completamente Ia coltura 
dei vigneti, scoraggiando cosf i pochi agricoltori intraprendenti che si 
erano dati alia coltura della vite. I produttori di frutta, specia1mente 
quelli nella Conca d'Oro, dovevano affrontare quotidianamente le 
intimidazioni della mafia, che monopolizzava l'acceso all'acqua e i 
mercati, danneggiando ulteriormente le esportazioni di agrumi 
siciliani che gia dal 1884 risentivano della concorrenza americana. 

Infatti, tra le cause principali della crisi agraria che incomincio a 
travagliare seriamente I'Italia nel'81 furono l'estensione della 
coltivazione a larghe zone vergini deii'America, il perfezionamento 
delle navi a vapore e Ia diffusione della rete ferroviaria, fenomeni 
questi che provocarono un ribasso notevole nel prezzo dei trasporti 
in Europa e tra i continenti e un conseguente ribasso nei prezzi dei 

2 D. Mack Smith, Storia della Sicilia Mediet·ale e Moderna, Bari, 1973 (v. III , 
p. 636). 

l Ibidem, pp. 636-637. 
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prodotti siciliani, data Ia concorrenza sui mercato mondiale dei 
prodotti americani. 

La crisi piu seria colpi Ia ceriagricoltura meridionale, quando i 
grani provenienti daii'America e dalla Russia invasero i mercati 
europei. A questo proposito scrive Candeloro: 

II ribasso dei prezzi per il frumento e per il granturco fu 
piu forte che per qualunque alrra derrata e fu seguito, dopo 
Ia fine della crisi, da una stabilizzazione ad un livello 
sensibilmente piu basso di quello raggiunto nel 
quinquennio 1876-1880... II ribasso dei prezzi provoco 
infatti un restringimento dell' area coltivata a cereali.4 

Questo fenomeno causo Ia riduzione dei salari prima e I' aumento 
della disoccupazione poi. 

Un altro elemento di crisi fu quello che venne a colpire 
!'industria dello zolfo, che era l'unica e Ia piu importante industria 
del' isola. Trovandosi principalmente nelle provincie di Caltanisetta e 
di Agrigento, nel 1875 erano in funzione circa cinquecento miniere, 
essendo circa venticinquemila il numero di persone che vi 
lavoravano. 

Anche in questo caso lo zolfo proveniente dall' America produsse 
un crollo dei prezzi e una saturazione dei mercati, gettando nella 
disperazione intere famiglie siciliane. I propietari delle miniere, che 
si basavano principalmente sullo sfruttamento disumano della 
manodopera femminile ed infantile, non seppero e non vollero 
approfittare di questa crisi per ammodernare i loro impianti e per 
ristrutturare questo settore dell' economia siciliana. La sfiducia 
esistente tra proprietari e dirigenti impossibilitava Ia coordinazione 
di sforzi collettivi come quelli che ci sarebbero voluti per impiantare 
la produzione di solfati d'ammonio, acido solforico e superfosfati, per 
i quali c' era allora una crescente domanda. 

La politicale dello Stato aggravo ulteriormente questi 
rallentamenti nell' attivita economica. Dali'U nita, il Mezzogiorno 
dovette adattarsi alia riduzione di dazi protettivi e all'istaurazione di 
nuove tariffe; misure che ne rovinarono gradualmente l'economia, 
favorendo invece lo sviluppo dell'incipiente industria settentrionale. 
La piu severa di esse fu Ia tariffa dell'87, fortemente appoggiata d~ 
Crispi e protetta dagli uomini politici siciliani. L' interesse di quest1 
ultimi, secondo Mack Smith, 

e senza dubbio da ricercarsi nel fatto che i latifondisti e i 
loro dependenti ottennero contemporaneamente 

4 G. Candeloro, Storia dell'!talia Moderna , Milano, 1970 (v. VI, pp. 204-205 ). 
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