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Croce Rossa Svizzera

ESTERO

re le galline, mentre la seconds
e quattro dei figli maggiori Ii

abbiamo appena incontrati sul
campo di miglio dove stavano
lavorando la terra.

Morry Diarra e la sua fami-
glia composta di 14 persone
devono lavorare duro per poter
sopravvivere. Durante la sta-
gione delle piogge, che ha giä
brevemente segnalato il suo
imminente arrivo e che porta
con se abbondanti precipitazio-
ni, la sopravvivenza e assicura-
ta. Se perö, come e giä avve-
nuto due volte in questi Ultimi
dieci anni, dovessero venire a

mancare regolari piogge, le

giovani piante di miglio si sec-
cano, e sul mercato i prezzi dei
giä carenti generi alirmentari
salgono alle stelle, cosicche
non c'e piü modo di trovare i

mezzi per dare da mangiare a

tutta la famiglia.

Iniziativa autogestita
II fatto di poter coltivare du-

II comitato della Croce Rossa di Koulikoro e riuscito a mettere a disposizione di 25 famiglie povere,
2,5 ettari di terra fertile. Le singole parcelle vengono irrigate regolarmente con l'acqua del Niger.

In questo corti-
le si svolge la
vita della famiglia

Diarra. Sul-
lo sfondo si no-
ta la casa.

La libertä e sempre un
prezioso bene

rante tutto l'anno quei 1200
metri quadrati di terreno della
Croce Rossa, rassicura un po'
la famiglia Diarra. L'adesione
alia cooperativa e l'impegno
collettivo per un'organizzazio-
ne e un usufrutto ottimale del
progetto di orticoltura incorag-
gia Morry Diarra, lo stimola, gli
offre la possibilitä di combatte-
re la miseria attraverso la sua
stessa iniziativa e di introdurre
qualche cambiamento.

AI momento di salutarci,
Morry Diarra racconta di esse-
re uno degli iniziatori dei due
progetti supplementari di cui
uno concerne un programma
di piscicoltura nel bacino idrico
e l'altro l'allevamento di polli a

cui contribuirä offrendo il suo
gallo.

Hannes Heinimann e Mama-
dou Sy

La grande siccitä degli anni
1984/1985 ha causato un

esodo di massa delle popola-
zioni nomadi e degli allevatori
di bestiame dalle loro regioni di
provenienza ai confini del
Sahara. In seguito alla carenza di
foraggio, molti Tuareg della re-
gione di Gao e di Kidal, nonche
Berberi e Mauri delle zone a

nord di Timbuktu hanno perso
quasi tre quarti del loro bestiame

e sono stati quindi costretti
in questi Ultimi anni a fuggire
verso il sud.

Possedere del bestiame per
nomadi signifies avere di che
mangiare, signifies ricchezza,
prestigio e potere. Se perö vie-
ne a mancare questa fönte di
ricchezza, si sottrae loro la base

di esistenza che vanta or-
mai una tradizione millenaria. I

nomadi diventano profughi e
sono costretti a stabilirsi nei
paraggi dei grandi centri urba-
ni. Lo stile di vita nomade en-
tra in conflitto con il sistema
che regola la societä delle po-
polazioni che invece vivono fis-
se in un posto. I nomadi non
conoscono certe norme, come
per esempio l'obbligo di paga-
re le tasse, la parteeipazione a
infrastrutture collettive, il ri-

spetto della legge. L'inusuale
forma di vita che si svolge

sempre nelle Stesse abitazioni

per tutto l'anno e le sconosciu-
te tecniche di lavoro fanno si

che questi profughi si sentano
del tutto spaesati, si impoveri-
scano e perdano qualsiasi pri-

vilegio.

Mopti e i nomadi della peri-
feria

Alcuni nomadi si sono tra

l'altro installati nei dintorni di

Mopti, una cittä di porto e di

pescatori situata alla confluen-
za del Niger con il Bani. Per

diversi secoli, Mopti era un im-

portante centra di trasbordodi
merci fra l'Africa nera e ['Arabia.

Nel frattempo perö l'im-

portanza commerciale della

cittä si e nettamente ridotta,
ma in quanto capoluogo del-

l'omonima regione e punto
d'incontro di diverse etnie ma-

lesi, la cittä e riuscita a mante-

nere, nonostante tutto, una

sua importanza. La regione di

Mopti e situata in un territorio
di transizione fra la savana ari-

da e quella in cui crescono ar-

bustri, una regione in cui risie-

dono popolazioni sedentarie e

ceppi nomadi.
Le decine di migliaia di ex-

nomadi giunti dal nord e di cui

non si conosce la eifra esatta,

accampati in tendopoli allestite

attorno a Mopti, esercitano
una notevole pressione demo-
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grafica. La povertä che regna
anche fra la popolazione
residente e il processo di desertifi-
cazione accentuano una situa-
zione giä di per se critica, tan-
t'e vero che la regione di Mopti
attualmente risente di una grave

carenza di generi alimenta-
ri; carestia e malnutrizione so-
no, secondo il governo, piü
gravi che durante lo scorso pe-
riodo di siccitä risalente agli an-
ni 1984/1985. Allorche si piani-
ficarono i grandi impianti di irri-
gazione attorno a Mopti e lun-
go il Niger, non si tenne conto
del sensibile abbassamento
delle acque fluviali. I terreni da

'irrigare sono perciö in gran parte

improduttivi, in certi punti ci
sono giä state delle infiltrazioni
di sale e quindi il suolo e inuti-
lizzabili per un'eventuale colti-
vazione.

L'esempio di Tilwatt
Uno degli insediamenti di

profughi si chiama Tilwatt e si
trova a 15 chilometri da Mopti,
lungo l'asse nord-sud. L'inse-
diamento venutosi a costituire
nel 1985, ospitava giä dopo po-
co circa 150 famiglie, ovvero
circa 800 persone.

Mamadou Sy, mauritano,
che da tre anni opera nel Mali
come delegato alio sviluppo
per conto della Lega della Cro-
ce Rossa e della Mezzaluna
Rossa nel Mali, dove collabora
strettamente con la societä na-
zionale della Croce Rossa, si e
recato nel maggio scorso per
la terza volta a Tilwatt. Ecco le
sue impressioni.

Accettati dalla popolazione
locale come temporanei abi-
tanti della zona, tre anni fa, i

nomadi si sono installati prov-
visoriamente in una tendopoli
frettolosamente allestita, nella
speranza di potersene ripartire
al piü presto. Ma ne la popolazione

locale, ne i nomadi, che
nel frattempo avevano eletto a
loro capo e portavoce un impe-
gnato insegnante di origine
tuareg, avevano previsto gli ze-
lanti soccorsi del governo e

| delle organizzazioni caritative.
Nel clima di generale incer-

tezza che ha fatto seguito ai

soccorsi d'emergenza nella zona

del Sahel, si sono sviluppati
|

ün po' ovunque programmi di
I ncostruzione che perö spesso

si sono rivelati inadeguati, tan-
t'e vero che erano stati conce-
piti secondo i criteri del socor-
so d'emergenza, senza quindi
tenere sufficientemente conto
dell'aspetto culturale. Uno di
Questi programmi «alla mo-

+
da», immediatamente adotta-
to dal governo e dalle organizzazioni

private, era stato quello
di sedentarizzare la popolazione

nomade. Nel Mali, governo
e organizzazioni di soccorso si
sono impegnati con un suc-
cesso irregolare nella realizza-
zione di programmi di insedia-
mento e di costruzione di al-

loggi per gli ex nomadi.
Anche a Tilwatt, in vista di

un insediamento definitivo della

comunitä, i problemi ammi-
nistrativi e politici inerenti alla
ripartizione delle terre sono
stati rapidamente risolti. Gli
abitanti sono stati travolti da
un'ondata di rappresentanti
delle organizzazioni di soccorso,

ciascuno con le sue propo-
ste e con le sue esigenze.
Nessuno si e pero occupato
dei veri problemi dei diretti in-
teressati. L'intenzione era
quella di garantire i cosiddetti
«fabbisogni di prima necessi-
tä» e di «convertire» i nomadi
alla sedentarizzazione. Cosic-
che le organizzazioni hanno fi-
nanziato un progetto dopo l'al-
tro: un programma di rimbo-
schimento a cura dell'organiz-
zazione americana «Food for
work» (cibo per lavoro), un
programma di orticoltura, un
progetto agricolo di irrigazione a

pioggia, un progetto di costruzione

di pozzi, un programma
di alfabetizzazione, un
programma sanitario e uno di ri-

strutturazione delle abitazioni.

Metä della popolazione ha
scelto di restare

Oggi, l'aspetto del «villag-
gio» di Tilwatt, come amano
definirlo con ironia i suoi stessi
abitanti, e molto cambiato. In-

vece delle tende che sbattono
nel vento, adesso troviamo
sessanta abitazioni d'argilla
separate fra loro da un recinto.
7500 alberi piantati dalla stes-

sa comunitä conferiscono
un'atmosfera piü raccolta e

protezione dal vento e dalla
sabbia, riducendo nel contem-
po l'orizzonte di questa gente
abituata a grandi spazi.

Nonostante queste «miglio-
ri» condizioni di vita, a Tilwatt
sono rimaste soltanto ancora
73 famiglie. Molte sono partite
verso il nord. Chi riesce a pro-
curarsi qualche vacca e un mu-
lo, e preso dalla voglia di parti-
re verso mete lontane, per
condurre una vita nomade che
si adegua al ritmo delle sta-
gioni.

A coloro che sono restati pia-
ce questo nuovo stile di vita e le

nuove attivitä, cosicche questi
nomadi sedentarizzati si ade-
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guano ai loro vicini che hanno
sempre avuto una dimora stabile.

II cammino e perö pieno di
ostacoli e quindi scoraggiante.
Da tre anni per esempio gli ex-
allevatori di bestiame tentano
di coltivare un campo di miglio
di 30 ettari, perö da tre anni
non piove regolarmente e

quindi i semi non si aprono. Le
organizzazioni di soccorso pie-
ne di buona volontä hanno so-
speso i loro aiuti alimentari.
Nessun donatore vuole e puö
garantire a tempo indeterminate)

dell'aiuto alimentäre. Ma nel
frattempo il lavoro va avanti
senza giungere a risultati e
senza appoggi di alcun genere.
Gran parte dei pozzi di Tilwatt
rimangono a secco, bisogna

I nomadi, co-
stretti a fuggi-
re nel sud a
causa della
grande siccitä,
lavorano la terra

argillosa,
un'attivitä per
loro inusuale.
(Foto: Hannes
Heinimann)
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scavare sempre piü in profon-
ditä. L'orticoltura sottostä a un
ritmo stagionale. II raccolto de-
gli ortaggi e in ogni caso sol-
tanto un complemento al
raccolto giä di per se carente. L'i-
niziale zelo dei donatori si e af-
fievolito e cosi anche l'entusia-
smo degli animatori.

Orgoglio per l'ascesa sociale
Gli abitanti di Tilwatt espri-

mono giudizi del tutto diversi
sulla loro nuova condizione.
Fatoumata Salek per esempio
lascia fraintendere la sua gioia
per la posizione sociale rag-
giunta. La giovane donna si
sente responsabile della situa-
zione sanitaria della comunitä.
In cittä ha seguito diversi tiroci-
ni e cerca adesso di mettere in

pratica nel villaggio quello che
ha appreso neH'ambito dei vari
programmi sanitari delle diverse

organizzazioni, vale a dire
pronto soccorso, consulenza
durante la gravidanza, assi-
stenza al parto, alimentazione,
cure elementari. Nel frattempo
dispone di un bei dispensario e
di un'infermiera, pensa pero
sempre con una certa nostalgia

ai tempi in cui da mattino a
sera passava di tenda in tenda
per trovare una soluzione ai

problemi che la gente le confi-
dava.

Figura tragica
Ben diversa e la situazione

di Mohamed Baye, un bei vec-
chio dalla barba bianca che un
tempo possedeva, come ci

racconta, ben mille capi di be-
stiame. Lo abbiamo incontrato
sul campo di miglio dove insie-
me ad altri stava lavorando sot-
to il sole cocente la terra argil-
losa. La temperatura era arriva-
ta a 47 gradi. «Se fosse possible

lavorare dopo il tramonto o
addirittura di notte, sarei favo-
revole al cento per cento al-

l'agricoltura», ha affermato
Mohamed Baye ridendo. Ma
poi la sua faccia si e fatta seria.
«Un nomade che non pud se-
guire il suo bestiame attraver-
so le vaste distese e una figura
tragica. Prima di doverci awia-
re, con nostra grande vergo-
gna, in direzione sud abbiamo
visto dei grandi uomini suici-
darsi. All'evidente miseria degli

uni si e aggiunta la nasco-
sta disperazione dei piü orgo-
gliosi. Vecchi uomini senza ri-

sorse, grandi allevatori, il cui
effettivo di bestiame e stato
decimato e le cui donne e
bambini sono stati abbandona-
ti alia miseria. Qualsiasi situa¬

zione era preferibile a questa,
perfino I'agricoltura. I nostri
benefattori non hanno fatto fa-
tica a convincerci di questo.»
Per un momento ha taciuto
per poi aggiungere: «Quando
arrivammo qui i generosi aiuti
che ci provenivano da tutte le

parti ci hanno permesso di so-
prawivere. Ben presto pero
sono stati sospesi. Questo fatto

non mi ha tuttavia preoccu-
pato, perche so che anche se
un efficiente aiuto a numerosi
bisognosi come noi e in grado
di assicurarci il pane quotidia-
no, esso non pud restituirci il

nostra bene piü prezioso, la

nostra libertä e soprattutto I'or-
goglio dei nostri ceppi.»

Questi nomadi, costretti per
ragioni di forza maggiore alia
sedentarizzazione sono in grado

di lottare per la loro soprav-
vivenza in questo nuovo am-
biente che Ii circonda? Una Cosa

e certa: anche un aiuto con-
cepito in maniera ottimale non
sarä mai in grado di trasforma-
re nel giro di pochi anni una
tradizione millennaria. Nel pas-
sato sempre piü numerosi
ceppi di nomadi si sono seden-
tarizzati, tuttavia in condizioni
meno drammatiche e in un lasso

di tempo piü lungo. Da qui
nasce una certa speranza. E

inoltre anche vero che una mi-
noranza di nomadi, dopo i mo-
menti piü gravi della siccitä degli

anni scorsi e riuscita a ri-

prendere il suo abituale stile di
vita senza dover ricorrere ad
aiuti provenienti daU'estemo.n

Sudan: all'indomani delle inondazioni

La catastrofe apHe porte
all'aiuto umanitao
Per permettere alle organizzazioni umanitarie di
accedere a un paese e di portare soccorso alia popo-
lazione piü indigente, sovente bisogna aspettare
una catastrofe. L'estate scorsa, infatti, devastanti
inondazioni hanno messo sott'acqua soprattutto
Khartum, la capitale. Recatasi sul posto nel mese di
agosto per sorvegliare la distribuzione dei beni di
soccorso nelle regioni inondate, una rappresen-
tante del segretariato centrale di CRS riferisce sulla
sua esperienza.
Verena Kücholl

Quando una catastrofe si
abbatte su un paese, la

stampa non manca di riferire
anche sui problemi che
normalmente lo affliggono.
«Emergenza nel Sudan», «Una
catastrofe senza fine»,
«Inondazioni nel Sudan in crisi», «La
tragedia di un paese stremato
dalla guerra e dalla carestia»,
tanto per citare qualche titolo
apparso sulla stampa nel perio-
do delle piogge torrenziali e
dello straripamento del Nilo
nel Sudan.

Guerra, carestia, crisi sono
anch'esse componenti della
catastrofe, la cui drammaticitä
comincia a delinersi dopo la

confusione dei primi giorni e
durante I'organizzazione dei
soccorsi. Mentre I'opinione
pubblica mondiale, dopo qualche

settimana, rivolge la sua
attenzione altrove, le organizzazioni

di soccorso si vedono
confrontate sempre piü diret-
tamente con i problemi e cer-
cano di trovare una via d'uscita
per quelle persone che vivono
ai limiti della sussistenza e che
in seguito alle piogge torrenziali

hanno perso anche quel
poco che possedevano.

II Sud e la carestia
Khartum, oltre ad essere ca-

poluogo del Nord islamico e
anche capitale del paese. nel
Nord che ha avuto origine dap-
prima la tratta degli schiavi, poi
la colonizzazione e quindi i primi

tentativi di aiuto alio svilup-
po. Nel meridione, la popola-
zione appartiene ad un'altra
cultura, non musulmana quindi,

ma prevalentemente se-
guace delLanimismo e di reli-
gioni delle numerose tribü.
Una modesta percentuale si e
invece convertita al cristianesi-

mo. II Sud si difende contro la

legislazione e la sovranitä
imposts dal Nord e lotta per
I'autonomia regionale. La
prima guerra civile dura dal 1955
al 1972; dopo un breve perio-
do di pace, nel 1982 ricomincia
la guerra.

Nel Sud imperversa la guerra
ed e praticamente impossible

prestare soccorso. Riforni-
re la popolazione non combat-
tente con una quantitä suffi-
ciente di viveri non rientra nelle

preoccupazioni prioritarie
delle truppe governative e tan-
tomeno dei ribelli. Anche
organizzazioni di soccorso come ad

esempio il Comitato interna-
zionale della Croce Rossa
(CICR), specializzato nel pren-
dere atto degli interessi della

popolazione civile nei territori
di conflitto, per il momento e

soltanto riuscito a tener pronto
il materiale (per es. viveri, ae-

rei) e il personale. I negoziati
vanno per le lunghe. Giorno
dopo giorno si aspetta di giun-
gere ad un accordo che dia il

via alia distribuzione di viveri a

favore della popolazione che
patisce la fame nel Sud del
pnn^p

Fuga verso la cittä
Mentre le organizzazioni di

soccorso restano bloccate e
solo sporadicamente i beni di

soccorso vengono «filtrati» in
direzione sud, le vittime della
carestia scelgono di partire.
Circa 300000 si sono rifugiati
nel sud della vicina Etiopia e
altri 500000 si sono trasferiti
nel nord del Sudan, per instal-
larsi nei dintorni della capitale.
Questo movimento di profughi
mantiene un ritmo costante.
Lungo la strada verso il nord e
aH'intemo dei campi profughi,

ogni giorno innumerevoli
persone muoiono di fame e di tisi.
Soltanto se si potesse violare
la sovranitä di un paese e di-
stribuire i beni di soccorso senza

dover tener conto dei con-
flitti e delle divergenze d'opi-
nione, sarebbe possibile evita-
re la morte di tante persone.
Ma interventi di questo tipo

sono impensabili. I fondamenti
politici su cui poggiano gli stati
di questo mondo non lo per-
mettono, altrimenti «l'ordina-
mento mondiale» crollerebbe.

Le vittime delle inondazioni
Coloro che riescono ad arri-

vare a Khartum si installano
nella periferia della capitale in

La consegna delle coperte di tana si svolge in
un'atmosfera estremamente tesa. Per non
perdere il controllo della situazione sono motto

importanti efficienza e precisione.

attesa di vedersi assegnare dal

governo un posto dove resta-
re. Un milione su quattro che
vivono nella cittä, abita su ter-
reni e in alloggi abusivi. Di questi,

il 40% non proviene dal
sud. Quattro anni fa, all'epoca
della grave siccitä che ha colpi-
to la fascia del Sahel, sono arri-
vati a centinaia di migliaia dal-
I'est e dall'ovest. Anche loro
aspettano che il governo lega-
lizzi il loro soggiorno. Nell'atte-
sa ci si dä da fare. Bene o male
i diritti devono essere conqui-
stati. Intanto la gente si co-
struisce un'abitazione in argilla
e paglia, cerca lavoro e tenta di
inserirsi nella vita della metro-
poli, a scapito pero della cultura

e della struttura tradizionali.
Le Strategie per soprawivere
sono molto dure.

Gli abusivi non vivono su un
territorio privilegiato, ma si in-
sediano nelle zone piü basse e

quindi maggiormente esposte
alle inondazioni oppure nelle
vicinanze di enormi scarichi di
rifiuti alle porte della cittä. Qui,
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