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La storia di Salvatore Salapia 
Vizzini ha perduto meta delta 
popolazione, ma § diventata un 
centro di esportazione interna-
zionale! - Fuggono dai centri 
poveri, fuggono dai centri 
«ricchi» in cerca di una vita 
civile - Come un secolo fa so-
prawive il contrasto fra Nord 
e Sud - Le mondine e le rac-

coglitrici di olive 
Una strada di Maziarino. 

i 

Un treno di pezza della DC 
per 2 milioni di emigrati 
Dal nostra inriato 

DAL SUD. — novembre. 
Vizzini e il paese del massaro 

.Turiddu, un grosso borgo a un 
pentinaio di chilometri da Catania, 
»lto sulla montagna, nobilitato da 
/ecchi palazzi che al lume incerto 
iella sera ritrovano l'antico aspet-
\o imponente. In uno di questi, 
iella via principale, un'insegna 
iristosa sopra un ufficio illuminato 
annuncia l'agenzia del Lloyd Trie-
jtino. Oggi Verga e Mascagni non 
^roverebbero a Vizzini i personag-
ji per la Cavalleria Rusticana. 
Jompare Alfio comprerebbe dai 
signor Starrantino, agente delle 
nigliori compagnie di navigazio-
le, i biglietti per 1*Australia e se 

_ie andrebbe laggiu con la bell a 
jLola, mentre Turiddu' impie-
Igherebbe le • sue • esuberanti 
lenergie' nel caricare - e scaricare 
Icalcina, in Germania. Perche a 
iVizzini ci stanno soltanto i vecchi 

anche quelli si preparano ad 
landarsene. 

Vizzini 

si spopola 
In mancanza di Turiddu, parlia-

\o con Salvatore Salapia, un con-

(tadino sulla sessantina, molto di-
stinto nel suo abito nero e la cop-

}la del medesimo colore, pro
prietary di una salma e mezzo di 

{terra. Una salma e mezzo fa circa 
•ette ettari: una bell a proprieta. 

— Ma non e proprio tutta mia 
dice Salvatore Salapia. — La 

taggior parte e dei miei fratelli. 
— E perchd te la lasciano? 
— Perche sono emigrati in Au

stralia. 
Cominciamo bene. Su questa ter

ra, Salvatore e vissuto fino a una 
decina d'anni fa e poi non ce l'ha 
fatta piu. Tra le spese in aumen-
to e il reddito in diminuzione sta-
va per morir di fame. Allora ha 
venduto il mulo e ha aperto un 
negozietto di alimentari. La terra 
l'ha data in affitto. ' 

— Ma come faceva un altro a 
Ipagare 1'affitto — chiedo — se 
Ineanche tu ci vivevi? 

- Infatti non me l'ha pagato. 
iDopo un anno e emigrato in Au-
I stralia. 

— E la terra? 
— E' rimasta 11 per qualche tem

po. Finalmente ho trovato uno che 
aveva un po' di capitale e se la 
cavava meglio. C e rimasto tre 
anni. 

— E poi? • , 
— E poi e emigrato in Australia. 
— Fortuna — dico — che t'e 

[xtmasto il negozio. 
— Eh no. Anche quel po' dl 

Iclienti che avevo, uno dopo l'altro 
se ne sono andati in Australia. Ho 
dovuto chiudere. . 

Cosl Salvatore ha ripreso la sua 
terra, e la coltiva per meta, come 
le forze gli permettono, cavandone 
un po* di grano e di ortaggi, e ti
nt avanti con la pensione di vec-
ehiaia (dodicimila lire tonde!). Se 
non avesse questa, se ne andreb
be anche lui in Australia dove 
ci sono gia tutti i suoi. Vizzini 
ormai si spopola. Su diciottomila 
abitanti ne e espatriata la meta. 
In via Etna, dove passiamo, sono 
rimaste tre famiglie su quaran-
totto. Si pud comprare una casa 
per un pacchetto di sigarette. I 
commercianti non hanno nessuno 
a cui vendere. Resistono solo 1 
negozi di abbigliamento e di scar-
pe perche spediscono la loro mer-
ce in Australia! Pare che laggiu 
I prezzi siano cosi alti che i par-
tenti fanno prowista per amici 
e parenti di vestiti e calzature. 
Cosl Vizzini ha perso gli abitanti 
ma 6. diventata un centro di espor
tazione internazionale! 

Sicilia. Calabria, Puglia, Luca-
nia: abbiamo viaggiato giomi e 
giorni nci paesi dell'emigrazione 
cui e dedicata la nostra inchiesta. 
su per le montagne selvagge o 
giu per le coste ridenti di aranceti. 
II discorso e sempre il medesi* 
too. La popolazione fugge in cer-
*u *i vita dccente. Dicono gli 

Una raccoglitrice di olive. 

economisti che due milioni di 
persone hanno abbandonato in un 
decennio il Sud. Sono cifre ap-

. prossimative. Nessuno sa esatta-
mente quanta gente lascia la vec-
chia casa, se non quando l'emi-
grato ha perso ogni speranza di 
tornare e rinuncia anche alia re-
sidenza ufficiale. E la miseria e 
tanta che talora i sindaci ritar-
dano le cancellazioni perche il 
paese non cada sotto i diecimila 
o i cinquemila abitanti perdendo 
cosl anche quel po' di aiuti che 
gli da lo Stato. 

Ci sono paesi — come Sambuca, 
Sperlinga, Bisacquino, Chiusa 
Sclafani, Marineo, Giuliana — che 
hanno meno abitanti di cent'anni 
fa. E non soltanto paesi poveri; 
la gente scappa da Corleone dove 
non c'e niente, da Sersale, in Ca
labria, dove la gran risorsa sono 
le - castagne e le carbonaie. Ma 
scappa anche da Villarosa, in pro-
vincia di Enna, dove stanno le ml-
niere di - zolfo, dalla piana del 
Leccese dove fioriscono oliveti e 
vigneti, e persino da Gela o da 
Taranto in cui l'industria si e 
insediata in questi anni. • - -

// « miraco/o » 

alia rovescia 
II Sud si vuota come una brocca 

che s'e chinata. Qui nel Sud, dico
no i rimasti, abbiamo avuto il 
miracolo economico alia rovescia: 
una spinta centrifuga che ha Ian-
ciato milioni di uomini lontano 
dalle loro case, spezzato le fami
glie, impoverito le terre, distrutto 
le tradizioni piu radicate. 

Gia un secolo e mezzo fa il 
marchese Francesco Pasqualino 
nella sua Memoria sulla nazio-
nalitd dei siciliani spiegava che i 
contadini abbandonavano la ter
ra e « rivolgevano altrove il loro 
travaglio > perche « la mercede che 
che si da nel Regno alle genti 
di campagna non basta certamen* 
te al loro nutrimento per quanto 
si cibino di solo pane ed erba, 
bevano taluni solo acqua pura o 
si vestano di lane ruvidissime». 

, Oggi non si mangia piu pane ed 
erba. ma il contrasto fra Nord 
e Sud, tra civilta e miseria resta 
altrettanto grande, mentre • il 
contadino pretende la scuola per 

' il figlio, il medico per la sua fa-
miglia, vuole, in una parola, una 
vita civile. Quando si convince 
che altrove questo e possibile, 
parte, e il ritorno — lo vedremo 
ancor meglio nei prossimi servi-
zi — awiene soltanto nella lettera-
tura popolare. Come per una in-
volontaria" ironia, sulla piazza dl 
Villarosa un cartellone scritto coi 
gessi colorati annuncia: «Oggi 
il gruppo artistico Zappala pre-
senta II ritorno degli emigrati — 
un capolavoro del teatro sicilia-
no, ricco di situazioni complesse 
e di inattesi colpi di scena*. • 
- Villarosa e un grosso borgo, in 
provincia di Enna, al centro di 
una zona di miniere di zolfo, con 
buone prospettive, se si volesse 

, sf ruttare la ricchezza mineraria, 
come chiedono i comunisti. Ma su 
diecimila abitanti seimila sono 
emigrati. Le zolfare chiudono op-
pure non pagano i salari da cin
que, sei mesi; le botteghe vanno 
avanti iscrivendo i debiti sulla 
«libretta >; alia fine i piu giovani 
della famiglia prendono il treno 
e le loro rimesse servono a com-
pensare la carne, il pane, Folio 
consumati mesi e mesi or sono. I 
campi restano incolti. < Sui me
glio pezzi di terra — dicono i 
vecchi con stupore — non si vede 
piu anima viva >. 

Allora scendono dalle colline 
circostanti gli abitanti di Alime-
na, di Gangi. dei paesetti dove c'e 
ancora meno <? si stabiliscono qui, 
nelle case vuote, sui campi de-
serti e, perche c'e sempre uno 
piu miserabile, si sentono «ric-
chi > per un paio di anni. Poi 
neppure loro ce la fanno piu, ma 

— dopo aver fatto un passetti-
no avanti — non vogliono torna
re indietro: anch'essi emigrano, 
e la fiumana delle partenze con-
tinua con situazioni complesse. ma 
senza gli inattesi colpi di scena 
offerti dai gruppo artistico Zap
pala. 

Non - solo gl i ' uomini - partono. 
In provincia di Catanzaro le ra-
gazze di Badolato, di Sant'Andrea, 
di Santa Caterina salgono ogni 
anno a Pavia, a Vercelli per la 
stagione ~ delle risaie. Non c'e 

' vita peggiore di quella della mon-
dina: schiena rotta, gambe nel-
l'acqua, reumatismi e degrada-
zione. Ma per le giovani calabre-
si di Badolato questo riso amaro 

. e pur sempre meglio della rac-
colta delle olive. Pare impossibi-
le finche non si sa cosa sia. Sem-

bra nulla a dirlo: le olive si 
prendono per terra e si mettono 
nel c tomolo >, un grosso cesto 
che ne contiene circa un quin-
tale. In dodici ore una buona 
raccoglitrice puo fare una tomo-
lata; se porta i bambini anche 
di piu. II che vuol dire: dodici 
ore piegata in due, coi piedi nel 
fango, le mani che dolgono, la 
testa che scoppia; alia fine, gli 
stessi dolori reumatici di una 
mondina e, come paga, «una li-
tra > d'olio (che non e un litro, 
ma un po' piu di un chilo) per 
tomolo. Allora si capisce che an
che la risaia sembri un buon af-
fare e, magari, un'awentura ec-
citante. Si parte in gruppo per il 
Nord; i genitori affldano le ragaz-
ze a una « capa > che ne rendera 
conto al ritorno. Ogni tanto qual-
cuna non ritorna: la fortunata (!) 
ha, f rqvato da. sistemarsi al Nord 

' iome' 'domestics per poi passare 
operaia; qualcuna perfino si e spo-
sata. Val la pena? «Ma — dice 
una ragazza con gli occhi brillanti, 
stupita di tanta incomprensioe da 
parte nostra — ci pagano con la 
paga di la! >. 

II fallimento 

democristiano 
La paga di la: vuol dire la ric

chezza in confronto alia It tra del
la raccoglitrice d'olive a cui ma
gari «non segnano le giornate 
e non danno neppure il giusto per 
i contributi! ». Poi, col tempo, que-
ste ragazze scopriranno che anche 
al Nord si ruba e si sfrutta, ma 
tutto e relativo e, in paragone 
con l'oliveto calabrese, persino 
la risaia vercellese puo sembrare 
un progresso! -

In termini umani questa e una 
tragedia; in termini politici e 

.la riprova del fallimento del re
gime democristiano con o sen
za alleanze. Che cosa off re in
fatti questo sistema al Sud? 
La continuazione deU'emigrazio-
ne in paesi sempre piu lontani, 
l'Australia ad esempio, visto che 
al Nord ora si licenzia e si ridu-
cono gli orari di lavoro .emigrazio-
ne, vista come una soluzione 
< sociale > perche allontana gli 
scontenti e tampona le possibili 
rivolte. L'on. Alessi notabile de
mocristiano in Sicilia, dedica ad-
dirittura ai benefici deU'espatrio 
un volo lirico: «Affermo che io 
considero 1'emigrazione come un 
cammino da chiarire e da facili-
tare per meglio percorrerlo. 
Ulisse . rappresenta la conoscen-
za e la conquista deU'ignoto per il 
suo lungo ' andare. La Sicilia 
conquista piu fuori che dentro, 
perche genera uomini di ingegno 
e di ardintento che vanno nel
le fabbriche • di Milano. negli 
uffki di Roma e nella Sardegna 
stessa, a decine di migliaia >. Quel 
che occorre, a questa benefica 
emigrazione, e una sola cosa: 
« un'anima >. -* 

Di fronte alle case vuote, alle 
famiglie spezzate, alia sofferen-
za dell'esilio, simili discorsi suo-
nano veramente come una fero-
ce ironia. Ma i democristiani di 
queste cose non si awedono. 
L'on. Alessi. del resto, e quel ta
le che. oltre a dare un'anima 
alTemigrazione si era anche 
impegnato a dare un treno a 
Mazzarino. E lo prometteva solen-
nemente ad ogni vigilia elet-
torale, finche i cittadini di que
sto comune siciliano, stanchi di 
sentirsi presi in giro, fabbricaro-
no per il suo arrivo un treno di 
pezza, tirato da un asinello, viag-
giante su rotate • dipinte per le 
vie del paese. II «treno Alessi» 
divenne cosl il simbolo delle pro-
messe demagogiche non • mante-
nute dai governo. Ma e proprio 
su questi treni fantasma allestiti 
dalla DC che due milioni di me-
ridionali hanno preso, concreta-
mente, la via dell'esilio, come ve
dremo nei nostri prossimi articoli. 
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La DC per non perdere voticonta 
persino sui «partito del no» 
Dal noitro inviato 

. . . TRENTO," 10. 
Con una settimana di an-

ttctpo rispetto agli eletto-
H del resto d'ltalia, dome-
nica 15 novembre trentini 
ed altoatesini si recheran-
no alle urne per eleggere 
i nuovi consigli prootncia-
li di Trento e di Bolzano 
che, uniti, formano il Con-
siglio regionale del Tren-
tino-Alto Adige. Questa an-
teprima elettorale non ha 
una particolare ragione di 
essere; e quindi /acile ar~ 
guire che sia conseguen-
za di una luminosa pensa-
ta dell'on. Flaminio Piccoli 
il quale, oltre che essere 
di queste parti, e anche il 
direttore d'orchestra della 
propaganda democristiana, 
Non stupisce, percto, che 
la D.C. abbia voluto appro-
fittare dell'opportunitd che 
le veniva ojjcrta per tra-
sjormare il voto dei tren
tini e degli altoatesini, che 
le hanno sempre assicura-
to una larghissima maggio-
ranza, in uno strumento di 
propaganda utile per < in
fluenzae » il restante cor-
po elettorale. 

II calcolo della DC si 
basa sui presupposto che il 
voto nella Regione non do-
vrebbe riservare sorprese, 
anche se gli elettori di qui 
potrebbero avere piu di un 
buon motivo per condan-
nare la politica della DC e 
del SVP il partito gemello 
di lingua tedesca. E' pro
prio per evitare che gli 
elettori conoscano questi 
motivi, che la campagna 
elettorale nel Trentino-Al-
to Adige si svolge su di 
un tono estremamente di-
messo, con i dirigenti de
mocristiani impegnati ad 
evitare che i problemi con-
creti della regione venga-
no alia luce. Discuterne, in
fatti, significherebbe dover 
verificare la projonditd. del
la crisi del disegno politi
co degasperiano, basato 
sulla convivenza e sulla col-
laborazione dei gruppi et-
nici italiani e tedeschi sot-
to Vala protettrice ed e-
sclusiva della DC e del 
SVP. 

< Nessuno i prof eta in 
Patria», afferma un anti-
co detto; ebbene, almeno 
per un verso, De Gasperi 
e riuscito a smentirlo nel
la sua terra. Qui, infatti, 
hanno largamente accolto 
I'intJito dello scomparso 
uomo politico democristia
no, la sua esortazione ad 
imparare le lingue ed emi-
grare, anche se c'e da du-
bitare che in Trentino sia 
di, molto aumentato il nu-
mero dei poliglotti. Cosi, 
come conseguenza della po
litica democristiana, il 
Trentino si va spopolando. 
Nel numero di febbraio di 
quesfanno dei Quaderni 
del Trentino sono raccolte, 
sui fenomeno, illuminanti 
statistiche demograjiche. 
Nel 1869, vi si legge, il 
Trentino contava 335.000 
abitanti. Se la popolazione 
della provincia si fosse ac-
cresciuta in base ai tassi 
medi di natalitd e di mor-
talita, i trentini dovrebbe-
ro essere oggi circa 700.000. 
Sono invece, in base al 
censimento del 1961, sol
tanto 412 mila. 

Continuo 
declino 

< La conclusione di tutto 
cid — e scritto nella rivi-
sta, che evita, ovviamente, 
ogni accenno a De Gasperi 
e alia politica dc — e 
che se la popolazione tren-
ttna in un secolo non e 
riuscita ad accrescersi, cid 
e dovuto all'emigrazione >. 
Con tutto do, la situazione 
economica della provincia 
e andata sempre piu dete-
riorandosi, non a caso, in 
died anni, di died posti 
nella graduatoria delle pro
vince italiane, elencate se-
condo Vincremento del red
dito « pro capite >. Feno
meno tanto piu grave, 
quando si consideri che nel 
1951 il Trentino era gia al 
settantaduesimo posto nel
la graduatoria e che il suo 
arretramento economico 
continua inesorabilmente. 
Nel 1962, infatti, contro un 
incremento del reddito na-
zionale dell'11 per cento, 
Vincremento registrato nel 
Trentino e stato solo del 9 
per cento ed un incremen
to ancora piu basso, pari 
al 5 per cento, si e avuto 
nella provincia di Bolzano. 

Queste cifre spiegano 
perche, sia a Trento che a 
Bolzano, Democrazia Cri-
stiana e Sud Tirolen Volks-
partei evitino accuratamen-
te ogni dtbattito e spie
gano anche la prolifera-
zione di liste locali in pro-
vinda di Trento. In que-
sfulttma cittd, infatti, la 
DC, che pure nel '90 he 

ottenuto il 64,2 per cento 
dei voti, si trova piu espo-
sta di quanto non sia a 
Bolzano il partito confra-
tello di lingua tedesca. A 
Bolzano, infatti, il SVP, 
che pure e in qualche dif-
ficolta per le conseguenze 
negative degli attentati di-
namitardi, pud contare sui 
sentimenti nazionalistici 
della popolazione di lingua 
tedesca, che Io garantisco-

, no da una emorragia di 
voti. 

A Trento, invece, la DC 
deve fare i conti con il 
malcontento diffuso tra i 
lavoratori, soprattutto nelle 
campagne. Cosi, al Partito 
Popolare Trentino Tirolese, 
si affianca quesfanno una 
altra lista di chiara ispira-
zione cattolica, I'AUeanza 
contadina artigiana. II 
PPTT e un vecchio rag-
gruppamento, costituito 
per rastrellare voti degli 
eredi di quei mocheni che, 
nel Medioevo, il principe 
vescovo chiamd dalla Ger
mania, per sfruttare le mi
niere del Monte Argenta-
rio. L'Alleanza contadina 
artigiana, ispirata dall'ex 
senatore democristiano 
Luigi Carbonari, dourebbe 
servire a coagulare il mal
contento dei contadini e de
gli artigiani frenttnt. E', in 
certo senso, la tecnica di 
alimentazione dell'ameba. 

Le « dissidenze » 
nella DC 

Cosi come I'ameba, che 
per afferrare e inglobare 
I'alimento, emette dai suo 
ectoplasma degli pseudo-
podi capaci di rientrare nel 
suo corpo, la DC, per cat-
turare elettori, vede di 
buon grado certe dissiden
ze. Non si pud infatti cre
dere che un uomo politico 
dell'esperienza di Carbo
nari pensi sui serio di fon-
dare, a 84 anni suonati, un 
nuovo partito. 71 vecchio 
capopopolo cattolico, del 
resto, non e nuovo a que
ste cose, preoccupato come 
e sempre stato, di conser-
vare al movimento catto
lico Vegemonia politica nel 
Trentino. Sono gli stessi 
suoi amici, infatti, a ricor-
dare che Luigi Carbonari, 
cinquant'anni addietro, ri-
nuncio al posto dt deputato 
alia Dieta di Vienna, per 
assicurarvi la presenza di 
De Gasperi. 

La storia, quindi, si rtpe-
te, anche se oggi si tratta 
soltanto, con la operazio-
ne-Carbonari, di non per
dere i voti di quei contadi
ni cattolici che, nella pri-
mavera scorsa, manifesta-
rono vivacemente contro il 
prezzo non remunerativo 
delle patate e che si ribel-
larono alia bonomiana. 

Se poi I'espediente sari 
suffidente a conservare ai 
clericali il monopolio del
la Regione, e un altro di
scorso. Certo essi fanno del 
loro meglio, a Trento e a 
Bolzano, per non affronta-
re il dtbattito sui proble
mi concreti, da quelli eco~ 
nomici a quelli dell'autono-
mia, sicuri come sono che, 
per grazia divina, gli elet
tori continueranno a vota-
re, per loro. Epjmre pro
prio in questa regione si ha 
un quadro esatto di quanto 
avverrebbe in Italia, se t 
rapporti di forze fossero 
analoghi a quelli del Tren-
tino-Alto Adige. 

Per died anni DC e SVP 
sono andati avanti d'amore 
e d'accordo, poi, quando 
si e giunti alia rottura, sui 
problema etnico, sia pure 
in conseguenza di inter-
venti estemi, i democristia
ni non hanno saputo far 
altro che affidarsi ai ge
neral! ed ai carabinieri, 
fingendo di ignorare che i 
problemi del Trentino-Alto 
Adige sono, in prxmo luo-
go. -problemi economid. 
Non sorprende quindi se 
la DC ha rinunciato alle 
sue prerogative di partito 
di governo nella regione, 
sino al punto che l'on. Dal-

' vit. presidente della Giun-
ta regionale. richiesto dt 
un varere suirobtettioo del 
SVP di staccare dalla Re
gione la provincia dt Bol
zano, ha detto di non po-
ter rispondere, perche il 
problema riguarda Io Sta
to. Un atteggiamento, que
sto. che giunge al grotte-
sco quando i dc arrivano a 
rifiutare che si discuta in 
Consiglio regionale del pro
blema alto-atesino. 

I comunisti, per esempio, 
non hanno ancora ottenuto 
una risposta alia loro do-
manda sulle ragioni per cui 
DC e SVP. durante i 16 an
ni di incontrastato domi-
nio nel Trentino-Alto Adi
ge, hanno rinundato alia 
somma di 20 0 miliardi, 
spettanti alia Regione in 
base alVart. 50 dello Sta-
tuto regionale. Secondo Io 

K 

TRENTO: la piazza Vittorio Emanuele III e la fontana 
vista dalla galleria del Duomo. 

Statuto, infatti, < e devolu-
ta alia Regione una per-
centuale del gettito del 
Lotto, dei Monopoli e delle 
Tasse e Imposte sugli af-
fari, riscosso nel territorio 
della Regione ». « La per-
centuale stessa — precisa 
Io Statuto — e determina-
ta ogni anno d'accordo fra 
il governo e il presidente 
della Giunta regionale >. 

; Ebbene, Democrazia Cri-
. stiana e Sud Tirolen Voiles-
.partei, che fanno il bel-
lo e il cattivo tempo nei 
consigli di Trento e di Bol
zano e quindi nella regio
ne, nonostante proclamino 
ad ogni pie' sospinto i lo
ro meriti autonomistid, si 
sono sempre accontentati 
di quanto . t loro colleght 
democristiani al governo si 
sono compiaciuti di dare. Si 
ha cosi che, nella compo-
sizione del bilancio regio
nale, la voce « comparteci-
pazione ai tributi erariali > 
e del solo 58%, contro il 78 
per 'cento della Sardegna e 
V85 per cento della Sicilia. 

Si potrebbe obiettare che 
DC e SVP dimostrano cosi 
un alto senso dello Stato; 
ma non si tratta di questo. 
Lo prova un'altra questio-
ne scottante: quella dell'tm-
posta regionale sulla ener-
gia elettrica che poteva es
sere, e non e stata, una 
delle principali fonti di fi-
nanziamento della Regione. 
In base all'art. 63 dello Sta
tuto «la Regione pud sta-
bilire un'imposta in mtsu-
ra non superiore a L. 0,10 
per ogni kwh dt energia 
prodotta nella Regione >. 
Tale produzione ammonta 
annualmente a 9 miliardi 
di kwh, doe a un quinto 
drca della produzione idro-
elettrica nazionale. Ebbe
ne, i democristiani del 
Trentino-Alto Adige si so
no accontentati di quei 10 
centesimi previsti dallo 
Statuto del 1948 e non si 
sono mai preoccupati, come 
potevano fare, di adeguare 
la dfra alia svalutazione 

• della moneta. Un bel re-
galo, e chiaro, ai monopo
li elettrici. 

Sono esempi, questi, che 
dimostrano quali conse
guenze possano derivare ad 
una regione, quando i de
mocristiani sono abbastan-
za forti da poter fare quel-
lo che vogliono, sino al 
punto di usare delle possi-
bilita loro offerte dall'au-
tonomia, non per migliora-
re le leggi nazionali, ma 
per peggiorarle. 

Si veda il caso dell'impo-
sta sullc aree fabbricabili. 
Come e nolo, tale legge pre
cede la tassazione dell'tn-
cremento di valore delle 
aree fabbricabili negli ul-
timi died anni. I democri
stiani trentini hanno fat
to in modo da trasforma-
re la legge, riducendo la 
retroattivita da died a due 
anni. Se la legge dovesse 
passare, t proprietary di 
aree sarebbero quindi tas-
sati per dfre irrisorie, in 
quanto il valore delle aree, 
da due anni a questa parte, 
ha avuto uno scarso incre
mento dopo I'ascesa verti-
ginosa degli anni prece-
denti. 

Miliardi e miliardi, quin
di, sottratti alia Regione e 
che si sarebbero potuti 

utilmente impiegare, per 
sanare le piaghe che pure 
vengono denunciate dai 
Quaderni del Trentino, nei 
quali si rileva che tren-
tamila edifid della provin
cia, oltre il 60 per cento, 
sono in condizioni medio-
cri o pessime; che 15.000 
persone sono state costret-
te ad'emigrate, che i H-
velli di occupazione • nel-
Vindustria e nell'edUizt* 
sono tomati, quesfanno, 
con 5-6.000 operai disoeeu-
pati o a orario ridotto, agli 
indict del 1951. 
• In compenso, i dirigenti 
democristiani e quelli del 
SVP, sono stati prontisti-
mi a votare una legge tn 
base alia quale, nelle •!•• 
zioni regionali del 190$, 
gli emigrati non avranno 
piu diritto al voto, preve-
dendo la legge che gU elet
tori debbano risiedere Sm 
tre anni nella Regione ! 

Apt-ire 

gli occhi 
Aprire gli occhi m far 

capire: e quanto si sform 
di fare il nostra partito nel
la Regione. ft PCI, infatM, 
e la sola forza politica che 
abbia qualcosa da dire • 
che lo dice, mentre 1M 4c-
stre sperano che le esptm-
sioni dei neonazisti svfat-
rolesi portino voti m lorm m 
i socialisti sembra si pre-
parino, dopo alcune steri-
li esperienze comunali, «d 
imbarcarsi in una Giunta 
di centro-sinistra alia Re
gione, accontentandoH di 
chiedere alia DC solo una 
generica espressione di *•-
lontd. politica per Vattnm-
zione deU'autonomia. 

I comunisti, si diceva, 
hanno qualcosa da dire, a 
lo dicono senza limitarti 
alia denunda delle eoee 
che DC e SVP non hanno 
fatto, ma proponendo una 
concreta linea di rinnovm-
mento. A questo propoei-
to e stata illustrata in M M 
conferenza stampa organim-
zata a Trento, una bmsa 
di proposta di legge, per 
un piano di sviluppo eco
nomico e sociale del Tren
tino-Alto Adige, per sot* 
trarre la Regione alia st-
tuazione di crisi di cui ab
biamo paflato. 

Viniziativa e stata press 
partendo dalla consider*-
zione che, ne nello Statuto 
regionale, ne nelle con
clusion! a cui e giunta la 
commissione < dei 79» • 
proposito dei rapporti efce 
devono intercorrere trm 
Stato, Regione, Province e 
Comuni, si fa cenno alia 
programmazione economi
co. E* chiaro invece, che 
Vautonomia regionale per* 
derebbe ogni significato, sa 
la programmazione econo
mica avvenisse al centro, 
senza la diretta partecrpa-' 
zione delle Regioni e degli 
Enti locali inieressati. F 
quanto i comunisti si sfor-
zano di far capire agli e-
lettori, mentre i clericali 
del Trentino - Alto Adige 
erigono i loro muri di car
ta che, piu che protegoe- • 
re da qualche cosa, tent*' 
no dt nascondere il falli
mento di una politico. - -
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