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Battuti sulla questione Corbino, gli 
uomini della Confindustria tentano oggi 
per altre vie di impedire l'attuazione 
del programma governativo. Al Gover
no e ai lavoratori spetta dare al signor 
Costa la risposta che si merita. 
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itracbastoiicl 
I l fasc ismo è m o r t o con Musso

l in i . Q u e s t a è l ' op in ione dell 'ol i . 
Ni Iti. P u r t r o p p o si t r a t t a solo di 
u n ' o p i n i o n e . 

Mussolini e la m o n a r c h i a ci 
h a n n o lasc ia to mol to fasc i smo in 
e r e d i t à . Rovine , miser ia , d i soccu
p a / i o n e , f i l ibustieri , b o r s a r i ner i . 
s a b o t a t o r i , eroi del d o p p i o gioco, 
cava l i e r i de l la s t a m p a gia l la e 
del la m e n z o g n a . T r a le t a n t e p ia 
g h e del la t r i s te e p e s a n t e e red i t à 
vi sono p u r e i m e t o d i fascis t i . Mi
t r a e b a s t o n e v e n g o n o t u t t o r a 
a d o p e r a t i in I ta l ia , spec ie nelle 
P r o v i n c i e del Mer id ione , per 
< m e t t e r e a pos to » i c o m u n i s t i , i 
d i s o c c u p a t i , gli s c iope ran t i . 

Molti funz ionar i del lo S t a to , so
n o a n c o r a assai spesso — in a l to 
e in basso — al se rv iz io non del
lo S t a to , m a de l l ' ag r a r i o , del la
t i fondis ta , del g r a n d e i n d u s t r i a l e . 

In mol t i c o m u n i del Mezzogior
n o e del le isole il ma re sc i a l l o dei 
c a r a b i n i e r i è a n c o r a l ' au to r i t à a s 
so lu ta ed i n c o n t r o l l a t a . Q u a l c u n o 
ha m u t a t o lo s t e m m a rea le , ma 
non i s i s temi . Pur lui i « sovver 
sivi > c o n t i n u a n o a d essere i 
c o m u n i s t i e i social is t i , i « sovver 
sivi > sono lo i c i o p e r n n t e , il b r n e -
c-ialite, lo z a p p a t e r r a . P e r ques t i 
c'è a n c o r a s e m p r e f rus ta e b a s t o 
ne. L u n g o s a r e b b e l 'e lenco del le 
v io lenze e degli a r b i t r i i c o n s u m a 
ti in ce r t e regioni d ' I t a l i a p r i m a 
e d o p o il 2 G i u g n o , l u n g o s a r e b b e 
l 'e lenco dei c o n t a d i n i , che in S i 
cil ia, in S a r d e g n a , nel le Pug l i e , a 
(Crotone e a T u s c a n i a s t a n n o tu t 
tora i n n o c e n t e m e n t e in g a l e r a 

G i t i a m o u n o dei t an t i cas i , t r a 
i p iù r e c e n t i : a Tor remuggi" . "* in 
p r o v i n c i a di Fogg ia , in segu i to a d 
u n o sc iopero di c o n t a d i n i , v e n i v a 
no inv ia t i da S. Seve ro dei c a r a 
b in ie r i di r in fo rzo . P e r m a n t e n e 
re l 'ordine, ben in teso , cioè p e r 
t e r r o r i z z a r e i c o n t a d i n i ed i n d u r 
li a c a p i t o l a r e . , 

D i not te , m o n t a t i su di un ca
m i o n i < real i > i r r u p p e r o nel p a e -
M: s p a r a n d o a l l ' i m p a z z a t a . Al la 
m a n i e r a fascista . Nucle i di con
t a d i n i a l le p o r t e de l la c i t t à , d a -
v a n t i a l le loro case , r i c o r d a n d o le 
sped iz ion i p u n i t i v e di un t e m p o 
ed i p iù recent i < r a s t r e l l a m e n t i », 
si d a n n o a l l a fuga . 

I c a r a b i n i e r i i n v a d o n o un vec
ch io mace l lo d e s t i n a t o a d a b i t a 
z ione di s in i s t r a t i s enza t e t t o e 
qu i , mi t ra" a l l a Ti tano — alfa m a 
n i e r a tedesca — f a n n o a l z a r e da l 
l e t t o t r a lo s p a v e n t o del le loro 
d o n n e u n a d iec ina di c o n t a d i n i . 
Cos ì , semives t i t i li p o r t a n o in ca 
s e r m a ove v e n g o n o t r a t t a t i con l a 
f ru s t a e con il b a s t o n e . 

C i c a t r i c i , l i v idu re , c a m i c i e i n -
. tnnguina te , s t a n n o a t e s t imon ia r e . 
N e s s u n a ai m a e s t a t a t r o v a t a a 
ques t i c o n t a d i n i . So lo un m i t r a è 
s t a t o i r o v a t o in ca sa di u n grosso 
a g r a r i o , ma ques t i è s t a t o subi i i 
r i l a w i n t o . D a q u a r a n t a g io rn i in 
v e c e i c o n t a d i n i , d r n u l l a co lpe 
vol i , sono t r a t t e n u t i in c a r c e r e . 
S o n o a c c u s a t i di res i s tenza o l la 
forza p u b b l i c a . L a s to r i a è vec
ch ia . L ' a r r e s t o deve essere g ius t i 
ficato e i m p l i c i t a m e n t e a n c h e le 
v io lenze . I n t a n t o i l ividi s c o m p a 
r i r a n n o , si sa , b i s o g n a p i c c h i a r e 
sodo, m a non l a sc i a r e i segni . A n 
che ques to non è n u o v o . 

M a s e p p u r e non < nuov i >, s ep 
p u r e p e r ven t ' nnn i a ques t i s is te
mi ci si è f a t t a l ' a b i t u d i n e (che 
d ico v e n t ' n n n i ! l 'e tà de l la f rus ta . 
del b a s t o n e e dei mazz i e r i , p e r : 
c o n t a d i n i del m e r i d i o n e r i sa le a s 
sai p iù in là) non possono , non 
d e v o n o essere p iù to l le ra t i in re 
g i m e r e p u b b l i c a n o . 

Q u e s t i fat t i d e v o n o essere de 
n u n c i a t i a t u t t o il Paese , ed i la
v o r a t o r i . ila un r a p o a l l ' a l t r o 
d ' I t a l i a d e v o n o sent i rs i fer i t i , col 
pi t i nel la loro d i g n i t à , nei lo ro 
s e n t i m e n t i , nel la loro v i t a . 

A n r h e ques t i ep i sod i r i v e l a n o il 
pe r i co lo fascis ta . T a c e r e significa 
i n c o r a g g i a r e . O g g i cer t i s i s temi 
c o m i n c i a n o a d essere a p p l i c a t i 
m-lle p rov inc i e d o v e già è for te il 
q u a l u n q u i s m o . Se si lascia fa re . 
gli episodi si m o l t i p l i c h e r a n n o e 
di p rov inc ia in p r o v i n c i a si r i sa 
l i rà al Nord . A n c h e ques t a è vec
ch i a s to r i a . 

R.-i^ta! 1 tempi in cui e ra pos 
s ibi le pe r s egu i t a r e , m a l t r a t t a r e . 
r o m p e r la tes ta , m a n d a r e a l l ' o spe 
d a l e i comun i s t i , i social is t i , gli 
o p e r a i e i c o n t a d i n i d e v o n o essere 
finiti p e r s e m p r e . 

In r eg ime r e p u b b l i c a n o non de -
v r r ^ ' c r t o l l e r a to c h e degli o n o t i 
l a b o r a t o r i d i v e n t i n o ne l le c a s e r m e 
i m a t e r a ^ i dei q u e s t u r i n i e dei 
c a r a b i n i e r i . 

I c a r a b i n i e r i , c o m e tu t t i i fun
z ionar i de l lo S t a t o , da l p iù eie-
t a t o in g r a d o a l p i ù u m i l e d e v o 
n o essere al s e rv iz io del p o p o l o . 
a l se rv iz io del la R e p u b b l i c a . C o 
m e tal i s a r a n n o da l p o p o l o r i -
.«•pcttati ed a m a t i . 

Ma n o n p u ò . n o n dev 'esse re ol 
t r e to l l e ra to c h e in I t a l i a , in q u a l 
siasi a n g o l o d ' I t a l i a , si r i s p o n d a 
con l ' a r r e s to ed a colpi d i f rusta 
ni c o n t a d i n i , ai l a v o r a t o r i che 
c h i e d o n o il s o d d i s f a c i m e n t o dei 
l o ro p iù e l e m e n t a r i b i sogn i . 

II pe r ico lo fascis ta s ta a n c h e e 
s o p r a t u t t o in q u e s t a t o l l e r anza , in 
q u e s t a pas s iv i t à , in q u e s t o l a s c i a r 
fa re del g o v e r n o r e p u b b l i c a n o , 
c h e p e r m e t t e c h e dei p r o p r i fun
z iona r i s i a n o a l se rv iz io n o n de l 
lo S t a t o ma dei g r a n d i a g r a r i , dei 
f inanzier i , de i fascist i . 

Il P r e s i d e n t e del Cons i l io s'è 
I m p e g n a t o d a v a n t i a l l 'As semblea 
C o s t i t u e n t e a l c o n s o l i d a m e n t o 
de l le i s t i tuz ioni d e m o c r a t i c h e e 
de l l a R e p u b b l i c a . C h i e d i a m o c h e 
l 'on . D e G n s p c r i t enga fede a i 
suo i i m p e g n i . 

PIETRO SECCHIA 

IL SECCO " N 0 „ DEGLI INDUSTRIALI ALLE GIUSTE RICHESTE DEI LAVORATORI A1M.F, F O J S T J D E I d h A MPJEClJatf A Z I O N E 

La Confindustria interrompe le trattative Latt,e,burro e formaggi 
sabotando la normalizzazione economica 

fa 

L'iiiy. Cosla imjci ni lavoratori ogni garanzia per i licenziamenti e per i minimi 
di paga e chiama ipocritamente in causa il Governo-la CGIL denuncia la manovra 

Con gesto brusco e ingiustificato dunque la Confindustria ha 
interrotto ieri le trattative in corso con la Confederazione Gene
rale Italiana del Lavoro. Fatto prave e pericoloso: grave non solo 
per i milioni di lavoratori, stretti dalla fame, che ad ogni giorno 
che passa vedono dilazionata la soluzione dei loro problemi e più 
pauroso avanzare lo spettro della miseria; ma grave per tutte le 
categorie produttive, per tutta la Nazione 

Durante tre mesi il Governo della Repubblica è stato paraliz
zato nell'attuazione del suo programma ricostnittivo dal cavallo 
di Troia che la Confindustria e i ceti reazionari erano riusciti ad 
introdurre nella stessa compagine governativa: Epicarmo Corbino. 
Liquidato finalmente dalla sua stessa politica fallimentare il 
* tecnico » Corbino, il Governo ha riconfermato e precisato il suo 
programma: programma che aveva tra le sue basi un immediato 
sollievo alle condizioni impossibili in cui versano i lavoratori e 
quindi una relativa normalizzazione della situazione economica 
generale. Perciò il Governo aveva invitato le organizzazioni padro
nali e la Confederazione del Lavoro ad una intesa sui punti con
troversi, Perciò la Confederazione del Lavoro aveva ridotto al 
minimo indispensabile le sue rivendicazioni a nome delle masse 
lavoratrici. 

Il brusco no opposto ieri dalla Confindustria — ultimo episodio 
di una serie di ostinati rifiuti, di diluzioni, ed anche di calcolate 
provocazioni — assume dunque un significato ben preciso. Battuta 
sulla questione Corbino, la Confindustria tenta oggi per altre vie 
di c reare condizioni impossibili all'attuazione del programma che 
il Governo si è dato: praticamente essa tende ad impedire la 
normalizzazione e la tranquillità nel Paese e quindi un concreto 
processo ricostruttivo, che faccia pagare le spese della rinascita 
economica a chi ha la responsabilità della catastrofe. La stessa 
proposta di portare la questione in seno al Governo appare una 
ipocrita manovra per dilazionare ancora e per sfuggire alle proprie 
responsabilità. 

Perciò il gesto di ieri è un danno grave per tutta la Nazione. 
Perciò esso va smascherato senza indugio. Permetterà il Governo 
che ancora una volta uomini e ceti, che hanno condotto il Paese 
alla rovina, sabotino il risorgere della fiducia, la ripresa del lavoro 
e l'avvio su un cammino di migliore giustizia sociale? 

La Confindustria ha in ter ro t to 
ieri le t ra t ta t ive con la Confedera
zione del Lavoro . 

I punt i fondamental i di dissenso 
sono stati precisat i ieri sera in una 
conferenza s tampa tenuta d'ai mem
bri della segre ter ia confederale 

L 'a t teggiamento della Confindu
str ia nel corso di ques te t ra t t a t ive 
ed in genere nel corso di tu t te le 
t ra t ta t ive che si sono svol te in que 
sto per iodo eccezionalmente intenso 
pe r l 'at t ività sindacale, è stato p a r 
t icolarmente grave . 

Ne l l ' i n t r ap rende re le t ra t t a t ive 
l r appresen tan t i della C.G.I.L. ave 
vano precisato che essi avrebbero 
seguito d u e di re t t ive fondamental i : 
1) Adegua re l ' indenni tà di cont in
genza al già avvenu to aumento del 
costo della vi ta; 2) adegua re i sa

ga globale, ma di definire i m i n i 
mi di paga inderogabi l i che p e r 
met tessero ai l avora to r i di acce t 
ti» rp la proposta s tabil izzazione sa 
lariale con t ranqui l l i tà d 'an imo e 
con un impegno s incero a non t u r 
bi, re la necessaria normal izzazione 
della economia del nos t ro paese . 

Questa ma t t ina i r app resen tan t i 
degli industr ia l i h a n n o r ichiesto la 
sospensione del le t r a t t a t i ve p e r p o 
ter p r ende re conta t to col Governo 
e chiedergK-4'autorizzazione a c o n 
cedere - gli aumen t i r ichiest i e a e -
clinando ogni loro responsabi l i tà 
per gli effetti economici che tali 
aument i po t rebbero a v e r e ». A n e s 
suno sfugge il significato di q u e 
sta d ichiaraz ione . 

Essa denuncia la scarsa volontà 
della Confindustria di coope ra re 

lar i in rappor to a l l ' aumento della a ] i a r j p r e s a della nos t ra economia 
produzione. Questa impostazione 
che teneva conto mass imamente del 
pericolo di inflazione da scongiu
r a r e nella a t tua le s i tuazione mone
taria, fu r iconosciuta giusta dallo 
stesso pres iden te della Confindu
stria, ing. Costa. Senonchè nel cor.so 
del le t ra t t a t ive tale r iconoscimento 
è stato p ra t i camente negato. 

Qual 'era infatti la r ichiesta di 
aument i avanzata dalla C.G.I.L.? I 
rappresen tan t i dei lavorator i ave 
vano richiesto n ient 'a l t ro che «lì 
por ta re la paga globale dei lavo
ra tor i ad una quota tale da assicu
r a r e loro a lmeno un . min imo biolo
gico di v i ta . Tale quota precisarono 
nella cifra di 9 mila e di 10.750 lire 
mensili r i spe t t ivamente per i m a 
novali che lavorano-40 o 48 ore 

Ora , quali sono s ta te le offerte 
della Confindustria? La Confindu
stria non ha fatto che a u m e n t a r e 
a 12 i giorni di ferie pagat i , ass i 
cura re il pagamento del le feste na
zionali ed infraset t imanal i , e della 
gratifica natal izia, a u m e n t a r e del 
16 pe r cento l ' indenni tà di cont in
genza e fissare al 20 pe r cento la 
percentuale mass ima di aumen to 
sulla paga base con t ra t tua le del d i 
cembre '45 da t ra t ta rs i t ra le ca
tegorie in teressa te . 

E* evidente che non era questa 
l ' impostazione con la qua le le t r a t 
ta t ive e rano s ta te iniz ia te : non si 
t ra t tava cioè di d e t e r m i n a r e una 
percen tua le di aumen to sulla p a -

*:el tempo stesso che si dice preoc 
cupata del pericolo dell ' inflazione, 
è la Confindustria stessa che, o p 
ponendosi alle giuste r ichies te dei 
lavoratori , costituisce il più g rave 
pericolo rea le pe r la r iorganizza
zione economica. 

Ma l 'a t teggiamento del la Confin
dustria si definisce ancora più ch ia 
ramente nei suoi aspet t i reaz iona
ri per quan to r iguarda la ques t io 
ne del regolamento dei compiti d e l 
le commissioni in te rne relativi ai 
l icenziamenti di personale . 11 p r o 
getto della Confindustria p revede 
dei compiti essenzia lmente consul 
tivi alle commissioni in t e rne 

La C.G.I.L. chiede invece che i 
l icenziamenti per esuberanza di 
mano d 'opera, s iano decisi insieme 
dalla commissione in t e rna e dal 
da tore di lavoro, dopo avere s tu 
diato e mpsso in a t to tu t t e le m i 
sure oppor tuna pe r accrescere la 
nossibilità di assorb imento dei la
vorator i da pa r t e del le aziende. 

Per quan to r iguarda l icenz iamen
ti individuali il p roget to degli i n 
dustr ial i r iconosce so l tan to il d i r i t 
to ad una correspons ione a t i tolo 
di indennizzo di t r e mensi l i tà di 
paga qualora il l avora to re l icenzia
to risulti a l l ' esame della commis 
sione a rb i t ra le , in te rpe l la ta d ie t ro 
reclamo della commissione in te rna , 
ing ius tamente colpito. Ta le p roge t 
to ev iden temente non garant i sce 

min imamen te il l avora tore dagli sblocco dei l icenziamenti in alcuni 
a rb i t r i del da to re di lavoro e pe r 
tanto non può che essere decisa
men te respinto dalla C.G.I.L., la 
quale nel p r e sen t a r e il suo proget to 
che p revede t r e fasi di t r a t t a t ive 
(fra C. I. e direzione pr ima, fra i 
r ispett ivi s indacat i poi ed infine t ra 
i r appresen tan t i delle due par t i e 
un a rb i t ro in via definitiva) non in
tende far a l t ro che consolidare una 
si tuazione esistente di fatto in mol
te aziende tanto al nord che nel 
cen t ro -mer id ione . 

L e r ichies te della C. G. I. L. non 
ol t repassano d 'a l t ra par te quanto 
già raggiunto con l 'accordo t r a 
le due confederazioni , nel gen
naio scorso, accordo t r amuta to 
in decre to- legge del 12 febbraio 
1946, a proposi to del graduale 

set tori , allora* decisi. 
L imi ta re i compiti delle commis 

sioni in terne in seno alle p ropr i e 
aziende è oggi un obiett ivo che m o l 
ti industr ial i si propongono di r e a 
lizzare pe r poter sempre p iù asser
vire i lavoratori ai propr i proget t i 
economici e in ul t ima analisi pol i 
tici. Difendendo i poteri delle com
missioni in te rne la C.G.I.L. sa di 
difendere, quel le posizioni che la 
nuova democrazia ha permesso ai 
lavoratori di raggiungere ; e sa di 
sa lvaguarda re que l control lo d e 
mocrat ico che è motivo di s icurez
za per la mass ima mobil i tazione 
delle energie ai fini della r icos t ru
zione. 

Al Governo ora spet ta di d a r e un 
preciso pa re re , in mer i to . 

trebberò costare molto meno 
Intervista col compagno PAOLO RENCO, dirigente 
del " Centro Sperimentale del Latte„ di Milano 

P e r r isolvere a lmeno in pa r te 
la grave si tuazione de te rmina ta 
da l l ' aumento ingiustificato dei p rez
zi, pa ra to solo t emporaneamen te nel 
Nord dall ' ist i tuzione dei calmieri , 
le Camere del Lavoro e i Sindaci 
dell 'Alta Italia, in occasione del 
loro ul t imo Convegno hanno de le 
gato due tecnici pe rchè studino in
s ieme all 'Alto Commissario per la 
Al imentazione la quest ione dei 
grassi e dei latticini, quest ione p a r 
t icolarmente grave e senti ta dalla 
popolazione. 

In occasione del l ' a r r ivo a Roma 
dei due tecnici, che sono il compa
gno dott. Paolo Renco dir igente del 
« Cen t ro sper imenta le d-el l a t te . . di 
Milano e Angelo Gadda, abbiamo 
chiesto al compagno Renqo che ci 
i l lustrasse i dati della situazione 

—> Sulle cause del r ialzo dei p rez 
zi molto si è scri t to e det to. A cosa 
credi sia dovuto, specie per il r amo 
di cui ti occupi? 

— Le cause del rialzo sono àa at-

Gli aumenti per i dipendenti statali 
conlermatl dal consiglio dei ministri 

Il 70 per cento agli impiegati e il 150 per cento per i pensionati 
ha tredicesima mensilità - Jl minimo di aumento è di lire 2.500 

Rivalutazione dell'imponibile per l'imposta ordinaria sul patrimonio 
Il Consìglio dei Ministri nella sua ni per la riforma tributaria che do 

seduta di ieri ha approvato il decre
to relativo ai miglioramenti econo
mici per i dipendenti dello Stato e 
dei pensionati. Ecco i punti essen
ziali del decreto: 

1) Aumento del 70 per cento dello 
stipendio o paga o retribuzione; 
2) riassorbimento fino alla concorren. 
za di lire 24 mila annue lorde del
l'indennità di carovita nel'.o stipen
dio, paga o retribuzione; 3) conces
sione di una tredicesima * jne«silUàJ.trimonia doveva. sparire prevedendo 

tale progetto li cambio della moneta 
e l'imposta straordinaria. 

Il Consiglio dei Ministri si è suc
cessivamente interessato di una !eg-
tje per la eliminazione di elementi 
fascisti dalle amministrazioni locali. 
anche se prosciolti dal giudizio di 
epurazione. L'approvazione di tale 
lr£ge è stata rinviata allo scopo di 
esaminare meglio la questione. 

Il Corstglio ha approvato «neh" un 
provvedimento del M'nistro del 'In
dustria che proroga fino al d'eem-
bre e. a. i termini oer la cers=>z'one 
dMle gestioni straordinarie affidate 
a commissari 

calcolata sulla base dello stipendio 
e dell ' indennità di carovita (escluse 
le quote complementari) da corri
spondersi in unica soluzione al 16 di
cembre di ogni anno; 4) assicurazio
ne di un beneficio minimo di lire 2.500 
mensili lordo; 5) estensione ed ele
vazione dell'aliquota del carovita dal 
90 al 100 per cento anche per coloro 
che risiedono :n centri con popola
zione inferiore a mezzo milione di 
abitanti ; 6) aumento delle uensioni 
ordinarie nella misura del 150 per 
cento sulle prime lire 12 mila annue 
lorde e del 70 per cento sulla ecce
denza. 

TI provvedimento è esteso con gli 
opportuni adattamenti ai dipendenti 
di enti parastatali e di enti locaìi. 
Per i salariati di ruo'.o e non di ì no
lo e per il personale d: vane cate
gorie assimilate, l'estensione de: mi
glioramenti verrà attuata con prov
vedimenti separati . 

La decorrenza dei provvedimenti 
viene fissata al 1. settembre scordo. 
Entro il 15 e. ni. v e n a pagato un 
acconto di 3 mila lire. 

Nei provvedimento e provisto an
che che a tutti ì supplenti professo
ri che abbiano svolto la loro attivi
tà per due. tre e quattro ni si ven
gano corrisposti i dodicesimi di 13. 
mensilità. 

Su proposta del Ministro delle Fi
nanze Scoccimarro è stato poi appro
vato un provvedimento con il qua.e 
i coefficienti d: valutazione per l'im
posta ordinaria sul patr.monio ven
gono portati , rispetto a quelli c!el 
trienno 1937-39. a cinque volte per i 
terreni, a 2,50 volte per i fabbricati 
e a 5 per le scorte- vive e gli impian
ti industriali. Ai fini d r -ndere la 
imposta più rispondente alla real 'à 
si d'soone di moltiplicare per due Io 
imponibile cosi rivalutato, r ' d i r en -
do poi l'aliquota dal 0.75 r'r al 0.40 
per cento. 

Questo significa che il gettito delle 
imposte non vari era sensibilmente, ma 
in realtà si avrà una rivalutazione 
che servirà a preparare le condizio-

vrà indurre i contribuenti a dichia
rare con giuramento l 'ammontare ef
fettivo dei loro beni. I limiti di esen
zione dall'imposta sono stati elevati 
da 10.000 a 100.000 lire. 

Si fa notare che il provvedimento 
non è stato preso prima di oggi dato 
che nel progetto originarlo di Scoc
cimarro — più volte rinviato duran
te la permanenza di Corbino al Te
soro — l'imposta ordinaria sul pa 

A L L ' E S A M E D E L C . I. R . 

Il problema edilizio 
e i danni di guerra 

Il Comitato Interni n's 'ei a.e p- r la 
R. cor ruz ione si e n u o t o ieri al 
ccmp.eto ai Vim.nalc, ii-d;c n-Jos 
esclusivamente ai problemi della •-.-
cosiruz.one ed-hzia. E' stato • l ami
nato il nuovo Testo Unico in materia 
di leggi che tendono a favorire !a 
ripresa dell'attività di costruzione 
edilizia 

Il C.I.R. è stato unanime nei deci
dere di pr sentare ad uno dei prcs-
s mi Consigli dei Ministri un proget
to di ìegee con il quale, a modifica 
della vecchia legge del 9 giugno 1945. 
il limite massimo dei danni di guer
ra subiti da ab.tazioni private, per i 
quali !o Stato interverrà con il 50 
per cento della spesa di riparazione, 
è stato elevato da 300 mila a 500 mi
la lire. 

Oltre a detta sovvenzione, lo St-i-
to corrisponderà un'aliquota dei 10 
per cento sulle sprse a tutt; i pro
prietari che rimetteranno in efficien
za gli stabili danneggiati entro il 31 
dicembre 1947. La concessione della 
sovvenzione statale sarà fatta in ra
te semestrali, direttamente al pro
prietario oppure, in caso di mutuo. 

all'istituto d ie l'ha eseguito, secondo 
lo scadere delle rate di rimborso. 

Per le nuove costruzioni edilizie 
tut te le facilitazioni e le concessioni 
previste dalle leggi precedenti sono 
state rinnovate prorogando il termi
ne della loro validità al 31 dicem
bre 1948. 

Martedì prossimo il CIR si riuni
rà nuovamente .%r continuare l'e
same dei provvedimenti p«r la rico
struzione edilizia. Saranno esaminati 
due progetti di leggi relativi alla di
sciplina ed al regolamento della fab
bricazione di abitazioni da parte dei 
Consorzi di ricostruzione, 

triòitirsi quusi to ta lmente alla spe
culazione. Anche ditte e persone 
che «o» si erano mai occupate di 
latticini si sono messe ad acqui 
s tare grandi quanti tat i i ' i di burro 
e di formaggio per imboscarli. Ciò 
si è verificato in special modo per 
il fornuiygio Grana essendo que
sto un alimento di lunga e relati
vamente facile conser rac ione . 

I\'on vi è stato nessun aumento, 
nò di salari TIC del prezzo dei fo
raggi o di altri mcr;i di produzio
ne, che possa giustificare gli au
menti verificatisi. 

— Potrest i prec isarmi l 'entità del 
rialzo dei prezzi? 

— In alcune provincie il prez
zo del latte è salito a 45 e anche a 
50 lire al litro alla stalla, il d i e 
ri;ol dire 110-120 volte il prezzo 
anteguerra. Naturalmente si ebbe di 
pari passo un aumento per il bur
ro e il formaggio. 

— E' possibile, secondo te, ovvia
re In breve t empo a tale s ta to di 
cose? 

— Sono co munto di sì, perchè, 
»c c'è stata una relatira rarefazio
ne dei prodotti sopra indicati, non 
ti è arrivati certamente ad una loro 
vera e propria assenza. Con accor
gimenti appropriati si potrà in bre
ve tempo, discipl inando sopratutto 
la produzione del latte e dei latti
cini, arrivare a una situazione ali-
meritare, se non soddisfacente, al
meno tollerabile. 

— Quali possono essere i p rov 
vedimenti oppor tun i? 

- Prima di tutto è necessario 
instaurare una rigida disciplina nel 
campo laitiero-caseario, stabilendo 
e mettendo in atto con molta tem
pestività sanzioni severissime a ca
rico dei contravventori. Questa è 
la condizione essenziale per poter 
mettere in atto gli accorgimenti 
necessari a fronteggiare la ctttia-
*ione. Tali accorgimenti sono: 1) 
impedire prima di tutta l'csporta-
jione all'estero dei latticini ed in 
particolar modo del formaggio; 2) 
fissare quindi il prezzo del latte 
alla stalla, in modo che esso sia 
economico e remunerativo, ina non 
tale da arrivare a cifre eccessive ed 
ingiustificate; TJ 'obbligare i pro
duttori dei latticini a consegnare un 
Congruo quantitativo di burro per 

ogni ettolitro di latte prodotto, non 
(imitandosi a un ch t loorammo cir 
ca coriseonato oggi sulla base di un 
forfait che non risponde alla reale 
produzione, cosi da poter arrivar. 
a distribuire con la tessera un mi
nimo indispensabile di 400 granviv 
mensili di grassi a persona; 4) so
spendere , ppr un determinato pe
riodo di tempo, lap roduzionc d1 

formaggi a jiasta cotta, che richie
dono un notevole periodo di sta
gionatura; 5) proibire per qualche 
mese la fabbricazione di formag
gi al di sopra di un dato titolo di 
grassom che potrebbe essere fissa
to per esempio attorno al 35 % 
di grasso in sostanza secca. 

In questo modo si potrebbe arri-
vare abbasfanra r ap idamen te ad 
una s is temazione che p e r m e t t e r e b 
be di immettere sul mercato for
maggi dì descrcta qualità ad un 
prezzo accessibile Owfuralmcnte 
controllato,), e potrebbe far con
fluire in grandi centri una quan
tità sufficiente di latte alimentare, 
il cui prezzo alla stalla — s'inten
de — non dovrebbe risultare in 
nessun caso inferiore a quello del 
latte indus t r ia le . Si ev i te rebbe così 
la fuga del latte alimentare dalle 
cosidette zone bianche alle zone 
industriali. 

— Pensi che r iusc i re te ad a r r i 
va re in b reve tempo a del le solu
zioni concréte? 
' — Io credo di si — ci r i sponde 

il compagno Renco — pe rché quan
to ti ho detto è stato, in linea di 
massima, già accettato dal Governo 
e perchè tutti i Partiti di massa 
sono orientati e ben decisi ad agi
re in ciuesto senso. Ormai dovreb
be trattarsi solo di agire con rapi
dità, bruciando le tappe dei proce
dimenti burocratici. t. n. 

L'on. Rapelli 
Segretario della C.G. I .L 

La Direzione del P . D. C. ha a p 
prova to a l l ' unan imi tà la des igna
zione dell 'on. Giuseppe Rapell i a 
Segre ta r io Genera l e del la C.G.I.L. 
in sost i tuzione del l 'on. Achil le 
Grandi , r ecen temen te scomparso . 

La nomina dell 'on. Rapell i ve r r à 
ratificata da p a r t e del Comita to d i 
re t t ivo della C.G.I.L. nella sua p ros 
sima adunanza . ,. 

L 'on. Rapel l i , in conseguenza - de l 
suo incarico, en t r e r à a far pa r t e di 
d i r i t to della Direzione della D. C. 

UNA VOCE IN DIFESA DELLA SOVRANITÀ' DELL'ITALIA 

V U. R. S. S. si oppone al controllo 
straniero su ir economia italiana 

L(j proposta australiana ili un ente ili controllo sulle riparazioni 
approvala, malgrado l'opposizione del delegato sovietico, con 6 voti 
contr t 4 - Lunedi discussione definitiva sul nostro trattato di pace 

(Dal nostro corrispondente) 
PARIGI , 4. — Nel corso della se 

duta odierna della Commissione 
economica pe r l 'Italia è s tata d i 
scussa la proposta aust ra l iana di 
is t i tuire un ente di controllo inca
r icato di sovra in tendere al l 'applica
zione delle clausole del t i a t t a to i ta
l iano re la t ive alle r iparazioni . S e 
condo a delegazione aus t ra l iana , la 
presidenza della commissione di 
control lo pe r le r iparazioni dovreb
be essere affidata agli Stati Unit i . 

Alla proposta aus t ra l iana si è o p 
posto il delegato sovietico A r o u n -
tinian, il qua le ha d ichiara to che 
tale p iano subord ina l ' intero p r o 
g r a m m a delle r iparaz ioni i ta l iane 
alla politica degli Stati Unit i , v io
lando inol t re la sovrani tà de l l ' l t a -

N PARIGI, ottobre. 

apolcone il piccolo... Boulanger ..» 
ricordi facili della storia fran
cese, ricordi che devrebbero 

impedire qunls nsi ricaduta. Eppure 
c'è stato Pétain. caricatura di ditta
tore. ed oggi c'è De Gaulle. L'alta 
siluetta del generale è fatta pc^nrc 
«orento snjrH schermi e net cineina-
tografi dei Quartieri ricchi; i borghe
si l 'applaudono; è « l'uomo forte > ri: 
cui sentono il bisogno; nei cinemato
grafi dei quartieri e perai t lavorator-
mormorano e fisch'ano. 

Fino all'inizio della guerra il colon
nello De Gaulle era un0 sconosciuto. 
Aveva jierò scritto un libro « Verso 
l'esercito di mescere», n : ferole per 
due tesi che egli legava strettamente. 
per l'importanza cioè data ai carri 
armati, donde deduceva la necessita 
del scldato di mestiere, solo tecnica
mente capace. De Gaulle apparve un 
eretico allo Stato maggiore francese 
che virerà da un secolo e mezzo sul
le glorie napolecniche. che aveva già 
perduto la guerra del 1570 e quelle 
del 1914 per l'in capa cifri di adeguarsi 
alle nuove strategie imposte dalie 
nuore armi e che si preparava a per
dere quella del 1940 per la stessa ra
gione, credendo di essere al s.curo 
sulla difensiva dietro la linea Mnm-
not. Solo dopo !» pr.mv sconfitte. De 
Gnu Ite apparve un « profeta ». Ne mi
nato Sottosegretario alla guerra, s» 
trovò a Londra al memento dcir.nri-
sione tedesca, vi innalcò In bandiera 
delta guerra continuata, direnne il 
capo. 

Ma se ieri l'elemento nazionale era 
fondamentale, oggi l'elemento sccialc 
predomina. Oggi De Gaulle è un 
uomo politico. Cosa vuote? 

Le sue origini sono cattoliche-mo-
narchiche. E* figlio di un professore 
del famoso seminario parigino di 
5. Sulplrio; è stato uno dei numero
sissimi ufficiali che simpatiziGi'ano 
con « l'Action Francai** >. La terza 
repubblica faceva educare i suoi fu
turi ufjiciall ed i sxioi futuri alti fun-
zioiari dai gesuiti; nel 1940 se ne 
^ono viste le conseguenze. Ha scritto 
un libro * A fil di spada > in cui le 
idee nazi-fasclstc campeggiano, che 
è una meraviglia: 

« La paura è la molla delle assem
blee... Culln delle città, scettro depb 
imperi, becchino delle decadenze la 
forza fa la legge al popoli e n« re-

LA REAZIONE FRANCESE PUNTA SU DE GAULLE 

UN GENERALE MONARCHICO ALLIEVO DEI GESUITI 

VUOLE FARE IL DITTATORE DELLA IV REPUBBLICA 
aola il destino...; l'uomo d'azione non 
può cs.$ere concepito senza una fcrte 
dose di egoismo, di orgoglio, di du
rezza. di astuzia...; bisogna che sia 
un padrone verso il quale si volgono 
la fede e i sogni ». 

De Gaulle ha lottato centro Hitler e 
Mussolini sul piano nazionale, ma 
sul piano sociale ne condivide idee 
e metc-di. Ricordo del resto che noi 
a Parigi nel 1940 ascoltavamo da Ra
dio-Londra gli appelli degollisti, ma 
ver parecchi mesi abbiamo atteso In
vano la parola « repubblica ». Solo 
quando De Gaulle capi che solamen
te unendo « patria s e « repubblica > 
si poteva mobilitare nella lotta il po
polo francese, si decise a persi sul 
terreno repubblicano e democratico. 

Oggi De Gaulle è la speranza della 
arande borghesia francese. Questa è 
spaventata da n'irrompere delle massi 
larcratric». dalla loro andata al po
tere. dal fatto che i comunisti pi go
verno hanno dimostrato che oggi si 
possono realizzare radicali riforme 
Perciò esse: è pronta a giocare tutto 
per tutto. De Gaulle ha spinto ener
gicamente il M R.P. tla democrazia-
cristiana francete) a far respingere U 
primo progetto di costituzione e ne: 
giorni scorsi ad esigere tali norme 
nella nuova costituzione da menomar
ne il carattere progressivo e demo
cratico, Socialisti e comunisti hanne 
dovuto accettare, per raggiungere una 
conclusione e non ingaggiare un'altra 
battaglia incerta nel referendum che 
è già indetto per il 13 ottobre. Ciò 
nonostante De Gaulle dopo che la 
nuova costituzione à stata approvata 
a grande maggioranza alla Costituente 
pronunciava un discorso contrario wd 
essa, 

Vi sarà dunque battaglia al refe
rendum. Tutte le destre voteranno. 

Ier i « M a r é c h a l nous vo l l i . . .» , l ' inno di Pé ta in , oggi « G e n e r a l noni 
voilà™», l ' inno di De Gaul le . L ' inno dei reaz ionar i dell '* Union Gaul-
l i s t e» , dei ro t t ami di Vichy, dei cagoniards , des ì i avventur ier i del 
servizi spionistici del la D.G.E.R. e dei corvi ar r icchi t i con la gue r r a . 
II q u a d r o è raffigurato in questa v ignet ta di FRANCE NOUVELLE 

no. Ad esse si aggiungeranno certo 
moltissimi elettori del M.R.P. 

Questo partito à nel più grave im
barazzo. Ripetere il pluoco dell'altro 
volta non può, essendoli impegnato 
nell'Assemblea Costituente. Gli acca
drà ciò che è accaduto alla democra

zia cristiana in Italia che, dichiarata*! 
repubblicana, vide la maggioranza 
del suoi elettori votare per la mo
narchia. Ma non e un giuoco chi 
possa durare a lungo. 

Ad ogni modo la nuova costituzio
ne aard quasi certamente approvata: 

socialisti e comunisti furono battuti 
nel primo referendum per poco più 
di un milione di voti: basterà che la 
mèta, un terzo degli elettori d«l 
M.R.P. mantenga fede all'impegno, pc» 
sconfìggere De Gaulle. Ce però un 
altro lato positivo: può darsi che 
l'M.RJ*. perdendo i voti più reazio
nari, si sposti necessariamente a si
nistra. Allora la costituzione di un 
governo tripartito diventerebbe molto 
più facile: esso sarebbe l'espressione 
delle masse lavoratrici comuniste. 
socialiste, cattoliche, contro i reazio
nari siano essi cattolici, ebrei o mas
soni. L'esempio sarebbe magnifico 
per tutti i paesi. 

Significativo un articolo di Mau-
riac — accademico e cattolico — sui 
e Figaro ». In nome dell'anti-comuni-
smo, comune al MMJP. e a De Gaulle 
— di un anticomunismo che Mauriac 
pretende propugnare in nome dello 
e personalità umana > e non degli in
teressi delle classi possidenti — egli 
concede che De Gaulle possa invi
tare a votare contro la costituzione 
ma lo scongiura a non intervenire 
nelle elezioni, se no... il Fronte po
polare si ricostituirà ed impedirà, ag
giunge, alle forze reazionarie di ri 
prendere il potere. 

Di fronte al pericolo, i socialisti 
sembrano aver capito. Se alle parole 
corrisponderanno i fatti, il riavvict-
namento tra i due partiti f'et'a clas-
te operaia è inevitabile. Btum ha piò 
icritto sul « Populaire » vari articoli 
piuttosto lamentosi nei riguardi di 
De Gaulle, ma concludendo: 

« Tosto o tardi U Generale De Gaul. 
le avrà dietro di sé, come forze orga
nizzate, solo quelle della reazione. E 
contro chi? Contro tutte le forze vive 
della democrazia ». 

Sul terreno elettorale e parlamen
tare è dunque molto probabile che 
De Gaulle sarà sconfitto. Tenterà li 
colpo di Stato? L'ipotesi non è da 
escludere. Giustamente Cesare Spel-
lanzon scriveva giorni or sono sui 
e Corriere della Sera » che De Gaulle 
avrd con si tutti coloro che nel 1940 
lo condannarono a morte e contro di 
té tutti coloro che allora combatte
rono con lui contro l'invasore. Afa 
c'è oggi in Francia un Partito Comu
nista che, alla testa delle masse po
polari, come durante la resistenza, 
saprà far fronte n ogni evenienza. 

OTTAVIO PASTORE 

Ha. » Pe rchè — ha chiesto A r o u n -
tinian — gli Stati Uniti debbono 
avere la pres idenza di ques ta Com
missione? La proposta aus t ra l iana 
s t r ingerà in un nuovo graviss imo 
cerchio l 'economia i ta l iana e. g r a 
zie alla pres idenza così benevol 
mente concessa, gli Stati Uni t i con
t ro l leranno tu t ta l 'economia i ta 
liana ». •• I sovietici — ha conclu
so Arount in ian — favoriscono a c 
cordi bi lateral i fra l 'Italia e i p a e 
si che dov ranno r icevere r i p a r a 
zioni ... 

In seguito alla cri t ica sovietica, 
?li Stati Unit i h a n n o r inunc ia to a l 
la Pres idenza e la Commiss ione 
sceglierà la p rop r i a p rocedura . 

Con questi emendamen t i la p r o 
posta aus t ra l iana è s ta ta a p p r o 
vata con sei voti favorevoli , q u a t 
tro contrar i , sei astensioni e q u a t 
tro non votazioni . 

In base alla proposta aus t ra l i ana 
le spese di ammin i s t raz ione pe r la 
Commissione sa ranno sos tenute 
dallo Stato i ta l iano. Gli s ta t i des t i 
na tar i del le r iparazioni so t topor 
r a n n o I t e rmin i di accordo b i la te 
ral i con l ' I talia a l l ' esame del la 
Commissione, la qua le sa rà a u t o 
rizzata ad i n t r a p r e n d e r e negoziati 
in nome dei governi des t ina ta r i . 

Il delegato a lbanese alla Commis 
sione economica ha annunc ia to che 
il governo di T i r a n a è disposto a 
r i d u r r e ad un terzo della cifra o r i 
ginaria le r iparazioni chieste a l 
l 'Italia. Le r ichies te albanesi ascen
devano. com'è noto, a 161 mil ioni 
di dollari . 

Il delegato Jugos lavo ha d ich ia
rato dal can to suo che in luogo d e 
gli undici mi l ia rd i o r ig ina r i amen te 
richiesti come r iparazioni al l ' I tal ia , 
la Jugoslavia ha deciso di r i d u r r e 
le propr ie r ichies te a un mi l ia r 
do e t recen to mil ioni di dol lar i . 

Una impor t an te d T i s i o n è s t a 
ta presa ds i Qua t t ro ic»i no t te : lu 
nedi sarà discusso, in seduta p l e 
naria , il nos t ro t r a t t a to di pace. 

La decisione è s ta ta presa nel 
corso di una seduta no t tu rna dei 
qua t t ro Ministr i degli Ester i . I Mi 
nistri sono stati concordi nel r i t e 
nere necessario che la Commiss ione 
economica pe r l 'I talia s t r inga i t em
pi dei suoi lavori ed h a n n o deciso 
di cominciare in ogni modo la di
scussione sul t r a t t a to i ta l iano an
che nel caso che la p r i m a commis 
sione non abbia esaur i to il suo 
compito. 

Nel corso della r i un ione del q u a t 
t ro Ministri degli Esteri sono s t a 
te approva te inol t re a lcune no rme 
procedural i t endent i ad acce le ra re 
I lavori della- Conferenza. 

Secondo gli accordi presi dai 
Quat t ro , a l le delegazioni sa rà fat
to obbligo di l imi ta re i p ropr i in 
tervent i a 30 minut i . Ino l t re le d e 
legazioni po t r anno fare osservazio
ni general i sui t r a t t a t i m a non p o 

ti anno d iscutere i singoli ar t icol i . 
Non s a r à consent i to a lcun e m e n d a 
mento d iverso da quell i e sp re s sa 
m e n t e indicat i nei r appor t i dei C o 
mita t i . Gli ar t icol i di ogni t r a t t a to 
sa ranno messi ai vot i s epa ra t a -
niente. 

Dopo la r iun ione dei q u a t t r o m i 
nistr i degli Ester i , Molotov è p a r 
ti to p e r Mosca. 

LUIGI C A V A L L O 

Fiabe e verità 
sui fatti di Crotone 
Il compagne Spino , sottosegreta

rio all'Agricoltura, ha inviato al 
» Risorrimonto Liberale » la lettera 
seguente : 

Egregio sig. Redattore responsabile, 
ho letto con interesse, benché in 

ritardo, la piccola fiaba che è stata 
pubblicata nel numero di ieri del suo 
giornale e della Quale mi trovo ad 
essere protagonista. Naturalmente, co. 
me avviene m tutte le fiabe, non c'è 
nel raccontino del suo corrispondente 
crotonese, neanche una parcella di 
verità. E' falso in particolare che io 
abbia a Catanzaro illustrato gli scopi 
di una agitazione « a ventaglio » e 
che io abbia incitato i contadini a 
non tener conto della legge. La mia 
srr.iniita è del resto probabilmente 
superflua in quanto con tutta certez
za non importa niente ne a lei ne al 
suo corrispondente di Crotone, di quel 
che io abbia fatto e detto il 29 ago
sto a Catanzaro. La sola cosa che le 
interessa è la conclusione che « le 
illegalità commesse ieri ed oggi a 
Crotone sono il risultato delle esor
tazioni di Spano ». E qui sta la coda 
di paglia della corrispondenza la qua
le in fondo non i che una piemia 
manifestazione della campagna soste
nuta da tutta la stampa reazionario 
per tentare di dimostrare ai gonzi che 
le agitazioni dei contadini e dei la
voratori in genere sono il risultato 
di una « agitazione a ventaglio » fo
mentata dai sol'ti agenti bolscevichi 
e non invece il risultato di una situa
zione angosciosa per i lavoratori, si
tuazione che è stata provocata dal 
fascismo e dai suoi complici e che 
viene artificiosamente prolungata dal 
sordido egoismo delle vecchie caste 
agrarie sostenute da tutto U corteo 
dei paglietta politici e dei giornalisti 
gialli della reazione italiana. 

Dopo di'che non mi resta che chie
derle scusa per U fatto di avere tar
dato ventiquattro ore per accorgermi 
del suo raccontino. Capirà, io ho 
letto con attenzione il suo giornale 
fino a quando ho creduto di potervi 
ritrovare la migliore documentazione 
sulle più grosse bugie che si pubbli
cavano in Italia; poi ho interrotto an
che perchè pensavo che altri quoti
diani rispondessero ormai meglio a 
questo scopo. Debbo ricredermi e te 
assicuro, egregio signor Redattore re- ' 
scontabile, che ricomincerò d'ora in
nanzi a leggere con molta attenzio
ne il suo giornale. 
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