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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 
>.• * > 

CONTRADDIZIONI 
E IMPOTENZA 

Q' 

LA RELAZIONE che il 
dottor Carli ha svolto 

icri all'assemblea della Ban-
ca d'ltalia, a parecchi di co-
loro che l'hanno ascoltata, 
c sembrata alquanto diver-
sa da quelle degli anni scor-
si. Forse anche per il tono 
dimesso col quale e stata 
letta, la relazione 6 appar-
sa infatti impacciata, difen-
siva, contraddittoria e pri-
va, quindi, di quei moniti 
arroganti che costituivano 
motivo di conforto e di com-
piacimento per i conserva
tor!. Non sono mancate fra-
si di sicuro effetto tra i ben-
pensanti e i moderati, sulla 
* deca^^nza della discipli-
na sociale» e sul fatto che 
«la nostra economia ha su-
bito una ferita». Ma, nel-
l'insieme, gli elementi pre-
valenti sono sembrati altri, 
tutti riconducibili alia con-
sapevolezza della gravita e 
complessita delle questioni 
presenti sul piano interna-
zionale e interno. 

Riguardo alle tendenze e 
ai problemi esistenti a livel
lo internazionale, la rela
zione del dott. Carli ha trac-
ciato un'analisi che e appar-
sa convincente. Egli ha mes-
so in luce, infatti, i pericoli 
insorti per le recenti vicen-
de della congiuntura ameri-
cana e per i riflessi che que-
ste hanno avuto sul sistema 
monetario internazionale. 
L'esperienza ha diraostrato 
che essendo il sistema mo
netario internazionale fon-
dato sulla moneta di un 
paese — il dollaro degli Sta-
ti Uniti — tutti i paesi aper-
ti verso l'estero subiscono 
le decisioni adottate dalle 
autorita di quel paese per 
far fronte ai suoi problemi 
di controllo dell'inflazione 
o di rilancio dell'attivita 
produttiva. A questo punto, 
insomma, non c'e piu sol-
tanto il fatto che i disavan-
zi della bilancia dei paga-
menti degli USA compor-
tano un indebito prelievo 
di risorse a danno dei paesi 
che' coniiauafco-ed^aflewnw-n^.^ 
lare quei pezzi di carta cbia-
mati dollari. Oltre a questo 
contributo al pagamento 
della politica imperialistica 
che gli USA realizzano sia 
sul piano politico-militare — 
la guerra del Vietnam — sia 
su quello economico — gli 
investimenti in Europa o in 
altri continenti — i paesi 
piu aperti agli scambi inter-
nazionali si trovano sempre 
piu minacciati dalle alterne 
scelte congiunturali delle 
autorita americane e sempre 
piu impigliati nel nodo 
stringente deU'eurodollaro. 

risalire, quasi esclusivamen-
te, alia forte dinamica sa-
lariale ' imposta dall'autun-
no 1969 e alia caduta del-
l'espansione della produtti-
vita. L'inflazione degli ulti-
mi due anni sarebbe — per 
il dott. Carli — la conse-
guenza delle conquiste dei 
lavoratori, e a queste stesse 
conquiste si dovrebbe far ri
salire la stagnazione produt
tiva, che avrebbe caratteriz-
zato la nostra economia gia 
nel 1970. Ora, e vero che i 
servizi dell'Istituto centrale 
di Statistica sembrano sce-
si ad un livello piu scaden-
te di quello delle Poste, al 
punto che lo stesso consi-
gliere economico del presi-
dente del Consiglio, il pro
fessor Ventriglia, ha mani-
festato nei giorni scorsi su 
II Mattino serie perplessita 
sulla fondatezza dei piu re
centi dati ISTAT; ma e pos-
sibile parlare di stagnazione 
per il 1970 quando la produ-
zione industriale (esclusa 
l'edilizia) e aumentata del 
6,5 per cento? 

CGIL, CISL e UIL riconfermano le decisioni di lotta 

LA SPINTA PER I I RIFORME 

A QUESTO punto l'esigen-
za di una radicale rifor-

ma del sistema monetario 
internazionale appare fuori 
discussione ed e riconosciu-
ta anche dal dott. Carli. Di 
qui, il suo pronunciamento 
a favore di un piano di in-
tervento dei paesi interessa-
ti a regolare il mercato del-
l'eurodollaro che proceda 
< di pari passo con l'attua-
zione del progetto di crea-
zione di strumenti di riserva 
sganciati dal comportamento 
di singole economie >, cioe, 
per essere chiari, non piu 
controllati dal govcrno degli 
Stati Uniti. 

Ma se 1'analisi e le solu-
zioni prospettate per i pro
blemi internazionali appaio-
no sostanzialmente convin-
centi, non altrettanto pud 
dirsi per le questioni di ca-
rattere interno. Tutte le dif-
ficolta esistenti neU'econo-
mia italiana vengono fatte 

UANTO all'aumento dei 
prezzi, e per lo meno 

strano che da parte del Go-
vernatore non si tenti di va-
lutarne la components inter
nazionale e quella struttura-
le di carattere interno. Non 
e possibile rilevare la cre-
scente dipendenza delPEuro-
pa dalle vicende economiche 
degli USA e poi dimenticare 
che queste si ripercuotono 
anche sui prezzi. Ne si puo 
consentire che per I'Ameri-
ca gli aumenti dei prezzi 
vengano messi in rapporto 
< alia concentrazione del po-
tere economico » — cioe alia 
politica dei grandi gruppi 
monopolistici — mentre per 
l'ltalia gli aumer'i dei prez-
vi vengano considerati sol-
tanto come il riflesso degli 
aumenti dei costi salariali. 
Ma a queste contraddizioni 
il dott Carli ha aggiunto una 
difesa del comportamento 
del sistema bancario che non 

piu forte dopo il grande 
impegno unitario di Roma 

L'eccezionale manifestazione degli oltre 150.000 ha ribadito la volonta di milioni di lavoratori di 
battersi per una nuova politica economica, lo sviluppo del Mezzogiorno, la piena occupazione - Un co-
municafo delle tre Confederazioni -1 falsi della TV - II 3 e 4 si riuniscono le segreterie dei tre sindacati 

1969 sino all'autunno scorso, 
e stata seguita una politica 
di restrizione del credito che 
ha danneggiato soprattutto 
le piccole e medie imprese. 
Ma ha declinato una sua re-
sponsabilita a tale riguardo, 
cercando di dare ad intende-
re che non poteva essere al-
trimenti. E quanto alle dif-
ficolta congiunturali ora esi
stenti, le sue osservazioni 
pro e contro le misure sug-
gerite dal ministro Giolitti 
— la riduzione degli oneri 
previdenziali a favore delle 
piccole e medie imprese, lo 
sviluppo del .credito agevo-
lato, il rimborso delllGE su-
gli investimenti — non per-
mettono di comprendere se 
egli le solleciti o le ostacoli. 

Anche questa relazione del 
dott. Carli e dunque espres-
sione della profondita della 
crisi sociale e politica che 
travaglia il paese. Per awia-
re a soluzione questa crisi 
e piu che mai urgente un 
vasto programma di riforme 
e di rinnovamento. Lo stesso 
dott. Carli sembra renderse-
ne conto e non manca di 
farvi qualche accenno. Ma 
le sue melanconiche osser
vazioni sulla « decadenza del 
sentimento della disciplina 
sociale > non possono che su-
scitare dubbi profondi sulle 
capacita degli esponenti del-
l'attuale classe dominante di 
comprendere e assecondare 
i mutamenti radicali di cui 
il paese ha bisogno. 

Eugenio Peggio 

L'ASSEDIO DELLA LAVA 
CATANIA — Sant'Alfio, Fornazzo, Giarre, 
Sciara, Macchia di Giarre: sono tutti i 
paesi dell'Etna ancora minacciati dalla la
va che e giunta a quota 500. Nel caso di 
Fornazzo, poi, la minaccia e diventata un 
vero e proprio assedio che ha troncato le 
comunicazioni a nord e a sud del paese. 
Intanto il pericolo piu immediato a costi-
tuito dalla possibility che la lava prosciu-
ghi le sorgenti, gli acquedotti, tutte le ri-

serve idriche della zona coltivata a frut-
teti e soprattutto ad agrumeti. Sarebbe la 
condanna definitiva per reconomia e per 

-i lavoratori dei ttiogo. Per questo, una 
drammatka lotta si sta svolgendo sulle 
pendici del vulcano: per salvare con opere 
murarie, con bastioni, con ripari di amianto 
I'acqua dalla furla del magma infuocato. 
Nella foto: la lava incombe sulle prime 
case di Fornazzo A PAGINA 5 

La relazione del governatore all'assemblea della Banca d'ltalia 

Senza il controllo sui capitali 
piu gravi dif f icolta economiche 

L'autorita monetaria si dichiara nell'impossibilita di determinare la formazione della quan-
tita di moneta in circolazione ormai dipendente soltanto dalle scelte degli Stati Uniti 
La consueta folia di interme-

diari finanziari e dirigenti sta-
tali si e riversata ieri net 
salonJ della Banca d'ltalia, a 
via Nazionale, per sentirsi scio-
rinare dal Governatore l'an-
nuale c spiegazione » teorica e 
tecnica del loro conservatori-
smo politico. II quadro e sta-
to, tuttavia, meno limpldo del 
solito; e nonostante il ricorso 
al gergo bancario piu stretto 
ed il numero minore di pa-
gine dedicate all'argomento, 
1'elemento centrale delle con-
siderazloni nnall recltate da] 
dr. Carli e siato senza dub-
bio quello riguardante il con
trollo della creazione di mo
neta e dei movimenti valutari. 
La stampa padronale titolera, 
e facile prevederlo, sui giudizi 
politici di Carli. sottolineando 
ne Tallarmismo. Rlmane il fat. 
to che per la prima volta. nel
la relazione della Banca d'lta
lia, emerge a livello di chiara 

:lazione il fatto che que

sto organo ha perduto la capa
cita di esercitare in piena au-
tonomia uno dei suoi compitl 
istituzionali — la creazione 
di base monetaria — e si di
chiara impotente a prendere 
le misure necessarie per garan-
tire la stabilita dei cambi di 
fronte alia speculazione finan-
ziaria internazionale. 

ET la crisi monetaria interna
zionale, la quale scaturisce di-
retuunente dal ruolo del dol-
laro, che entra nel sistema. 
m L'esperienza ha abbondante-
mente dimostrato — ha detto 
Carli — che quanto piu gli 
scambi mondial! si awalgono 
di una moneta nazionale, 
tanto piu i mercati in
ternazionali • e le econo
mic dei paesi aperti verso 
l'estero restano espostl alle 
mutevoli condizioni congiuntu
rali del paese che la crea. In
fatti, se le autorita che gover-
nano il mercato di origine di 
quella valuta subordlnano agli 

obiettivi intend l'equilibrio 
dei conti con l'estero e fan-
no ricorso alio strumento mo
netario per il controllo della 
inflazione o il rilancio dell'at
tivita produttiva, il resto del 
mondo viene coinvolto nella 
stessa direzione di scelta »-
II che accadrebbe anche se 
quel ruolo di moneta inter
nazionale, anziche al dollaro, 
venisse affidato al marco tede-
sco, alia sterlina o alio yen o 
a un gruppo di monete con-
temporaneamente. Una ' si-
tuazione tnevitabile? No, lo 
stesso Carli ammette che il 
meccanismo si attua col per-
mcsso dei govemi e dell'auto-
rita monetaria. -

I capitali monetari, una vol
ta usciti dai confini nazionall, 
diventano liberi di moltlplicar-
si semplicemente perche per 
essi non valgono nemmeno i li-

.. r. s. 
(Segue in ultima paginm) 

ALL'AMBASCIATA USA 

Messaggio di protesta 
di «Italia-Vietnam » 

II Ceanltate Italia-Vietnain ha inriato e«Ki airambasctetore 
americano a Roma, Graham Martin, U segavme telecrannna: 

«Gm costenmjoae apyrendiamo ranswncto urBciale dtra-
mato da] portaioce del Dhwrtimeana delta Difesa CJSJÎ  cfrta 
rentrala m mm, da parte dt aeret americaai, m lodochm, di DM-
•e bombe stadiate per oCtenere eaTettl partieoteniiente dtatraC 
trvi tm vaiitaalami e raccoKi, meartre il mend* ctvOe amnaea 
sow che vcojan* raddopplaU e acceierati tfl afonJ di baa— 
vokrnta per pmmgm a sohntoni negoamte del caoffltto m Ia-
doctoa. RiHidaaiu altremado denrecabile che II vaatro favena 
preada e addhiltara pabbiicisal llaWathra di hrttodarre a*l 
conflitto nvorl mead dl devaatasJone e sterminlo ». 

II telegramma reca le Urme di lUccardo Lombardi, Franco 
CaJamandrel TuTIU Garettanl, Carlo Fracainani, Anctlo Gemw-
ri, Lfvio I^hor. Enrffaea AgnoleUi, Franco Bolardi, Corrado 
Cerghi, LaHo ~ 

Dopo quattro sciopcri generali i lavoratori italiani, 
malgrado la controffensiva del padronato c delle 
forze conservatrici, mantengono intatti combattivita 
e potenziale di lotta. Da quando per la prima volta 
nel Nord e nel Mezzogiorno, nel centro Italia, i 
lavoratori individuarono un comune obiettivo di lotta, 
quello del superamento delle •__ 
gahbie salariali. un'odiosa di-
scriminazione fra lavoratori 
dello stesso settore. della stes
sa categoria che ha permes-
so ai padroni l'accumulo di 
ingenti profitti. il movimen-
to sindacale ha fatto grandi 
passi avanti. fino ad arrivare 
alia conferenza unitaria dei 
sindacati sul Mezzogiorno con-
clusa domenica con la gran
de manifestazione che ha por-
tato oltre 150.000 lavoratori, 
« delegati » da milioni di la
voratori italiani a manifesta-
re, prima per tutte le strade 
del Paese, e poi nelle strade 
e nelle piazze della capitale. 
II grande impegno unitario 
che questa manifestazione ha 
rappresentato e il segno che 
piu forte si fa la spinta, per 
le riforme, per una nuova 
politica economica. per lo svi
luppo del Mezzogiorno. per la 
piena occupazione. 

^"fcfta ~'#yrta?*he' vieno-.daHe<t 
fabbriche. dalle campagne, 
dagli uffici. dove nel concre
te delle iniziative di ogni 
giorno. si vanno cercando sal-
dature sempre piu strette fra 
azione rivendicativa e azione 
piu generate per modificare i 
meccanismi di sviluppo su cui 
e basata 1'economia italiana. 

Questa decisa - volonta dei 
lavoratori italiani e sottolinea-
ta in una nota delle segrete
rie della CGIL. CISL e UIL 
in cui si afferma che «la 
grande riuscita della manife
stazione. per partecipazione. 
compostezza. unita e entusia-
smo, non solo non ha prece
dent!, ma riconferma la de
cisa volonta dei lavoratori 
italiani di conquistare una 
nuova politica economica per 
lo sviluppo del Mezzogiorno, 
le riforme e la piena occupa
zione >. Ricordato che la gran
de mobilitazione nelle fabbri
che, nelle citta. nei rioni. nel
le campagne ha permesso di 
far giungere a Roma oltre 
150.000 lavoratori. superando 
largamente l'obiettivo dei 100 
mila. il comunicato delle con
federazioni afferma che per 
la prima volta i lavoratori 
del Nord, del Centro, del Mez
zogiorno, delle Isola, di tutte 
le categorie < hanno manife-
stato. fianco a fianco in modo 
massiccio ed unitario per la 
capitale rivendicando una nuo
va politica di sviluppo civile 
e le riforme ». 

Le segreterie. rivolto un cal-
do plauso e un ringraziamen-
to ai partecipanti, agli orga-
nizzatori della imponente ma
nifestazione. « ringraziamento 
che va esteso alle molte mi-
gliaia di romani. lavoratori e 
del ceto medio >. riconfer-
mano c il loro impegno di lot
ta per nuovi indirizzi nelle 
fabbriche. collegati ad _ una 
nuova linea di pol'tica ' eco
nomica di cui le riforme co-
stituiscono componente essen-
ziale ed invitano tutti i lavo
ratori a battersi per conqui
stare un modo nuovo di pro-
durre piu 'giusto ed equili-
brato e di fare gli investi
menti al fine di poire Tuomo 
al centro dello sviluppo della 
societa >. 

Gli organismi dirigenti del
le tre organizzazioni sindacali 
— come hanno affermato nel-
rappello rivolto a] paese ed 
ai lavoratori al termine della 
conferenza unitaria che si e 
svolta venerdi e sabato a 
Roma — si riuniranno per 
definire, alia luce dei risul-
tati' della conferenza stessa 
la piu generate piattaforma 
di lotta del movimento sin
dacale per il Mezzogiorno. la 
occupazione e le riforme. II 
3 e il 4 inoltre le segreterie 
della CGIL, CISL e UIL si 
riuniranno a Tarquinia per 
proseguire I'esame del pro-
cesso unitario. 

L'eccezionale awenimento e 
stato registrato anche dalla 
cosidetta stampa di informa-
zione che, nei giorni prece-

II cosfo umano dello sviluppo capitalistic 

30 MILIONI 
DI ITALIANI 
EMIGRATI 

IN UN SECOLO 
Due anni record: il 1923, all'inizio del fascl-

smo, e il 1961y sotto il regime democristiano 

Sono 30 milioni gli italiani che sono stati costretti ad emi-
grare dallTJnita d'ltalia (1860) ad oggi. Nel momento in cui i 
sindacati hanno assunto il problema dello sviluppo del Mezzo
giorno nel proprio programma rivendicativo, come obiettivo 
d'azione di massa quotidiano, anche questo bilancio del costo 
umanc delle strettoie imposte al paese dalle esigenze dell'accu-
mulazione privata del capitale torna d'attualita. 

All'inizio l'emigrazione italiana verso l'estero non era pre-
valentemente meridionale, veniva alimentata dall'estrema po-
verta delle vallate alpine ed appenniniche, come riflesso della 
mancata modernizzazione dell'agricoltura e diffusione dell'in-
dustria. I paesi di destinazione degli emigrati, fino alia prima 
guerra mondiale, erano in prevalenza extra europei, specialmen-
te l'America del Sud e del Nord dove 1'economia si sviluppava 
piu rapidamente. 

II primo anno record dell'emigrazione si ebbe all'inizio della 
reazione fascista: nel 1923 emigrarono 390 mila persone sotto 
la spinta di difficolta economiche e delle persecuzioni dei fasci
st!. Sembrava un record irraggiungibile; ed invece e stato egua-
gliato quasi quarant'anni dopo, sotto i governi della Demo-
crazia Cristiana, con l'emigrazione di 387 mila cittadini italiani 
nel 1961, all'indomani di un decennio durante il quale la DC 
e i suoi governi avevano impedito — bloccando la riforma agra-
ria — una trasformazione strutturale del Mezzogiorno. 

Durante gli ultimi 20 anni l'origine degli emigrati e in grande 
maggioranza meridionale; la loro destinazione sono ormai i 
paesi europei, dalla Svizzera alia Germania occidentale. I grup
pi dirigenti della DC non trovano di meglio che accordarsi, 
nel MEC, per la «libera circolazione della manodopera». E* 
per rovesciare questa politica che si rafforza oggi la lotta di 
tutti i lavoratori italiani. 

Vicari assolto dal tribunale di Palermo 

Pienamente legittima 
I'accusa a Ciancimino 

Implicito riconoscimento della fondatezza del duro 
giudizio espresso daH'Antimafia sulFex sindaco de
mocristiano - Dichiarazione del compagno Macaluso 

Dalla nostra redazione . , PALERMO, 31 
to^^^Sb8^^SK«iSwS!t:Wk^,-,.,^a.eQ ^e-m<5cr^tia5M l Palermo, Vito.Ciancimino. 
Ca »e«a^eiT^-l^e1^1«e1^rTBun^^^^ "c%gf'Jritfnffirlg8to' a^eita^on^orrauTr^lena 
il capo della pollzia Vicari che il notabile dc aveva querelato per dlffamazione. Venule a 
Palermo per il feroce delitto dell'ospedale (1'albergatore Candido Ciuni venne crivellato in 
fondo ad un letto da quattro killer travestiti da infermieri), Vicari aveva elevato sospetto nei 
confront! di Ciancimino, nel corso di una conferenza stampa, dichiarando di condividere le 

riserve che su costui erano 

OFFENSIVA 
DI HUSSEIN 

CONTRO I 
FEDDAIN 

Numerosi feriti e morti fra cui due sinda-
calisti. Al Fath smentisce di voler rove
sciare il regime mcnarchico e accusa il re 
di tentare di liquidare la Resistenza . 
Al Cairo Sadat brucia i nastri magnetici con 
le conversazioni telefoniche registrate dal
la polizia segreta. L'Egitto invia ai governi 
stranieri una nota esplicativa sul trattato 
di amtcizia con I'URSS 
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OGGI 

. a. ca. 
(Smgum in ultima pagina) 

u ¥TN POSTO bene o ma-%J le lo si trova. Ed 
anche un salario accetta-
bile, un orario decente e 
un trattamento normativo 
che a livello europeo non 
6 dei peggiori» (24 Ore di 
sabato). *Certo, fra quelli 
che si spartiscono quel ses-
santa per cento di reddito 
non sono pochi i parassiti, 
i favoriti dalla fortuna o 
dall'appartenenza a qualche 
clientela. Ma chi elimtnera 
mat tutte le ingiustizie? » 
(Domemco Bartoli, sulla 
Nazione di domenica). 

& straordinario come co-
loro che stanno bene (e U 
direttore della Nazione sta 
certamente benissimo, di-
ciamo a quattrini) si mo-
strino accomodanti e pa-
zienti quando si tratta dei 
sacnftci degli altri Un po-
sto «bene o male» lo si 
trova II salario non occor-
re che sia buono. basta che 
sia « accettabtle » L'orario? 
Oh Dio: «decente*. E 
quando Voperaio ha un 
trattamento normativo be-
stiale, la moglte lo conso-
la: «Pensa che a livello 
europeo non e dei peggio
ri. Non vorrestt mica, per 
caso, che fosse dei mi-
gtiori? Set motto? ». 

Segue il direttore delta 
Nazione, il quale, dopo a-
vere riconosciuto che esi-
stono i parassiti, i favori
ti, insomma i privilegiati, 
si domanda con fatalistica 
saggezza: *Ma chi ctimi-
neri mai tutte le ingiusti
zie? ». Badate bene che i 
colleghi dei giornali ben-
pensanti, in generate, sono 

le prediche 
tutti fermissimi nel pre-
tendere che vengano rico-
nosciuti i loro mertii. ri-
spettato il loro dintto, com-
pensata profumatamente 
la loro bravura. Non mol-
lano su una lira, non cedo-
no su una prerogattva, non 
transigono su un a tratta
mento normativo» nean-
che ad ammazzarlL Benis
simo. Ma quando si tratta 
degli operai, diventano co
me per incanto accorati 

' predtcatori dt bonaria tot-
lemma: andateci piano, 
non pretendete «tutto e 
subito*. sappiate attende-
re, e in gioco la patria, la 
famiglia, la mamma, il 
paesaggio e la civilta, Ac-
contentatevi: un posto 
a bene o male * non si tro
va sempre? 

Illustre direttore della 
Nazione, e vero: «Chi eli-
minera mai tutte le ingiu
stizie? ». Ah nessuno, giam-
mat Ma allora facciamo 
una cosa d'ora in avanti: 
cambiamo le vittime. Fino-
ra le ingiustizie hanno in-
flerito sui lavoratori, sem
pre sui lavoratori. Provta-
mo a farle ricadere sui pa
droni, che ne dice? Visto 
che le ingiustizie, come lei 
fllosoficamente awerte, 
non si possono togliere di 
mezzo, dirottiamole, per 
dirla con Von. Emilio Puc-
ci. Cosl vedremo anche lei 
in corteo, la sentiremo gri-
dare in prima tila che « ri-
vuole* tutto e subito, e 
saranno i melalmeccanici, 
questa volta, a predicate 
la pazienza e la rassegna-
zione. 

Ferttbraccio 

state espresse dalla commis-
sione parlamentare antimafia 
a proposito della sua nomina 
a sindaco della citta. 

Nello spazio di pochi gior
ni e cos) la seconda clamo-
rosa batosta per l'uomo che 
tuttora ricopre la massima re-
sponsabllita neU'ambito della 
DC palermitana, come com-
missario del partito. In un 
altro processo infatti, sempre 
da lui imprudentemente inten-
tato contro il giornale l'Ora, 
qualche giorno fa era saltato 
fuori un rapporto della po
lizia che lo dipinge come «per-
sona molto discussa... sospet-
tato di collusione con elemen
ti maflosi» e tanto « rapida
mente e notevolmente arric-
chitosi» che «si presume ab-
bia tratto vantaggio dai suoi 
rapporti con la mafia». E' il 
rapporto in base al quale 1 
compagni Macaluso, Gian Car
lo Pajetta e Colajanni hanno 
chiesto sabato scorso al mini
stro deU'Interno, il siciliano 
Restivo, cosa ancora impedi-
sea che Ciancimino sia spedito 
difilato al confino antimafia, 
a - Linosa, in compagnia dei 
piu noti boss della delinquen-
za organizzata. 

E veniamo al dispositivo del
la sentenza, letta dopo tre 
ore e mezzo di camera di con
siglio dal presidente dottor 
Agrifoglio. Essa assolve Vicari 
perche il fatto non costitui-
sce reato, a trattandosi di per
sona non punibile, per aver 
agito nell'esercizio di un di-
ritton, che e — il riferimen-
to nel dispositivo e preciso — 
il diritto di critlca sancito 
dalla Costituzione e ricono
sciuto a tutti i cittadini. Quin
di e lecito, anzi sacrosanto, 
dire pane al pane e vino al 
vino. E* raccoglimento totale 
delle richieste dei difensori di 
Vicari — Ruvolo. Sabatini, Un-
garo —, ma soprattutto del 
senso politico deH'impegnata 
requisitoria che otto giorni fa 
aveva pronunziato il P.M. Itiz-
z-> chiedendo il proscioglimen-
to di Vicari. 

II dottor Rizzo aveva aper-
tamente preso Ciancimino a 
simbolo dl quelle collusion! 
tra mafia, potere politico dc 
e organi amministrativi sen
za le quali non sarebbe 
a neanche lontanamente possi
bile immaginare che una cri-
minalita cosl attiva e potente 
possa spadroneggiare su una 
citta e su un'isola », e lo ave
va poi compreso altrettanto 
apertamente tra agli uomini 
politici che invece di pensare 
alia inarrestata e dilagante 
miseria, si sono occupati dei 
propri Interessi e delle pro-
pile ricchezzew. II giovane 
magistrate non aveva esitato 
anche ad esprimere delle ri
serve sulla condotta di Vicari, 
in prat lea rimproverandogli 
di aver gettato il sasso del 
sospetto ma di aver subito 
ritirato la mano: «H suo suc
cessive sllenzio — aveva In
fatti detto il P.M. — non ha 
certamente contribuito a fare 
chiare??.A su una verita che 
non esitiamo a definire e a 
wincre scottanten. • 

Chinrezza fa invece la sen
tenza. PerrhA In realta, e sia 

Giorgio Frasca Polara 
(Segue in ullimm prngina) 
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