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PARLAMENTARE 

Arresti, deportazioni e occupazioni di sedi democratiche 
nel «piano Solo» preparato in collaborazione col SIFAR 

Le « deviazioni» dello spionaggio italiano: piu di frentamila fascicoli ritenuti illegal! sono tuttora « congelati» nelle sedi del SID - La predisposizione dei piani da parte di De Lorenzo: 
mobilitata anche la 46" aerobrigata di Pisa - II gen. Markert al gen. Aurigo:« Se il prefetto di Milano resiste, passarlo per le armi»- II gen. Aldo Rossi, nel '64 capo di stato maggiore 
delta Difesa, aveva autorizzafo alcuni dei provvedimenfi presi dal comando dei carabinieri -1 nomi delle persone da « enucleare » - II ruolo svollo dal colonnello Rocca, la «spia degli 
indusfriali italiani» frovata morta nel suo ufficio - Dimostrata, nonostante i limiti imposti dal governo, la serieta e la validita delTinchiesta parlamentare voluta dalle sinistre 

Nel pomeriggio di ieri sono stati ef-
fettuati, nei due rami del parlamento, il 
deposito e la messa a disposizione dei 
deputati e senatori e della stampa del
le risultanze dei lavori della Commis
sione parlamentare di inchiesta sul 
SIFAR e sugli avvenimenti della pri-
mavera-estate 1964. La Commissions co-
stituita dopo una lunga battaglia della 
opposizione di sinistra a seguito delle 
no»e rivelazioni dell'Espresso e del pro-
cedimento giudiziario che ne era segui
to. fu istituita neU'agosto 1969. ed ha 
lavorato intensamente per oltre venti 
ire.-'i Le conclusion! cui la Commissio-
ne e pervenuta sonu comprese in rela-
zioni presentate dai commissari di di
verse parti politiche: una di esse, di 
4'K) pagine (stampate nel secondo vo
lume: i due volumi sono nell'insieme 
di circa 2000 pagine) e sottoscritta dai 
commissari delle opposizioni di sini
stra — Terracini, Spagnoli. D'Ippolito 
pei- il PCI. Lami per il PSIUP. Galan-
te Garrone per U gruppo della Sini
stra indipendente. 

Va innanzitutto messo in evidenza la 
serieta con la quale l'intera Commis-
sione ha condotto i suoi lavori, in una 
materia delicata e politicamente scot-
tante. Nessuna notizia o indiscrezione 
e mai trapelata, durante tutto questo 
lungo periodo, smentendo coloro i qua-
li per opporsi aU'iniziativa avevano 
strumentalmente sostenuto la impossi-
bi'ita che un organismo parlamentare 
di inchiesta potesse investire proble-
mi. tanto delicati. Ha smentito altresi 
le tesi di coloro che ebbero a soste-
nere che tali indagini dovessero essere 
riservate all'esecutivo: anzi ha dimo-
strato, sia sul terreno dei risultati che 
dello stesso metodo dell'indagine, la va-

SEGNI — I microfoni al Quirinale • 
lo c scavalco» del governo 

lidita e la superiorita dell'inchiesta par
lamentare e la importanza della fun-
zione di controllo del Parlamento sul-
l'esecutivo. 

LJ differenza delle acquisizioni dei 
lavori parlamentari mfatti, va soprat
tutto rimarcata nei risultati cui la com-
missione e pervenuta e che acquista-
no maggiore rilievo in considerazione 
— oltre che dei limiti della legge, co
st come voluta dalla maggioranza — 
dei pesanti ostacoli che il governo ha 
opposto all'accertamento dei fatti con 
il rifiuto di importantissimi documen-
ti per la arbitraria quanto discutibile 
invocazione del «segreto politico - mi
litare*. 

Si tratta di risultati clamorosi ed 
esplosivi quanto gravi, che investono 
serie responsabilita di uomini politic! 
e militari e di settori dell'apparato 
statale. Essi confermano in modo chia-
ro e indiscutibile. con dovizia di par-
ticolari. con certezza di dati. quanto era 
gia parzialmente emerso attraverso sin
gole rivelazioni e procedimenti giudi-
ziari: e cioe, che nel 1964 le istituzioni 
rcpubblieane hanno corso un grave pe-
ricolu; 

La ricostruzione attenta e circostan-
ziata delle vicende del 1964. ed anco-
ra delle precedenti deviazioni del SI-
FAR e contenuta con particolare chia-
rezza, con rigore logico e assoluta atti-
nenza aUe risultanze nella relazione 
presentata unitariamente dai commis
sari deU'opposizione di sinistra. 

Di questa relazione intendiamo som-
mariamente esporre i dati e le linee 
piu rilevanti. quali appaiono da una 
prima rapida lettura. riservandoci. suc-
cessivamente. di ritornare piu ampia-
mente sui singoli argomenti, per 1'im-
portanza che ognuno di essi riveste. 

Le 'deviazioni del SIFAR 
e la costituzione di un 
gruppo di potere nel 
SIFAR e neir Arma dei 
carabinieri negli anni 
1950-1966 

L'esame dei fatti della primavera-
estate 1964 e preceduto dal richiamo di 
quelli che la relazione giustamente de-
finisce gli antecedenti logici di tali vi-
ctnde e che gia le commissioni Beol-
chini e Lombardi ebbero in parte a 
rivelare. 

Si tratta delle gravissime deviazioni 
determinates! a partire dal 1936 ma 
soprattutto dal 1960 nei servizi di sicu
rezza del nostra paese. Da esse la com
missione avrebbe potuto conoscere da
ti di piu ampio rilievo se il governo 
non avesse rifiutato di consegnare dei 
document! fondamentali: il testo in
tegrate della relazione Beolchini e so
prattutto degli allegati a tale rela
zione. 

Nonostante cid e emerso come in 
quel periodo si verified una strabilian-
te formazione e proliferazione di fasci
coli contenenti informazioni dettaglia-
t i MU'attiviti comunque svolta, da 

esponenti del mondo politico, sindaca-
le. imprenditoriale, ecclesiastico. mili-
tare e di tutti coloro che comunque 
assurgessero a posizioni di rilievo nel
la vita del paese. I fascicoli che nel 
19MJ erano pochissime centinaia. e si II-
mitavano alle attivita specifiche dello 
spionaggio e del contro spionaggio, au-
mentarono con rapida progressione fi-
no a raggiungere nel 1963 la incredi-
bile cifra di 151.000. Al tempo stesso 
ne fu mutato profondamente il conte-
nuto in quanto le informazioni che ve-
nivano compiendosi non avevano nulla 
a che vedere con la sicurezza del pae
se, ma riguardavano gli aspetti piu in-
tim5 e riservati della vita privata. E cid 
attraverso 1'uso degli strumenti piu il-
leciti e sconcertanti. Controlli. pedi-
namenti. intercettazioni telefoniche. 
fofografia con teleobiettivo, deforma-
zioni delle notizie riservate, conoscen-
za della corrispondenza mediante siste-
ma clandestino; ed ancora la ricerca 
degli informatori tra gli amici ed i cc~ 
noscenti che avevano consuetudine con 
un determinato personaggio. fino alia 
propalazione di notizie create artificial-
mente e che poi si raccoglievano: que
sta la descrizione che la relazione fa 
dei mezzi inqualificabili con cui tutta 
la classe dirigente del paese veniva 
spiata in tutta la propria attivita pub-
bhea e privata. E tutto cid in modo 
organizzato. con precise circolari che 
riguardavano singole categorie. in mo
do specifico gli ecclesiastici ed i parla

mentari. 

Ma una delle rivelazioni piu interes-
sar.ti e piu sconcertanti, di cui non si 
era avuta alcuna notizia in preceden-
za. riguarda la soggezione del SIFAR 
e deH'Arma dei carabinieri nei confron-
ti di organizzazioni militari e di stati 
stranieri. La relazione infatti riferisce, 
sulla base di testimonianze acquisite, 
deU'esistenza di un « ufficio di sicu
rezza del patto Atlantico>, al quale 
l'Arma dei carabinieri deve fornire no
tizie ed informazioni, sulla base delle 
quali il suddetto ufficio da o nega il 
cosidetto «nulla osta di sicurezza», 
coudizione necessaria per l'assunzione 
di responsabili ad uffici, da quelli piu 
modesti ai piu elevati. fino alia stessa 
titolarita di taluni dicasteri. 

Inoltre e emerso che l'attivita infor-
mativa del SIFAR veniva svolta a fa-
vore della Citta del Vaticano, alia qua
le il servizio stesso ebbe a fornire dati 
riservati. 

Tali gravi deviazioni si verificarono 
durante 3 tempo in cui la direzione 
dei servizi di sicurezza fu affidata al ge
nerate Giovanni De Lorenzo: il quale 
in tale periodo si preoccupd. attraver
so promozioni e trasferimenti illegali 
di ufficiali, di costituire un c gruppo 
di potere » alia testa del servizio e nel
le branche piu delicate: sui sistemi, 
sugli espedienti adottati, e sulle inizia
tive assunte la relazione dei commissa
ri di sinistra fomisce ampie documen
tation) ed interessanti particolari. 

La commissione ha accertato che la 
responsabilita degli atti attraverso i qua
li e stato possibfle costituire il grup
po di potere d del generate De Loren
zo, ma al tempo stesso del capo di sta
to maggiore dell'esercito, del capo di 
stato maggiore della difesa e del mi-
nistrc della difesa. Taluni di questi at
ti hanno l'espressa autorizzazione del 
cministro>, nonostante fossero illega
li, per altri si e giunti a falsificazioni. 

Ma cid che la commissione tende a 
mettere in risalto d la grave respon
sabilita di coloro che in tale periodo 
diressero il ministero della Difesa. del-
Ton Taviani, che ebbe ad assumersi 
espressamente la responsabilita di 
quanto awenne sotto la sua direzione, e 
dell'on. Andreotti. E' infatti strano ed 
in ogni caso colpevole che quest'ulti-
mo. che diresse per tanti anni il mi
nistero della Difesa. nulla sapesse e 
ntilH controllasse della attivita di un 
servizio cosi delicato come quello del 
SIFAR. 

Nel 1962 fl generate De Lorenzo vie-
ne chiamato a comandare 1'Arma dei 
carabinieri. Vanno ricordate a questo 
pn»posito le affermazioni fatte dal ge
nerate Beolchini sul modo come il suo 
predecessore, generate De Francesco fu 
costretto a lasctare anzitempo la cari-
ca. a seguito ciod di una mdaginc sul
la sua vita privata compiuta dal SIFAR 
che < aveva sgnmenlato > la stessa 
commissione da lui presieduta. 

II generate De Lorenzo lascid fl SI
FAR nelle mani dei suoi uomini: an
che qui, attraverso strani ed flteciti 
esr^dienti di cui e corresponsabile il 
ministero. Non solo, ma porta con sd 
dal SIFAR all'Arma un notevole nume-
ro di ufficiali e sottufficiali < fidati >. 
ed instaura anche nell'Arma un regime 
di spionaggio. di delazioni. di favori
tism) e di minacce di cui farmo imme-
diatamente le spese decine di ufficiali 
e sottufficiali dei carabinieri. trasferi-
ti nel giro di poche ore alle pid im-
pensate destinazioni o altrimenti colpi-
ti. Nello stesso tempo. De Lorenzo con-
tinua a mantenere intatto il suo po
tere nel SIFAR grazie agli uomini a 
lui legati. H potere acquisito gli con-
sente addirittura di realizzare nelle 
rrfeni del colonnello Tagliamonti i due 
importantissimi incarichi di ammini-
stratore del SIFAR e di capo dellUf-
ficio programmazione e bilancio dei ca
rabinieri. con evidente quanto clamoro-
sa complicity nella illegalitd commes-
sa da parte del ministero della Difesa, 
che autorizza fl doppio incarico, pur 
riconoscendo la anomalia del fatto. 

Grazie ai fondi del SIFAR che cosl 
copiosamente giungono, anche tramite 
il famoso ufficio REI del col. Rocca, 
il generate De Lorenzo realizza una po-
Iitka dl larghe elargtzioni a ufficiali • 

a reparti della Arma del tutto Incon-
suete, promossa per crearsi consensi e 
popolaritd. 

Nel contempo provvede alia realizza-
zione di uno strumento militare idoneo 
nd attuare interventi eccezionali, che 
nulla hanno a che fare con i compiti 
di tutela dell'ordine pubblico: la bri-
gata meccanizzata. E' uno strumento 
unitariamente organizzato, addestrato 
e comandato, dotato di un armamen-
to pesante, di moderni mezzi mecca-
nizzati. 

L'iniziativa viene attuata nel giro di 
pochissimo tempo. Non viene sentito 
il parere del Consiglio Superiore delle 
FF.AA.. e si procede all'inizio dell'at-
tuazione della nuova formazione pri
ma ancora della autorizzazione neces
saria, e senza tenere in alcun conto le 
osservazioni fatte da molti ufficiali. 

Per dare piu efficienza al nuovo 
strumento si riporta una vecchia nor
ma del 1865, che consente l'utilizza-
zione di soldati di leva come carabi
nieri ausiliari, e si sguarniscono le 
stazioni dei carabinieri. La Brigata, con
tra riamente alle norme. viene posta al
le dirette dipendenze del Comando ge
nerate: e cid. non a caso, fino aU'otto-
bre 1964. 

Cosi all'inizio del 1964 la somma di 
poteri nelle mani di De Lorenzo d di 
massimo rilievo. Egli dispone del SI
FAR con tutto il materiale informativo 
acquisito e i sistemi di informazione 
ch» abbiamo visto prima, dirige l'Ar-
nia dei carabinieri in modo fortemen-
te autoritario e con largo dispendio 
di mezzi; dispone di uno strumento 
militarmente efficace come la Brigata 
meccanizzata: ha vasti collegamenti e 
legami col mondo politico ed economi-
co nazionale ed intemazionale. 

In questo ambito infatti il SIFAR 
opera, sia attraverso i legami con i 
servizi di sicurezza di altri paesi, sia 
attraverso 1'ufficio di sicurezza del 
Patto Atlantico. sia intervenendo di-
rettamente e nel modo pid spregiudi-
cato nella vita politica italiana. 

Di questo intervento viene ricorda-
to 1'episodio — acquisito dalla Com
missione e attualmente oggetto di un 
procedimento penale — dei trenta mi-
lioni portati al congresso del Partito 
Repubblicano. e della raccolta di dati 
informativi minuziosi e dettagliati in 
occasione del congresso di un altro 
partito. 

La situazione 
politica del 1964 

L'altra premessa d costituita dalla si
tuazione politico • economica che si era 
ver.uta determinando successivamente 
alia consultazione elettorale del 1963, 
che aveva registrato un netto successo 
del PCI, ed alia formazione del primo 
governo di centro-skiistra presieduto 
dnll'on. Mora. Situazione caratterizzata 
da un lato dalla violenta campagna 
della destra politica ed economica e 
di notevoli forze aH'interno della stes
sa maggioranza, contro le affermazioni 
programmatiche de. governo relative al
le riforme e contro quegli uomini e 
quelle correnti del PSI che di esse ap-
parivano i pid tenaci assertori. Tutto 
cid, prendendo a spunto la situazione 
economica congiunturale. in relazione 
alia quale viene orchestrata una cre-
scente campagna di allarmismo e nel 
cortempo di aspri attacchi alle orga
nizzazioni sindacali — una campagna 
che per molti versi ricorda quella in 
atto in questi giorni — colpevoli di 
non voter accettare la politica dei red-
diti e il blocco dei salari e dei con-
tratti Si chiede cosi un governo che 
ristabflisca un clima di « fiducia > coo 
gii imprenditori, che rinunci alle ri-
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forme, e che affronti anche il proble-
ma della limitazione del diritto di 
sciopero soprattutto nei confront! dei 
dipendenti dello Stato. impegnati in 
qu*l periodo nella questjone del rias-
setto. 

In questo ambito si pongono, da un 
lato le misure chiaramente intimidatri-
ci di b'cenziamenti e di minacce di 
licenziamenti massicci da parte delle 
grand) aziende, 1'aperto intervento di 
autoritd del Mercato Comune e della 
stampa straniera sul governo e sulle 
forze politiche che lo compongono, le 
quali subiscono, per effetto di una tale 
complessa situazione, profonde riper-
cussioni al loro interno con aspri scon-
tri tra le correnti: soprattutto nel PSI 
nel quale si determina dapprima la 
scissione della sua ala pid combattiva 
e ur.itaria, che andrd a costituire fl 
PSIUP, e poi profondi scontri tra la li
nes rinunciataria facente capo all'ono-
revole Nenni, e la difesa delTattuazio-
ne delle riforme, sostenuta daH'onore-
vole Lombardi. 

Fortemente determinante £ in questo 

quodro politico la funzione della classe 
operaia e delle sue organizzazioni poli
tiche e sindacali, che non solo resi
ste ai tentativi di far ricadere su di 
es«a i guasti di una politica economica 
profondamente errata e i costi per 
ripristinare il funzionamento del vec-
chio meccanismo di sviluppo, ma che 
preme duramente per la realizzazione 
delle riforme soprattutto di quella re-
lativa al regime dei suoli urbani. 

II « Piano Solo » 
E' in questo quadro politico, in quan

to situazione di crescente scontro socia-
le, che il generate De Lorenzo da lo 
avvio, nel marzo 1964 alia promozione 
di quelle iniziative. alia elaborazione 
di quei piani, alia predisposizione di 
quelle misure che dovevano condurre, 
nel luglio, il paese alle soglie di una 
situazione tragica. al limite di un colpo 
di forza, e di una violenta. gravissima 
lacerazione che si sarebbe determina-
ta nel momento in cui si fossero colpi-
te le strutture portanti. le liberta fon
damentali della nostra Costituzione, le 
stesse istituzioni repubblicane. 

La relazione Terracini ricostruisce 
minuziosamente, con continui richiami 
e precisi document)* e testimonianze il 
modo come d stata tessuta questa re-
te, d stata messa a punto questa mac-
china che avrebbe dovuto colpire la 
democrazia italiana: d una ricostruzione 
impressionante di una attivita fallita 
che si snoda dal marzo al luglio. che 
involge gli alti comandi deH'Arma, il 
SIFAR, i capi di Stato maggiore della 
Difesa, della Marina. dell'Aeronautica. 
che prepara nel dettaglio e con minu-
zia una operazione sino al punto di 
renderla pronta a scattare ad un sem-
plice ordine telefonico che fosse pro-
venuto dal Comando generate dei ca
rabinieri. 

Fondamento di questa operazione d il 
< Piano Solo »: un piano che nasce sul
la base di criteri formulati dal Coman
do generate deH'Arma e che via via 
si articola in una serie di piani sempre 
pid particolareggiati a livello di dire
zione e di legione e con l'obiettivo e 
la finalita che la relazione del com-
pagno Terracini e degli altri commis
sari della opposizione di sinistra cos) 
precisa: « Organizzare ed attuare un in
tervento della sola Arma dei carabinieri 
in stretta cooperazione col SIFAR e 
con 1'ausilio dei mezzi tecnici della ma
rina e dell'aeronaut ica. per la occupa-
zione dei centri pid sensibili della vita 
politica. istituzionale, ed economica del 
Paese: e nel contempo per l'arresto 
e la deportazione di un notevole nu-
mero di persone appartenenti a partiti 
ed organizzazioni politico-sindacali di 
sinistra, e in quanto tali schedati dal 
SIFAR *. 

L'iniziativa del Piano Solo nasce nel 
corso di una riunione « segreta » tenuta 
al Comando generate deH'Arma dal ge
nerate De Lorenzo il 25 marzo: qui 
ver.gono date le prime disposizioni ai 
comandanti delle tre divisioni dei ca
rabinieri per la rapida elaborazione 
di bozze di piano che per ciascuna 
divisione prevedevano 1'intervento del-
1'Arma nelle czone vitali del paese», 
1'occupazione di una serie di edifici. 
l'arresto e la deportazione di « estremi-
sti> i cui nomi sono contenuti in liste 
fornite dal SIFAR che avrebbe dato la 

'sua collaborazione a tutta la opera
zione. 

Tutto fl Piano deve essere attuato 
riiila sola Arma dei carabinieri. nella 
ignoranza accuratamente predisposta. 
della polizia, deH*esercito, dei prefetti 
e dei questori. Di qui la raccomanda-
zione della assoluta segretezza del Pia
no all'interno e all'esterno deH'Arma. 

Ln macchina si mette in rapido mo-
vimento. Le bozze vengono preparate 
in dieci giorni. inviate al Comando ge
nerate corrette e rifatte sulla base di 
uno schema comune approntato dal co
lonnello Tuccari del Comando gene
rate. 

I tre piani su ricordati sono stati tra-
smessi dal governo alia commissione — 
cosi afferma la relazione — in modo 
moneo e in gran parte incomprensibile 
per le solite censure relative al cse-
grrto >. E il fatto appare evidentissimo 
dalla stessa relazione di maggioranza 
che riporta la parte del Piano data dal 
governo. 

Comunque da esse risultano taluni 
elementi della pianificazione sufficien-
temente indicativi. Sono precisate le 
« aree sensibili > in cui 1'intervento del-
1'Arma deve operare. sulla base dello 
schema Tuccari: prefetture. RAI-T\'. 
central)' telefoniche. alcune sedi di par
ti*} di installazioni civil), militari. car
eer). e, per la citta di Roma, fl Qui
rinale e Palazzo Chigi. Si debhono fa
re cperazioni rapide per cogliere di 
sorpresa «gli awersari » e quindi per 
« rastrellarli >. enucleare gli esponenti 
piu in vista, e deportarli. Le truppe 
debbono essere galvanizzate. ccarican-
dolr di mordente*. I'atteggiamento de
gli ufficiali deve essere «improntato 
alia masshna decisione ed energia sce-
vre da qualsiasi dubbio o' tentenna-
mento ». 

Tutta la operazione deve essere con-
dotta dalla sola Arma dei carabinie
ri. dalle forze in servizio e quindi da 
oimpagnie di carabinieri in ennffedo. 
apnositamente richiamate. Per tale ri-
ch'amo. viene approntato un piano col-
laterale. detto c Piano Sigma > che pre-
vede le operazioni comesse ai contat-
ti con i distretti, aH'accasermamento 
e all'impiego di tali contingent!. 

L'intervento deve operare prima di 
qualsiasi passaggio di poteri all'auto-
riU militare, l'ordine di attuazione pre-

scinde del tutto dal governo. Contem-
poraneamente si affrontano altri piani, 
che prevedono 1'occupazione di edifici 
di particolare importanza da parte dei 
soli carabinieri: il Piano del Quirinale, 
illustrato personalmente dal generale 
De Lorenzo, all'aUora Presidente della 
Repubblica. ai fini di una « valutazione 
di gradimento», e il Piano per la 
occupazione delle sedi della RAI-TV, 
per il quale si addestra personate spe-
cializzato per assicurare il funziona
mento degli impianti, e per la predi
sposizione di uno o piu studi speciali 
riservati nella sede generale di Roma 
p\}v messaggi al paese. 

Gli accordi con lo Stato 
maggiore della Dife
sa della Marina e del
l'Aeronautica 

Mentre ferve l'attivita di elabora
zione del Piano, il generale De Lo
renzo comincia a mettere a punto una 
serie di iniziative per 1'attuazione del 
piano stesso. Ne parla col Capo di Sta
to maggiore della Difesa. generale Ros* 

Gen. ALLAVENA — La preparazione 
delle liste di proscrizione 

si, che 1'autorizza a prendere contatto 
con i capi di Stato maggiore deUa Ma
rina e dell'Aeronautica per avere le 
navi e gli aerei necessari per traspor-
tare in Sardegna le persone da c enu
cleare >. II generale Remondino mette 
a disposizione la 46. Brigata da tra-
sporto, di stanza a Pisa; il consenso 
deH'ammiraglio Giuriati d pid sfumato 
e generico: comunque viene redatta una 
cartina in cui sono indicati i porti di 
imbarco, e la stessa viene rimostrata 
dal generale De Lorenzo al generale 
Rossi che 1'approva. TJ tutto in assolu
ta segretezza e senza dare alcun avviso 
al ministro della Difesa. 

Nello stesso mese di aprile il SIFAR 
effettua un primo invio delle liste del
le persone da arrestare ai comandi di 
divisione. Nel mese di maggio, redatti 
ed approvati definitivamente i tre pia
ni divisionali, comincia la fase di pre-
attuazione del Piano Sigma: si pren-
deno contatti con i distretti per orga-
nizzare il richiamo dei carabinieri in 
congedo. Inizia nel contempo la c piani
ficazione particolareggiata» da parte 
delle legioni in relazione alle singole 
aree. con una prima riunione a Roma, 
per la ripartizione deHe citta in tre 
settori destinati all'intervento delle tre 
legioni operanti neHa capitate. 

La brigata meccanizza
ta a Roma 

Agli inizi del mese di maggio la si
tuazione politica si tende in modo pid 
grave e preocupante. L'allarmismo eco-
nomico viene sparso a piene mani nei 
giornali della grande borghesia e si 
fanno piu aspri gli attacchi alle orga
nizzazioni sindacali e ai partiti dell'op-
posizione di sinistra. Riappaiono le voci 
sulla svalutazione della lira, si intensifi-
cano i contrast)' nella coalizione gover-
nativa. nella quale l'ala dorotea della 
DC assume un atteggiamento di chiara 
ostilita alle riforme e di sostegno delle 
soluzioni economiche prospettate dal 
grande padronato. La situazione esplo 
de con la nota Iettera dell 'onorevote 
Colombo, altera ministro del Tesoro. 
al Presidente del Consiglio. in cui la 
situazione economica viene descritta in 
termini catastrofici e in cui si invocano 
misure di blocco salariale e della spe-
sa pubblica e di rinvio a tempo mde 
terminato delle riforme. Lettera in cu! 
fa eco pochi giorni dopo la relazione del 
dottor Carli aH'Assemblea della Banca 
d'ltalia. Aspra d la reazione non solo dei 
sindacati e della opposizione di sinistra. 
ma anche di una notevole parte del PSI. 

Nella seconda meta di aprile la Bri
gata mecccnizzata viene trasferita a 
Roma, e vi si fermera fino al 18 giu-
gno. per quasi due mesi. La giustifi-
cazione d la partecipazione al 150 an-
niversario deH'Arma che invece si sa 
gia sarebbe caduto solo fl 14 giugno. 

In questo lungo periodo di tempo la 
Brigata effettua esercitarioni unitarie. 
partecipa alle sfilate del 2 giugno e del 
14 giugno, destando profonda impres-
sione per la potenza dei mezzi e quin
di dopo fl 18 giugno si sposta e stan 
zia in campi siti tra Firenze e Roma. 

II giomo successivo alia sfilata del 
150 anniversario. il generate De Loren 
zo tiene un rapporto ai pid alti uffi 
ciali deH'Arma con i quali il coman 
dantp si intrattiene anche separata-
mente. E' in questa riunione che viene 
deciso di affrettare i tempi della pre-
attuazione del Piano Solo e di prepara 
re i piani particolareggiati e le misu
re di dettaglio. 

Immediatamente vengono riunitl 
presso i comandi di divisione, I coman

danti di brigata e di legione: a Milano 
viene data lettura del Piano Solo e si 
danno istruzioni per la compilazione dei 
p'f.ni particolareggiati per le singole 
aree vitali: piani che debbono essere 
compilati personalmente dai comandan 
ti senza neppure 1'aiuto dei dattilogra-
fi Si debbono persino prevedere le ri-
serve di viveri e di acqua. E" in que-
sUi riunione che scoppia un grave con-
trasto allorche il generale Aurigo co-
mandante la Brigata di Milano. chie
de a! generale Markert. comandante di 
divisione, che cosa occorreva fare se 
il prefetto si fosse opposto alia occupa
zione della Prefettura ottenendo per ri-
sposta che bisognava in tal caso « pas
sarlo p̂ r le armi >. 

E' in questa riunione che vengono 
precisati per la citta di Milano gli 
obiettivi da occupare: le sedi del PCI 
del PSI. le sedi dell'« Unita» e del-
r«Avanti!», la Camera del Lavoro. 

La crisi di governo e 
la distribuzione delle 
liste 

II 26 giugno il governo Moro e bat-
tuto alia Camera e si dimette: il moti
ve formate e quello dello stanziamento 
in bilancio per le scuole private, ma 
la vera ragione e costituita dalla si
tuazione politica di insopportabile ten-
sione creatasi all'interno e all'esterno 
della maggioranza. La caduta del gover
no Moro e accompagnata dalle richie-
ste dei giornali del padronato di costi
tuire un governo di centro-sinistra < de-
purato >, o addirittura un governo di 
tecnici. con l'invocazione al Presidente 
della Repubblica perchd si ponga al di 
sopra, se non contro le richieste e le 
deliberazioni dei partiti. 

II giorno successivo all'apertura del
la crisi vengono convocati d'urgenza 
a Roma al Comando generale deH'Arma 
i tre Capi di SM delle divisioni e ad 
essi — dopo il colloquio con De Lo
renzo e con alti ufficiali del SIFAR 
— vengono consegnate da questi ulti-
mi le liste delle persone da arrestare 
con tutto il piano e le disposizioni re
lative al concentramento e alia depor
tazione delle stesse. Nel giomo succes
sivo — di domenica — vengono tenute 
nei comandi di divisione riunioni ai co
mandanti di Legione (con esclusione 
dei comandanti di Brigata). ai coman
danti dei reparti meccanizzati e ai di-
rigenti locali del SIFAR. Vengono di
stribute le liste. precisati i particolari 
per l'arresto. il concentramento e per 
il trasporto ai porti e agli aeroporti. 
Tutto viene determinato nei particolari 
o comunque si danno disposizioni per
chd cid avvenga nel piu breve tempo 
da parte delle Legioni e nella pid asso
luta segretezza. Si predispongono gli 
itmerari. i Iuoghi di concentramento, 
le chiavi false per entrare nei portoni. 
il vettovagliamento. la sorveglianza del
le strade. 

Tra gli ultimi giorni di giugno e la 
prima meta di luglio d un continue sus-
seguire di riunioni a livello di coman
do generate e di comandi divisionali: 
si aggiungono nomi alle liste. si pre-
cisano i Iuoghi di imbarco. si prepara-
no i campi per il concentramento nel
la penisola e in Sardegna. La citta di 
Roma viene divisa in tre settori e in 
uno di essi viene ad essere trasferita 
la legione che opera ne! Lazio. 

II 9 luglio De Lorenzo chiede al 
Capo di Stato Maggiore deH'Esercito 
il richiamo di contingenti di carabinieri 
in relazione a prossimi c avvenimenti 
eccezionali *. 

Tutto dunque e pronto, fin nei mini
mi particolari, per I'operazione che 
avrebbe dovuto scattare su semplice 
ordine telefonico del Comando genera
te. o, come altri hanno detto, «al pri
mo cenno ». 

Le liste 
Chi erano coloro chs dovevano essere 

arrestati? II governo ha rifiutato alia 
Commissione le liste. piu volte richie
ste. cercando cosi di impedire che ve-
m>5e accertato uno dei punti di mag
giore rilevanza dell'indagine. 

Sperando cosi che potesse «passare> 
la tesi — espressa dai varii ufficiali 
e. a suo tempo. daH'onorevole Andreot
ti — per cui nelle liste erano ricom-
prtsi solo dinamitardi, spie. gente le
gate all'OAS. o che aveva frequentato 
aU'estero corsi di guerriglia. E' stato 
p-rd un inutile rifiuto perchd. dalle af
fermazioni rese da una serie di ufficia
li d risultato che gli iscritti nelle li
ste erano dirigenti e membri degli ap-
parati del PCI. del PSI e dei sindacati. 
Cid ha trovato conferma nei quattro 
nomi di iscritti nelle liste che la com
missione d riuscita a conoscere. Si trat
ta deH'onorevole Alcide Malagugini. de-
putato del PSI e quindi del PSIUP. 
del senatore Alberganti del PCI. del 
generate Zani. membm del Consiglio 
dei Partigiani della pace, di Clodoveo 
Bonazzi. ex segretario della federazio-
ne del PSI di Bologna e consigliere co-
munale della stessa citta. Nomi di per
sone che nulla avevano evidentemente 
a che fare con la qualificazione che 
alte liste si d cercato — e senza pudo 
re — da pid parti di dare. E ulteriore 
conferma ne e stata tratta dalla depo 
sizionc del senatore Lino Jannuzzi. che 
ebbe a conoscere le liste e che ha 
precisato che nelle stesse vi erano par
lamentari. membri dei direttivi e degli 
apparati delle federazioni. dirigenti sin
dacali comunisti e social is ti. Sicche 
qualcuno degli ufficiali, leggendo i no

mi. protestd affermando che si tratta-
va di persone affatto pencolose nei 
cor.fronti delle quali non si compren-
devano le misure disposte. 

Questi erano gli uomini. oltre un 
migliaio. che si volevano arrestare not-
tetempo, entrando con chiavi false nei 
portoni, concentrare e dep'irtare in S<«r-
degna. Queste le organizzazioni politi
che e sindacali che si volevano colpi
re per riportare. con un colpo di tor-
za. a destra 1'equilibrio politico del 
paese. 

Gli arruolamenti di pro-
vocatori 

Un altro degli strumenti che si ven-
neiu a preparare per compiere I'opera
zione, e costituito dall"* ingaggio » da 
parte del SIFAR di ex carabinieri, ex 
appartenenti alia Decima Mas. c ragaz-
zi di avventura > che avrebbero dovuto 
svolgere opera di provocazione e nello 
stî sso tempo di fiancheggiamento. An
che questa circostanza e emersa attra
verso una serie di deposizioni riporta-
te nella relazione di minoranza: tra 
es«.e particolarmente autorevole quella 
di Ferruccio Parri. 

Addetto a tale operazione era il co
lonnello Rocca che operava con I fondi 
messi a disposzione sen/.a nsparmio 
da quelle forze economiche con le qua 
li ii REI (1'ufficio da lui duetto) stret-
t«imente collaborava. e che erano diret-
tamente interess.inte al lipo di oii^r.i/ » 
ne die si andava a compiere. Fatto di 
una gravita eccezionale, che dimostra a 
che punto si era ormai giunti nella at
tuazione di questo piano: dando armi, 
sold:, divise a fascisti. a ragazzi di av
ventura. pronti a compiere qualsiasi 
att-> di provocazione al momento op-
portuno. E i soldi dovettero essere tan
ti per creare una milizia di affianca-
mento che si voleva essere di ottanta-
rr.i'a membri. anche se — come confes
s e d al senatore Jannuzzi il colonnello 
Rocca — non si sa bene come fossero 
stati spesi. 

I microfoni al Quirinale 
Uno degli aspetti pid gravi e scon

certanti delle risultanze della commis
sione SIFAR e costituito dall'accerta-
mento della apposizione al Quirinale. 
su disposizione del Presidente Segni, 
di microfoni per la registrazione dei 
colloqui intervenuti nel corso della cri
si d; governo: ed ancora il fatto — 
particolarmente grave — che i nastri 
di tali registrazioni furono affidati al 
SIFAR per la relativa traduzione. 

Si tratta di una circostanza che d 
stata per lungo tempo negata da ogni 
parte 

Essa d tuttavia emersa clamorosa-
mentr attraverso I'ammissione di una 
serie di persone. da coloro che. agen-
ti de! SIFAR. impiantaronn gli apparec-
ch» a coloro che tradussero le bobine. 
alio stesso segretario dell'onorevole Se-
gn.'. ad altri addetti al Quirinale. 

Emersa finalmente la verita. si d ten-
tato di retrodatare i fatti al 1963: ma 
le considerazioni contenute nella rela
zione di minoranza portano a conclude-
re che c i microfoni» vi erano anche 
nel 1964. Tanto piu che questa infelice 
prassi risaliva anche — secondo le di-

Col. ROCCA — L'amicizla con gli in
dusfriali e i < fondi neri > del SIFAR 

chiarazioni del generale De Lorenzo — 
al:a precedente Presidenza Gronchi du
rante la quale egli, quale capo del 
SIFAR. curd 1'apposizione di impianti 
di registrazione. 

Questa vicenda porta la relazione di 
minoranza ad esaminare i rapport) tra 
forzt ed organism! politici e I'opera
zione militare organizzata dal De Lo
renzo. E qui assume rilevanza il fatto 
cSe — a detta del D*. Lorenzo — lo 
stesso Presidente della Repubblica. che 
aveva frequent) rapport) col Comandan
te deH'Arma e col capo del SIFAR. 
sia stato a conoscenza di aspetti della 
operazione che era stata organizzata, 
quanto meno della vicenda delle liste. 
E con lui, secondo sempre De Lorenzo. 
anche altre «alte gerarchie dello 
Stat? ». 

Non vi d dubbio — afferma la rela
zione — che a determinare il compor-
tamento del Presidente della Repubbli
ca infltii I'azkme di voluta disinforma-
Zi'one e di pressione psicologica com
piuta dal De Lorenzo e dal SIFAR 
attraverso le note « veline » (anche que
ste negate dal governo alia commis 
sione). nelle quali veniva rappresent.ita 
in modo distorto una situazione di or 
dine pubblico che invece si appalesava 
caJma anche se tesa in relazione alia 
situazione politica; e in cui si sotta 
lii.eawi che la polizia e 1'esercito er* 
no profondamente inquinati da infil-
trazioni comuniste, mentre Tunica ar-

(Segue a pagim IB) 
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