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Colpire i responsabili 
del grave complotto 
e impedire nuovi attentati 
alia democrazia 

Si pub giungere alia nomina di una commissione inquirente del Parla-
mento sul comportamento del presidente della Repubblica Segni - Ri-
prendere il processo contro De Lorenzo per usurpazione di potere politico Mezzi corazzati dell'XI brigata dei carabinieri 

Quali potranno, anzi dovranno esse-
re le conseguenze sul piano politico ed 
anche penale ed amministrativo, delle 
risultanze dell'inchiesta parlamentare 
sul SIFAR e sui fatti dell'estate del 
1964, le cui relazioni di maggioranza 
(DC. PSI. PSU e PRI) e di minoranza 
(una del PCI, PSIUP e sinistra indi-
pendente. le altre del PU. del PDIUM 
e del MSI) sono state consegnate l'altro 
ieri ai senator! e deputati, e quindi 
rese di pubblico dominio? 

Questa la domanda piu urgente che. 
dopo la pubblicazione di ampi stralci 
delle relazioni su tutti i giornali di ieri, 
ci si pone negli ambienti politici e 
parlamentari e nell'opinione pubblica, 
nonostante il goffo tentativo della 
stampa governativa e di destra di mi-
nimizzare la gravita e le responsabi-
lita del complotto. distorcendo a que-
Sto scopo perfino la gia fin troppo reti-
cente e prudente relazione di maggio
ranza. 

A tale domanda, dopo la pubblica
zione sul nostra giornale di un ampio 
sunto della relazione firmata dai com-
pagnj Terracini, Spagnoli e D'Ippolito, 
dell'on. Lami del PSIUP e del sen. Ga-
lante Garrone della sinistra indipen-
dente. hanno cominciato a dare una 
risposta, nel corso di una conferenza 
stampa tenuta ieri mattina a Monte-
citorio, gli stessi relatori (era assente 
il solo compagno Terracini, trattenuto 
a Torino da altri impegni). 

Innanzitutto si tratta di definire pre-
cisamente e colpire tutti i responsabili 
e complici del complotto dell'estate del 
'64, vagliando l'esatto comportamento 
non solo del gen. De Lorenzo (a quel 
tempo comandante generale deH'Arma 
dei carabinieri. dopo essere stato capo 
del SIFAR), dei capi dei servizi se-
greti italiani e del Patto Atlantico. di 
aicuni tra i massimi ufficiali dei cara
binieri. dell'Esercito. della Marina e 
dell'Aeronautica, ma dello stesso allora 
presidente della Repubblica, Segni. dei 
ministri della Difesa e dell'Interno del-
l'epoca, di quegli altissimi esponenti 
della DC che ebbero. il 16 luglio 1964. 
un drammatico e gravissimo colloquio 
con De Lorenzo. Ma su questo aspetto 
torneremo tra poco. quando riferiremo 
su alcune possibili procedure sia in 
sede parlamentare, sia in sede giudi-
ziaria. indicate su sollecitazione dei 
giornalisti dai relatori. 

Sulla lezione politica piu generale. 
che si deve trarre dall'inchiesta e che 
costituisce l'altro aspetto di enorme 

importanza dell'* affare SIFAR ». si e 
soffermato in particolare il compagno 
Spagnoli. Bisogna introdurre, egli ha 
detto. profonde modifiche nelle funzioni 
e nelle strutture dei servizi segreti di 
sicurezza, con una rigida limitazione 
dei loro compiti di istituto al solo cam-
po del controspionaggio, e reddendo 
di netto ogni legame con i servizi di 
altri Paesi e del Patto Atlantico. Di 
pari passo va radicalmente rivjsta la 
normativa sul segreto militare, per 
rendere possibile il piu ampio controllo 
da parte del Parlamento a prevenzio-
ne di ogni ulteriore tentativo di com
plotto reazionario. 

Si impone. quindi. la fine della sche-
datura di massa, la cui imponenza e 
dimostrata dall'esistenza dei 157 mila 
fascicoli del SIFAR. cui devono ag-
giungersi i fascicoli dell'USPA (Ufficio 
Sicurezza Patto Atlantico). e le innu-
merevoli schede esistenti presso gli 
organi di polizia e dei carabinieri, Bi
sogna arrivare. ha detto Spagnoli, alia 
distruzione di tutti questi fascicoli ille-
gittimi. 

La famosa circolare Vicari del 1961, 
che prevedeva un « piano di emergen-
za» con il conseguente annullamento 
delle fondamentali liberta costiturio-
nali, e che e ancora in vigore. deve 
essere definitivamente e completamen-
te abolita. 

La difesa 
della democrazia 

Dopo aver rilevato l'urgenza di una 
riforma democratica del testo unico di 
pubblica sicurezza, Spagnoli ha affer-
mato che si rende soprattutto neces-
saria una profonda democratizzazione 
dell'apparato dello Stato. La polizia e 
i servizi segreti devono diventare qual-
cosa di profondamente diverso da quel 
che sono, cancellando la loro caratte-
ristica di corpi separati. determinata 
dai deterioramento dell'apparato statale 
in conseguenza della concezione di re
gime e di * occupazione dello Stato s 
tipica della DC, della commistione tra 
pubblico e private (di cui era caratte-
ristico esempio quel servizio di spio-
naggio industriale del col. Rocca. il 
quale nello stesso tempo manteneva 
stretti leganrri col SIFAR), e delle in-
debite interferenze di potenti gruppi 
economici e di gruppi di pressione 
stranieri. 

Sappiamo che le radici e le spinte 
airautontarismo sono ben piu profon
de, essendo legate alle strutture di una 
societa dominata da potenti gruppi eco
nomici, e sulla quale influiscono pres-
sioni straniere e tentazioni ricorrenti 
in determinate forze politiche. La di
fesa della democrazia e per cio essen-
zialmente affidata alia vigilanza e alia 
lotta delle masse popolari. Ma il com-
pito delle forze democratiche e di 
raccogliere la lezione dei fatti del
l'estate del '64. riprendendo e portan-
do avanti il discorso sulla estensione 
della democrazia in tutti i suoi aspetti, 
sulla democratizzazione dell'apparato 
dello Stato. sul rafforzamento del ruolo 
del Parlamento. 

Quali potranno essere le conseguenze 
dei risultati dell'inchiesta parlamen
tare sul piano penale? — ha doman-
dato il compagno Aniello Coppola di 
« Rinascita ». 

Un processo contra il gen. De Lo
renzo per usurpazione di potere poli
tico, con fortissimi elementi di ac-
cusa — ha risposto il sen. Galante 
Garrone — dovrebbe, dovra essere ri-
preso. E il relatore ha ricordato in 
proposito che gia durante il primo 
processo «Espresso *-De Lorenzo, 
quello che si concluse con la strabi-
liante condanna di Scalfari e Jannuz-
zi, un procuratore della Repubblica, 
il dr. Occorsio, aveva rilevato tali e 
tanti elementi di enorme gravita nei 
confronti dell'ex comandante dell'Ar-
ma dei carabinieri, da essere indotto 
a chiedere l'immediata apertura di un 
procedimento per usurpazione di po
tere politico. 

- E' interessante rilevare che tale pro
cesso venne fermato non gia per l'im-
munita parlamentare che proteggeva 
il De Lorenzo, ma per il rifiuto del 
ministro della Giustizia deU'epoca, il 
sen. Gava. a concedere l'autorizzazio-
ne a procedere, necessaria per un rea-
to del genere. Bisogna ritenere che 
1'attuale ministro Reale. anche in se-
guito alle risultanze dell'inchiesta. mo-
difichi tale atteggiamento: se non lo 
fara di sua iniziativa, sara sollecitato 
a farlo dalle sinistra. 

E per quanto riguarda le responsa-
bilita politiche nel tentativo di colpo 
di Stato — ha domandato Loteta del-
l'« Astrolabio» — che cosa pu6 fare 
concretamente il Parlamento? 

II Parlamento sara chiamato ad e-
sprimere il suo giudizio sulle relazioni 
della commissione di inchiesta — ha 

ancora risposto Galante Garrone. Noi 
diremo la nostra. Certamente vi e la 
possibilita — ma e meglio essere scet-
tici a questo proposito — che in se-
guito a un voto del Parlamento si 
azioni un procedimento nei confronti 
di alcune personality. Parliamo fran-
camente: nei confronti del presidente 
della Repubblica Segni, del capo del 
governo e dei ministri della Difesa 
e dell'Interno dell'epoca. Ma se il 
Parlamento non dovesse giungere a 
queste conclusioni. puo agire in tal 
senso un qualunque cittadino, che fino 
ad oggi non sapeva nulla, ma che 
adesso dispone degli elementi emersi 
dall'inchiesta parlamentare. 

Le istruzioni 
per « Fufficio D » 
Se in tal modo si giungesse, alia for-

mazione di una commissione inquiren
te d'accusa del Parlamento, bisogna 
ricordare che essa sarebbe completa-
mente svincolata da ogni limite: quei 
limiti spesso pretestuosi del «segreto 
militare», che hanno impedito alia 
nostra commissione di prendere visio-
ne di importantissimi documenti, quali 
le liste delle circa 1200 personality po
litiche, che avrebbero dovuto essere 
arrestate e deportate in Sardegna per 
l'attuazione del colpo di Stato, gli 
afiegati alia relazione Beolchini (il 
cui stesso testo non abbiamo del resto 
conosciuto integralmente). le «veline» 
del servizio del col. Rocca al SI
FAR. ecc. 

Su numerosi altri aspetti dell'inchie
sta sono state proposte domande dai 
giornalisti. Cosi il compagno Spagnoli 
ha potuto precisare che il generale 
De Lorenzo ha consegnato alia com
missione un documento contenente le 
istruzioni per il cosiddetto « ufficio D » 
del SIFAR, 1'ufficio che doveva espres-
samente preoccuparsi di assumere in-
formazioni sulla situazione politica di 
un determinato partito. sul suo appa-
rato, sulla sua stampa ecc. « Lascio a 
voi indovinare di quale partito si trat-
tasse >. 

A proposito delle intercettazioni ef-
fettuate sui telefoni del Quirinale dopo 
le elezioni del 1968, il compagno Spa
gnoli ha, dichiarato che il fatto e stato 
accertato dalla commissione. Le inter
cettazioni venivano fatte dai Forte 
Boccea. Fu il generale Manes ad in-

formarne Ton. Mancini, secondo la te-
stimonianza del sen. Jannuzzi, presente 
al colloquio. 

Sulla permanenza in servizio, e ad 
alti incarichi, di ufficiali dei carabinie
ri o delle Forze Annate, die la com
missione parlamentare ha riconosciuto 
coinvolti nel complotto. i relatori han
no espresso I'opinione che adesso. resi 
noti uflicialmente i risultati dell'inchie
sta. non potranno mancare gli adeguati 
provvedimenti da parte dei ministri 
interessati. Sul piano amministrativo, 
del resto, numerosi accertamenti sono 
stati sospesi proprio in attesa dei ri
sultati dell'inchiesta parlamentare, co
me quelli della commissione Ciliana-
Donati. 

A quanto ammontavano i fondi del 
SIFAR? L'on. Mora, di fronte ad al
cune congetture formulate in conside 
razione dell'enorme macchina messa 
in moto per la preparazione del colpo 
di forza. disse alia Camera che quelle 
congetture erano pura « fantapolitica J>. 
e che la dotazione del SIFAR amnion-
tava a soli due miliardi di lire. Ma le 
risultanze della commissione danno piu 
ragione a quelle congetture che non 
all'on. Moro. 

A proposito della riunione del 16 
luglio 1964 tra il generale De Lorenzo 
e lo stato maggiore della DC (Rumor. 
Gava. Moro, Zaccagnini), riunione du
rante la quale gli esponenti demo-
cristiani avrebbero chiesto al gene
rale se poteva dare assicurazioni sul-
l'ordine pubblico in caso di sciogli-
mento delle Camere e della conseguen
te gravissima crisi politica, il giorna-
lista Loteta ha avanzato Pipotesi che 
gli esponenti della DC, e in partico
lare l'onorevole Moro. abbiano voluto 
in realta mettere sull'avviso il De Lo
renzo. ed anzi intimargli di bloccare 
il colpo di mano in preparazione. II 
compagno Spagnoli. rispondendo ha so-
stenuto che possono formularsi diverse 
ipotesi al riguardo. Per esempio. che 
il colpo di mano si era gia rivelato 
impossibile o di difficile esecuzione per 
la resistenza di una parte dei militari. 
e in particolare della Marina. Oppure 
che gli esponenti della DC si servirono 
delle voci allarmistiche gia circolate 
sul complotto. per piegare le resistenze 
degli altri partiti, e soprattutto dei 
socialist!, e giungere cosi alio sposta-
mento a destra della situazione poli
tica, ed al blocco della politica di ri-
forme. che difatti caratterizzo il suc
cessive governo Moro. 

L'« emergenza s.» 
e ancora possibile 

Quale legge dello Stato puo permet-
tere gh arresti simultanei, le deporta-
zioni, il «presidio» da parte di forze 
armate delle prefetture, delle central] 
telefoniche, delle stazioni ferroviarie 
eccetera? In effetti, una legge che pos-
sa permettere fatti del genere non e mai 
stata ne discussa, ne approvata. Un prov 
vedimento legislativo a carattere gene
rale riguardo alle questioni di pubblica 
sicurezza, anzi, 6 stato rifiutato dai Par
lamento, tre anni fa, poiche conteneva 
una impostazione che poteva aprire la 
strada, appunto, a tentazioni e ad atti 
« golpisti ». 

Misure del genere potrebbero essere 
prese, pero, dai governo in base ad una 
circolare del capo della polizia. Si tratta 
della famosa «circolare Vicari» (442/ 
7665 del 27 novembre 1961), tuttora in 
vigore. Una parte di questa circolare, che 
riguarda lo stato di « emergenza specia
le », cosi stabilisce: 

« Si dispone la selezione degli elementi 
pericolosi per la sicurezza dello Stato e 
dell'ordine pubblico. Questi elementi in 
attesa di ordini per il tras/erimento in 
localita idonee. non carceri, debbono es 
sere concentrati a cura dei comandi del-
VArma e delle Questure, in luoghi pre-
scelti per Veventuale sinistamento ». 

L'allora ministro degli Interni Taviani 
ammise per la prima volta, durante il 
processo De Lorenzo Espresso, l'esisten 
za della circolare ed avanzo la tesi che 
si trattava di un provvedimento in at-
tuazione dell'articolo 77 della Costitu 
zione. L'interpretazione emersa, invece, 
al Senato nel corso del dibattito sulle 
leggi di PS era completamente diversa: 
l'ipotesi di « emergenza » venne limitata 
soltanto ai casi di gravi calamita natu 
rali. Cio che tuttavia non ha portato il 
governo a compiere l'atto doveroso dello 
annullamento della « circolare Vicari ». 

Nel 1964 i a vertici» piu elevati della 
Arma dei carabinieri ed il SIFAR agiro 
no, in sostanza, sulla falsariga della « cir 
colare Vicari». Che cosa era il «Pianc 
Solo » se non uno schema di attuazione 
delle disposizioni del'1961? II progettc 
si basava. pero. sulle sole forze deH'Ar
ma, con l'esclusione di tutte le altre. Per 
aumentare gli effettivi, si era anche pro-
gettato il richiamo dei carabinieri conge 
dati (« piano Sigma »). Nei confronti del 
la direzione generale della polizia, delle 

prefetture e delle questure venne mante-
nuto il piii grande segreto. Si giunse fine 
a parlare, nel corso di una riunione, 
di passare per le armi il prefetto di Mi-
lano ove egli si fosse opposto all'occupa-
zione dei suoi uffici da parte delle forze 
del gen. Aurigo. 

« E' stato acquisilo — afferma la rela
zione delle sinistre per l'inchiesta su) 
SIFAR —, da parte della Commissione, 
per testimonianza dello stesso capo dello 
pubblica sicurezza Vicari, che, a seguito 
delVemanazionc della circolare del 1961 
i piuni preccdentemente esistenti eranc 
stati immcdiatamente aggiornuti. Ed an 
cora e stato acqutstto che per iniziativa 
delta PS la pianificazione venne tenuta 
aggiornata anche negli anni 1963-1964 in 
diverse riunioni cui partecipb anche la 
Arma dei carabinieri». 

II «Piano Solo» era stato tracciatc 
dall'alto, e si fondava esclusivamente 
sulle forze dei carabinieri. La sua câ  
ratterizzazione era fortemente offensiva, 
non difensiva. « Mentre nel piano ES la 
questura e presidiata dalla stessa forza 
di pubblica sicurezza, il "Piano Solo", 
che esclude Vimpiego della PS, prevede 
Voccupazione della questura al pari del
la prefettura, ecc... Le finalitd di difesa 
e di tutela dai malintenzionati e poi del 
tutto da escludersi per la RA1-TV, per 
cui con Voccupazione & prevista altres) 
la sostituzione con sottufficiali del SI
FAR spccializzati e da tempo addestrati 
alle operazioni tecniche relative alle ra-
dioteletrasmissioni. ' Quali comunque 
siano i fini della occupazione — rileva 
ancora la relazione dei parlamentari di 
sinistra della Commissione — d certc 
che viene prevista Jiel "Piano Solo" 
un'azione offensiva che ha per oggettc 
Voccupazione delle varie strutture mili
tari e civili delle citta interessate, non-
che delle sedi dei partiti che possonc 
costituire i "cenlri di sovversione", e 
tutla una azione preventiva che va dalla 
"enucleazione" degli "esponenti piu in 
vista", sino ad azioni offensive di ra-
strellamento, possibilmente di sorpre-
sa, nei confronti delle forze che vengono 
qualificate avversariest. 

Insomma, dalla traccia di ispirazione 
autoritaria della « circolare Vicari», si 
era passati alia tessitura di atti illegal! 
e pericolosi tendenti ad un colpo dl for
za antidemocratico. 

I torbidi retroscena del piano che doveva portare ad una svolta antidemocratico e autoritaria nel nostro Paese 
(Dalla sesta pag.) 

risulta che il colloquio sarebbe avve-
nuto in questi termini: 

«se ci sara da intervenire in que
sta questione e ci saranno delle perso-
ne da fermare. occorrera portarle altro-
ve ^ — e. aggiunge De Lorenzo — « si 
parld della Sardegna *. 

Al che il generale Rossi avrebbe ri
sposto: « Provvedi tu ^. 

L'oggetto del colloquio 6 quindi pre-
cisato. ed il tentativo, fatto dai ge
nerale Rossi, di limitarne il contenuto 
alia questione dell'uso del sistema di 
telecomunicazioni delle due armi esclu-
dendo che si fosse parlato di mezzi 
per il trasporto rit-gli enucleandi in Sar
degna con navi ed aerei. e smentito 
dallo stesso de Lorenzo. 

A seguito di tale colloquio. il gene
rale De Lorenzo, sempre nella prima 
meta dell'aprile del 1964. prer.de con-
tatto con i capi di stato maggiore del-
l'aeronautica e della marina. 

Dalla registrazione dell'interrogato-
rio. reso alia Commissione Lombardi 
dai generale De Lorenzo, risulta che il 
colloquio con il generale Remondino 
non avrebbe creato difficolta in ordi-
ne alia messa a disposizione degli ae
rei per il trasporto degli enucleandi: 

«se ti servoTK) a! momento oppor-
tuno. dillo; darti gli aerei, che vuoi 
che sia: aerei da trasporto ne abbia
mo tanti >. e prima ancora: «mi av-
verti. te li mando U a Linate... basta 
un preawiso >. 

Davanti alia Commissione parlamen-
tale il generale De Ix>renzo ha con-
fermato la versione data al generale 
Lombardi, affermando che il genera
le Remondino non aveva fatto alcuna 
difficolta indicando gli aeroporti. 

II generale Remondino. a sua volta. 
ha precisaio alia Commissione parla 
mentare che il genenilc De Loren/<» 
gli avrebbe chiesto di sapere di quali 
mezzi avrebbe potum disporre Tacro 
nauttca per tranpurtare < gente nun 
meglio idt .liificaia » pjr esigenze di or 
dine pubblico 

A| che il generale Remondino avreb 
be risposto di outer disporre per tali 
•sigenze della 46- brigata di traspor
to che era a Pisa e che poteva andare 
in ogni parte d'ltalia. L'assenso dato 
per gli aerei da trasporto. sarebbe pe-
rd stftto negato alia richiesta, ancora 

avanzata dai generale De Lorenzo di 
poter disporre dell'efficiente ed ag-
giornato sistema di telecomunicazioni 
dell'aeronautica: ma sui motivi del ri
fiuto vi e stato contrasto tra la depo-
sizione resa del generale Remondino 
alia Commissione Lombardi («la rete 
era efficiente. ma non disponibile per 
quella esigenza») e quella resa alia 
Commissione (< non ne davamo la di-
sponibilita a nessuno. non Tavevamo 
data neppure all'esercito»). mentre il 
generale De Lorenzo non ha mai fat
to menzione di tale parte del colloquio. 

Diversa e la situazione in ordine al 
colloquio tra il generale De I»renzo e 
il capo di stato maggiore della mari
na ammiraglio Giuriati. 

D generale De Lorenzo ha conferma-
to alia Commissione quanto aveva gia 
detto sul contenuto del colloquio alia 
Commissione Lombardi nella deposi-
zione resa a quest'ultima; il generale 
De Lorenzo ha infatti affermato che 
rammiraglio Giuriati non avrebbe fat
to obiezioni per la messa a disposi
zione di mezzi navali per i] trasporto 
di persone «da enucleare >. indicando 
tre porti per I'imbarco. ma escluden 
do il porto di La Spezia in favore di 
quello di Gaeta. Vi furono, da quanto 
traspare dalle affermazioni del De Lo
renzo. probabilmente. delle obiezioni; 
ed infatti De Lorenzo cosi riferisce sul 
colloquio: 

«guardi ammiraglio. Io sa anche 
Rossi. Dice: ma non e'e bisogno. in 
questo porto non ti posso dare niente, 
pigliati l'altro porto >. 

Alia Commissione parlamentare. De 
Lorenzo ribadira: «Giuriati non fece 
difficolta sal\o per La Spezia ed indi-
co Gaeta ». aggiungendo che « si fece 
una cartina che portai dai Rossi: su di 
essa e'era il numero approssimativo 
del personale. Rossi la vide e I'ap-
provo ». 

Di coniro alle affermazioni di De Lo 
renzo. I'ammiraglio Giuriati ha ennte-
stato che il colloquio avvenuto con il 
geiu-r.ile De Ijorenzo avesse avuto co 
me oggetto il trasporto con mezzi na
vali di elementi estremisti, ma ha so-
stenuto che scopo della visita sarebbe 
stato soltanto quello di chiedere I'auto-
rizzazione di mettere in contatto gli 
ufficiali responsabili con gli uffici te

lecomunicazioni dei rispettivi stati mag-
giori, per esaminare la possibilita che 
i comandi periferici dei carabinieri po-
tessero. in caso di emergenza. usufrui-
re per le loro comunicazioni, anche 
delle reti della marina; cid in relazio
ne alia necessita di perfezionare i di-
spositivi gia previsti per la situazione 
di emergenza di ordine pubblico. L'am-
miraglio Giuriati non avrebbe avuto 
difficolta ad autorizzare i contatti ri 
chiesti. 

Stante il contrasto tra le deposizioni 
del generale De Ix>renzo e quelle del 
I'ammiraglio Giuriati. la Commissione 
ha disposto il confronto tra i due uffi
ciali. In detto confronto il generale De 
Lorenzo ribadi: che. nel colloquio. 

c probabilmente si tratto anche del 
collegamento delle navi con la terra: 
comunque. i problemi importanti era-
no quelli del trasporto degli uomini. 
della capienza delle navi e del luogo 
d'imbarco. Si accennd al fatto di La 
Spezia e rammiraglio Giuriati mise in 
evidenza rinopportunita di una cosa 
del genere e. quindi. si parld di Gae
ta. La questione. d'altronde. era pu-
ramente embrionale perche questi pia 
ni erano. diciamo cosi. in naftalina e 
sarebbero stati eseguiti al momento 
opportuno. Feci un abbozzo di questi 
per suddivisione di uomini e di mezzi 
e ne parlai con il generale Rossi in 
formandolo di aver preso contatto con 
i capi di stato maggiore. che eravamo 
d'accordo e che tutto andava bene». 

A proposito dell'« abbozzo >. il gene
rale De Lorenzo ha precisato che: 

< era uno schizzo con i nomi di cit
ta come Genova. Palermo, ecc.; e che 
fu fatto in seguito al colloquio avuto 
con I'ammiraglio e, quindi, rammo-
strato al generale Rossi %. 

L'ammiraglio Giunati. da parte sua. 
anche in sede di confronto. ha esclu-
so che nel colloquio si fosse parlato di 
trasponi di uomini e mezzi della ma
rina militare e anche di comunicazio
ni navi terra. Gli si sarebbe soltanto 
chiesto di esaminare se. in caso di bi
sogno, i carabinieri avrebbero potuto 
far uso di mezzi di comunicazione ra
dio — perche soprattutto quelli via filo 
potevano essere facilmente interrotti 
— di cui la marina dispone va per le 
comunicazioni con sue varie sedi. 

AH'affermazione dell'ammiraglio Giu
riati. il generale De Lorenzo ha ribat-
tuto che: 

«i mezzi dj collegamento deH'Arma 
in que] momento erano quanto di me
glio ci fosse in Italia: avevamo una 
rete che non poteva sollevare eccezio-
ne di alcun genere ed era quella sul
la quale si appoggiavano tutti gli sta
ti maggiori. fuorche la marina, per le 
lorn comunicazioni. Quindi. non ave
vamo bisogno delle comunicazioni di 
nessuno >. 

Vale il caso di menzionare ancora. 
in ordine a detto confronto. che ram
miraglio Giuriati non ha escluso. pur 
non ricordandolo. che il generale De 
Lorenzo gli abbia premesso di essere 
stato autorizzato al colloquio e alle ri 
chieste avanzate dai capo di stato mag
giore della difesa. generale Rossi: e 
non ha neppure escluso di avere suc-
cessivamente riferito al capo di stato 
maggiore della difesa sul colloquio av
venuto con il generale De I^orenzo. 
pure affermando che. se anche cio 
fosse awenuto. Io sarebbe stato per 
motivi di ordinaria amministrazione e 
non di trasporti. 

Gli estensori della presente relazio
ne. attraverso la valutazione critica e 
logica delle due deposizioni. inquadra-
te nel complesso dei dati e degli ele
ments acquisiti. sono portati a ritenere 
piu altendibile la versione data dai ge
nerale De I-orenzo sul contenuto del 
colloquio awonuto con I'ammiraglio Giu
riati |>er le seguenti considerazioni: 

a) perche la visita deH'ammiraglio 
Giuriati era stata predisposta con de 
terminate finalita gia esposte al capo 
di stato maggiore della difesa dai qua 
le il generale De l.orenzo aveva otte 
nuto l'autorizzazione ai colloqui con i 
capi di stato maggiore della marina e 
dell'aeronautica con espresso nfo 
mento all'organizzazione del trasporto 
degli enucleandi in Sardegna con mez 
7i na'ali e aerei: 

b) perche tale era stato il contenu
to del colloquio con il generale Remon
dino; 

c) perche un incontro del coman
dante generale deH'Arma con il capo 
di stato maggiore della marina, solo 
alio scopo di ottenere la presa di con
tatto dei tecnici dell'arma dei carabi
nieri con quelli della marina per di

sporre del sistema di telecomunicazio
ni di quest'ultima. non avrebbe avuto 
senso in quanto sarebbero stati suffi 
cienti contatti a livello inferiore: es
sendo la collaborazione tecnica in ma
teria di comunicazioni. per affermazio-
ne dello stesso Giuriati. «un fatto di 
ordinaria amministrazione che avviene 
senza prendere approfonditi accordi >. e. 
quindi. sufficiente «l'invio del capo 
del servizio comunicazioni »: 

d) perche. a maggior ragione. sa
rebbe stato del tutto superfluo e inu
tile. per un colloquio di tal genere. 
sia l'autorizzazione del capo di stato 
maggiore della difesa. sia una men
zione specifica della autorizzazione co
si ottenuta; 

e) perche l'uso del servizio di tele
comunicazioni della marina non pote
va avere riferimento se non ai contatti 
con la marina e. quindi. in funzione 

dell'emergenza del trasporto di perso
ne effettuato con mezzi della marina 
militare. Invece. in ordine al sistema 
ordinario di telecomunicazioni. a parte 
raffermazione sulla validita della rete 
in possesso dell'arma dei carabinieri, 
si puo ritenere che non fosse arfatto 
necessaria la richiesta di usare del si
stema di telecomunicazioni della mari
na. impostato soprattutto su collegamen-
ti tra le basi navali e il centra 

I relatori. quindi. ritengono che il 
colloquio ebbe per oggetto. al pari di 
quello avvenuto con il generale Remon
dino, la messa a disposizione sia di 
mezzi di trasporto. sia delle reti di 
telecomunicazione della marina in re
lazione al collegamento terra-mare. 

Si ritiene. altresi. che il generale de 
Lorenzo abbia ottenuto di poter con-
tare — in caso di emergenza — sui 
mezzi navali della marina che si tro-
vavano in quei punti indicati nella car-

Lo spionaggio registrava 

i colloqui al Quirinale 
Unn dei piu rlifTiciIi capito'.i ric!-

rnich-.oMa >ul SIFAR e stito quc^o 
della in*ta!lazione dei microfom 
nello studio del presidente de'la 
Repubblica. al Quirinak;. Dopo uri 
d.n"icih=>imo la\oro. la Commis 
sione d"inehic=!a ha potuto acccr-
tare che. cfTetti\amente. parte de'.-
le con>u!taz:om ufTiciali del Capo 
delio Stato sono «tate incise su 
nastro a cura del SIFAR 

Nel cor«o di una dopo^iTinne da 
vanti alia Commissione De Lorcn 
zo ha ammespo: • EffeMivamente 
pare che quesle registrazioni ci 
siano stale, come dovevano esser-
ci, e gli individui indicati comf 
agenti possono essere inlerrogali, 
II Guerrazzi, per esempio, e piu an
cora il colonnello Bianchi, che era 

I'uffieiale che queste regislrazioni 
trascriveva» (il col. Bianchi e il 
capo ?er\i7.io del SIFAR che ra»I 
momento piu acuto della crisi di 
ciupno - luglio consegnd anche le 
liste di prosenzione a?li ufTiciali 
dei carabinieri). 

La relazione del commissan di 
sinistra n le \a : « II gen. De Lorenzo 
ha affermato di avere egli stesso, 
a I lore he dirigeva il SIFAR, instal-
lato al Quirinale, su ordine del pre
sidents della Repubblica, apparecchi 
per la registrazione. In quanto al 
periodo successivo, e ugualmente 
accertato il fatto della inslalla-
zione e della avvenuta trascrizio-
ne del relativo nastro presso gli 
uffici del SIFAR i . 

tina compilata e rammostrata al ge
nerale Rossi. 

Con tutta probabilita il colloquio fu 
meno facile di quanto De Lorenzo po
teva sperare, e si pud nello stesso tem
po ritenere che furono sollevate obie
zioni e riserve: cio Io si desume dai 
fatto che il generale De Lorenzo do-
vette invocare l'avallo alia operazione 
del generale Rossi, capo di stato mag
giore della difesa. II che non sarebbe 
avvenuto nel colloquio con il generale 
Remondino. E' altresi probabile che 
1'impegno deH'ammiraglio Giuriati sia 
stato assai piu generico e limitato. e 
certamente subordinato a certe garan-
zie soprattutto in ordine alio stato mag
giore della difesa. 

Deve. infine. ritenersi che la richie
sta di usare della rete di telecomuni
cazioni, avanzata senza successo al ge
nerale Remondino, sia stata rinnovata 
con maggior fortuna all'ammiragh'o 
Giuriati. 

Comunque, dall'esito dei due collo
qui il generate De Lorenzo trasse cer-
tezza di poter disporre non solo dei 
mezzi di trasporto aereo. ma anche di 
quelli della manna — se riferi a Ros
si che « eravamo d'accordo e tutto an
dava bene » — al fine di trasportare in 
Sardegna. como egli stesso afferma « un 
gran numero di persone da enucleare >. 

La cartina redatta in occasione dei 
colloqui. contenente l'indicazione dei 
porti e degli aeroporti e dell'approssi-
mativo numero di persone che in cia-
scuno di questi poteva essere convo-
gliato per rimbarco. costituisce una 
prima concreta indicazione dei termi
ni nei quali 1'opeiazione del trasporto 
avrebbe potuto e dovuto essere con-
dotta. 

L'autorizzazione della operazione da 
parte del generale Rossi, nonche 1'ap-
provHzione da parte dello stesso dei ri
sultati di tale operazione attraverso la 
supervisione della cartina approntata 
dai generale IX; Lorenzo, confortano il 
nsultato di questa prima importante e 
detcrminante misura di pre-attuazione 
del " Piano Solo" condotta diretta-
mente e personalmente dai generale De 
Lorenzo a livello delle piu elevate §e-
rarchie militari. 
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