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Intervista all'ex leader della Cgil sui duri anni Cinquanta 
«Noi armati? Ma se fummo massacrati nelle strade di mezza Italia» 
«A 18 aprile del '48 avevo la pistola ma non l'ho usata... » 
«Poi venne il '60 e il clima cambiò, ma presto arrivarono le bombe» 

«Allora la polizia sparava nelle piazze» 
Lama racconta: «La De ci isolò usando il pugno di ferro» 
Gli anni Cinquanta, la polizia di Sceiba che sparava, 
la sinistra discnmmata «Anni tenibili», ncorda Lu
ciano Lama La De armata, come dice Cossiga? 
«Escludo assolutamente che ci sia stata un'organiz
zazione militare democristiana Come non ce n'era 
una del Pei» Quando il ministro Brodohni, che si 
batteva per lo Statuto dei lavoraton, gli confidò «Sto 
per morire, ormai non ho più nulla da temere». 

STEFANO DI MICHELE 

• • ROMA. La polizia, allora 
era quella di Sceiba sparava e 
manganellava I padroni era
no duri ed arroganti, la Chiesa 
era chiusa al mondo La Oc 
santificava il centrismo ago
nizzante Eccoli, gli anni Cin
quanta Un altro periodo della 
nostra stona sulla quale in 
questi giorni ha esercitato il 
suo personale amarcord ,il 
presidente Cossiga Ed ecco 
invece come quegli anni li n-
corda Luciano Lama, a lungo 
segretario della Cgil, il più 
grande sindacato italiano, og-

81 vicepresidente del Senato 
n ricordo che arriva (ino agli 

anni Sessanta e Settanta, al 
Piano Solo di De Lorenzo, alla 
contestazione studentesca, al
l 'autunno caldo Poi, t pnmi 
baglion dello stragismo, con 
piazza Fontana, e i pnmi colpi 
del terrorismo brigatista Colpi 
che arriveranno fino al cuore 
di Guido Rossa, al cuore del • 
sindacato 

Luciano Lama comincia 
raccontando di una vecchia > 
pistola del penodo successivo 

Giovanni XXIII 
pronuncia , 

un discorso 
al Quintale 

alla presenza di -
Antonio Segni * 

nel maggio'63 
a destra, 
lapobla 

Interviene 
contro una 

manltestaztone • 
antifascista nel 

luglio f30 a Roma, v 
a lato.Togliatti •' 

parla alTVIII * 
congresso del * 

Po in alto 
Luciano Lama 

alla Resistenza "Certo che 
avevo una pistola L'avevo 
conquistata nella guerra parti
giana contro i tedeschi E1 ho 
usata, poi nella lotta di Libe
razione Era anche, come di
re9 il ncordo di una stagione 
passata», dice Cossiga arma
to in quel di Sassan contro il 
Pei ' Somde, Lama «lo non so 
se Cossiga abbia mai avuto lo 
Sten A me non è mai piaciuto 
Certo ho usato il mitra quan
do e era da combattere con
tro tedeschi e fascisti, ma poi 
mai più La vecchia pistola 
che avevo, ali epoca delle ele
zioni del 48, non I ho tirata 
fuon né pnma, n é durante 
né dopo» 

Partiamo proprio dal '48, 
Lama. Avevate direttive 
particolari, ordini da Roma 
In caso di «confitta? 

Macché, non c e r a nessuna 
direttiva Certo, c'era delusio
ne per il risultato anche per
chè eravamo molto fiduciosi 
Gli stessi nostn dingenti di al
lora avevano diffuso molto ot

timismo Hai presente il di 
scorso di Togliatti su De Ga 
speri «cacciato a calci nel se 
dere»7 Ero deluso, certo ma 
non avvilito Infatti la lotta po
litica nprese subito La De ccr 
co di mettere ai margini noi e i 
socialisti ed insieme a noi il 
movimento dei lavoratori An
che diciamolo con la "vio
lenza di Stato" della polizia di 
quegli anni con t tremendi 
processi della magistratura E 
intanto prendeva corpo la 
scissione sindacale appog
giata dal padronato nel tenta 
tivo di delegittimare la Cgil la 
più grande organizzazione 
dei lavoraton italiani 

Fu anche 11 tempo delle oc
cupazione delle terre... 

SI. ma ncorda anche che in 
quegli anni nella sola Sicilia 
furono uccisi più di 50 capile-
ga comunisti e socialisti, che 
si battevano contro il latifon 
d o E a Nord la lotta, soprpttut-
to nel mondo agncolo (pensa 
che solo a Ferrara allora la 
Federbracciariti aveva 140 mi
la iscntti) b difficile imma
ginare oggi quel mondo Ma è 
importante riandare a quel 
passato, naturalmente non 
per nmpiangerlo anche se gh 
ideali erano allora più forti A 
volte erano ideali ven a volte 
menzognen ma è importante 
quando si crede fortemente in 
qualcosa 

Intanto nelle fabbriche 
•cattava la discriminazio
ne. Anche questo ha ricor
dato Cosatga. Come funzio
nava? 

Prendi la Fiat C erano questi 
reparti confino dove veniva

no messi i lavoraton della 
Cgil in particolare i comuni
sti LI venivano confinali an
che lavoratori esperti di gran
de capacita e venivano umi 
liati messi a non far niente 
magan a pulire i gabinetti Vo 
levano distruggere la loro di
gnità Ed avevamo difficoltà a 
presentare nostn candidati 
per le elezioni delle commis 
sioni interne Andavamo por 
ta per porta a proporre la can 
didatura ai nostri c o m p a t i i 
Li vedevamo timorosi impau 
riti E la moglie dietro di loro 
che mormorava Ma cosa vo
lete che mio manto perda il 
lavoro' Che facciamo la fame 
insieme ai nostn figli7 Era ter 
nbile ma nuscimmo sempre 
a presentare i nostri candidati 

Come ricordi la Oc di allo
ra? 

Era la De di Sceiba che man
dava i poliziotti alle Reggiane 
a Modena nelle campagne a 
sparare contro i braccianti 
Sceiba era sicuramente un an
tifascista ma era anche un 
conservatore che non esitava 
ad ordinare alla polizia di spa 
rare Fu lui a creare la Celere, 
che aveva I ordine di picchia
re durante le manifestazioni 
Ecco un altra cosa singolare 
quei comunisti, armati secon
do Cossiga più dell'esercito 
si sono fatti ammazzare nelle 
piazze nelle strade nei cam
pi ma non hanno ammazzato 
un poliziotto Questi comuni
sti, come pecore, si sono fatti 

ammazzare1 Questa è la veri 
t i altro che violenza del Pei1 E 
intanto Pacciardi ministro 
della Difesa cacciava gli ope
rai di sinistra dai cantieri nava 
lidi La Spezia e Taranto Negli 
anni 70 abbiamo dovuto fare 
una legge per ridare a questa 
gente i suoi diritti sociali Co 
me bisognò fare dopo il fasci 
smo con quelli cacciati via dai 
fascisti 

E tu non hai mal sentito par
lare di una De armata? 

Può darsi che nel 48 Cossiga 
si sia trovalo un mitra tra le 
mani che se lo sia comprato 
che glielo abbia affidato un ' 
maresciallo suo amico Ma 
escludo assolutamente che ci 
sia stata da parte della De 
un organizzazione militare 
predisposta anche solo per 
vigilare le sue sedi Come non 
e era da parte nostra Anche 
perchè se ci fosse stata io I a-
vrei saputo 

Gli anni Sessanta cambiaro

no qualcosa? 
Sì cambiò Cambio qualcosa 
nel movimento sindacale con 
la lotta degli elettromeccanici 
per la conquista del diritto alla 
contrattazione aziendale Ti 
racconto un altro episodio 
che dimostra come qualcosa 
iniziava a mutare Passammo 
il Natale del 60 in piazza del 
Duomo a Milano a sostegno 
delle lotte dei lavoratori h fu 
in quell occasione che I arci
vescovo della città Giovan 

Esaurito il centrismo, sconfitta la legge truffa, tra ricatti e «rumori di sciabole» nel '63 nasce il governo col Psi 

E alla fine il centrosinistra nacque vecchio 
1953-1964 dodici anni di grandi nvolgimenti Dalla 
cnsi del centrismo che emerge dalle elezioni del '53 
alla nascita faticosa del centrosinistra passerà un 
decennio, di restenze e paure, di attese e delusioni 
L'Italia cambia radicalmente, c'è il boom, la sconfit
ta e la npresa del movimento sindacale Ma la politi
ca resta indietro E quando il centrosinistra arriverà 
sarà già vecchio e condizionato 

ROBERTO ROSCANI 

M Le elezioni del 1953 ave
vano visto infrangersi I idea di 
un consolidamento centrista 
•garantito, dalla legge truffa 
La De aveva perso 18 per centi 
dei suffragi i suoi alleati aveva
no subito un tracollo la mag
gioranza schiacciante che per 
una legislatura aveva sostenu
to ì diversi gabinetti De Gaspen 
non e è più Cosi I intero quin
quennio che porta alle elezio
ni del 1958 vedrà alla guida del 
paese una coalizione instabile 
centrata sulla De ma sostenuta 
anche grazie alle astensioni 
delle destre monarchiche La 
maggioranza è fragile condì 
zionata dall estemo esposta 
agli scontn nella De e tra que
sta e i suoi alleati De Gaspert 
uscirà dalla scena politica e 
monrà ncll estate del 1954 
Emergono altn leader Pella 
Sceiba, Fanfani Segni 

Tra 53 e 54 le vicende poli
tiche e governative si giocano 
attorno alla questione di Trie
ste Il temtono giuliano e 11-
stna dopo il conflitto erano sta 
ti divisi in due zone sotto I am
ministrazione delle forze allea
te I Istna era stata sostanzial
mente annessa alla Jugoslavia 
mentre la zona A compren
dente Trieste era controllata 

da truppe inglesi anche se am 
mimstrativamentc era forte
mente legata ali Italia Sulla 
sorte di questi territori, sul ntor 
no ali Italia di tutta questa area 
si basano le fortune politiche 
del governo Pella pnma e di 
quello Sceiba poi A Tneste ci 
sono manifestazioni nazionali 
ste le forze alleate sparano 
sulla folla e uccidono diverse 
persone 11 governo italiano ar
riva a schierare in un penco'o-
so braccio di ferro divisioni ar
male a Gorizia La questione si 
chiude noli ottobre 54 con gli 
accordi di Londra T rieste tor
na all'Italia che rinuncia alla 
zona B Ma il 1954 è segnato 
anche da due scandali 11 pn 
monguarda Fausto Coppi e 
Giulia Occhini la Dama Bian 
ca Lei viene anestata per 
adulteno tutti e due vengono 
condannati Sono tempi grigi 
per il costume e tempi duri per 
le donne 11 secondo scandalo 
ha invece brucianti riflessi poli
tici la morte di Wilma Montesi 
si rivela essere un delitto di rui 
viene accusato anche il musi
cista Piero Piccioni, figlio di At
tilio Piccioni ministro degli 
Esten e dellino di De Gaspen 11 
processo durato diversi mesi si 
concluderà con I assoluzione 
di Piero Piccioni lasciando iso 

luto il caso Ma sulla cronaca 
nera si è combattuta una batta
glia interna alla De In quel-
1 anno Fanfani viene eletto se-
gretano con una maggioranza 
interna di centro sinistra al-
I opposizione restano Gronchi 
eAndrcotti 

Il 1955 è 1 anno dell allonta
namento di Pietro Secchia dal 
vertice del Pei I ala «intransi
gente» ha perso lo scontro con 
Togliatti 11 Psi al XXXIcongres
so di Tonno parla di dialogo 
coi cattolici anche se confcr 
ma I unità d azione col Pei In 
fabbrica gli sconvolgimenti po
litici più forti la Fiom Cgil che 
aveva la maggioranza assoluta 
alla Fiat viene spazzata via La 
Fiat in quello stesso anno ini
zia a produne la 600, mentre il 
governo vara i pnmi program
mi autostradali Giovanni 
Gronchi ù eletto presidente 
della Repubblica mentre An 
tomo Segni forma il suo primo 
governo Tra i laici qualcosa si 
muove II Pli di Malagodi si af 
(erma come il partilo della 
grande industna La Confindu-
stna lo appoggia apertamente 
dal Pli escono a questo punto 
un gruppo di giovani che for 
mano il partito radicale Que 
sto e I uscita del settimanale 
L Espresso segnalano una ri 
presa del laicismo di sinistra 

Il XX congresso del Pcus pri
ma e i fatti ungheresi poi domi 
nano il 1956 Le reazioni di Io 
gliatti alla relazione Krusciov e 
alla denuncia dei cnmini stali 
mani sono di estrema cautela 
e questo provoca malumori 
nel gruppo dirigente Ma è lo 
stesso Togliatti ad avviare un 
profondo rinnovamento politi
co La rivolta degli operai po
lacchi pnma e I intervento so 

victico in Ungheria poi aprono 
ali interno del Pei un dibattito 
aspro II segretario della Cgil 
Giuseppe Di Vittorio assume 
una posizione autonoma ri 
spetto al Pei Centouno intel
lettuali comunisti si dissociano 
dalla posizione ufficiale assun 
la sull Unttù dal partito a prò 
proisito dei fatti ungheresi II ti
tolo di quell editoriale era <D i 
una parte della barricata a di 
fesa del socialismo» T ra i dis 
senzienti ci sono tra gli altri Sa-
pegno Muscetta Colletti Ca
racciolo De Felice Asor Rosa 
Candeloro Spnano A dicem 
bre si svolge I Vili congresso 
comunista Una assiso fonda 
mentale e complessa da una 
parte essa segna il nnnomento 
profondo del gruppo dirigente 
e alcune grandi novità di linea 
politica interna e interna/iona 
le (la >\ia italiana al sociali 
smo» e il superamento del ruo 
lo di «partito guida» affidato al 
Pcus) dall altro i dissensi in 
temi vengono aspramente re 
spinti Giolilti Onofri Di iz e 
diversi altri dirigenti e inlellct 
luali escono dal partito 

Nel febbraio del 1957 si nu 
nisce il XXXII congrevso del 
Psi Nenni segna la svolta la 
collaborazione col Pei è «esau 
nta» si parla di nunificazione 
col Psdì e di appartenenza al 
socialismo europeo occidcn 
tale Nel 1957 muove i pomi 
passi la comunità economica 
europea Quell anno segnerà 
anche una novità istituzionale 
Gronchi sosterrà in una intervi 
sta che come presidente della 
Repubblica ha facoltà piena di 
scioglimento delle Camere 
provocando numerose polo 
miche Non 6 pura teoria 
Gronchi aveva già fatto uno 

«strappo alla costituzione» (il 
giudi/io è di Luigi Sturzo) 
chiudendo la cnsi del governo 
Zoli rimandandolo davanti alle 
Camere e facendolo tornare in 
vita senza neppure il voto di fi
ducia Con la slessa disinvoltu
ra il presidente scioglierà anti
cipatamente il Senato nel 
1958 Le elezioni non segne 
ranno radicali cambiamenti 
l̂ a De avrà un lieve migliora 
mento (42 o per cento) ma 
meno di quanto non avesse 
spento Fanlani il Pei ebbe il 
22 7 per cento non pagando 
per i fatti ungheresi almeno sul 
piano elettorale 11 Psi ebbe un 
incremento dell 1 5 per cento 
che fu letto come un incorag
giamento sulla strada del cen
tro sinistra E propno «centro 
sinistra» [anfani delinl il suo 
governo nato dopo il voto Era 
in realta un bicolore Dc-Psdi 
Anche il 58 ha il suo scandalo 
È il «caso Giu'frò» il finanziere 
di Dio in cui viene coinvolto e 
poi scagionato Andreotti II 28 
ottobre Giuseppe Roncalli è 
eletto papa col nome di Gio
vanni XXII! Nella De la strada 
del centro sinistra ò piena di 
inciampi In uno di questi fini 
sce Amintore Fanfani nel mar
zo del 1959 Nel convento del 
le suore di Santa Dorotea si nu 
nisce la maggioranza del cor-
renlonc democristiano di «Ini
ziativa democratica» Segni 
Moro Rumor e Gui rompono 
con Pantani Nascono i doro 
tei una delle poche cose dav 
vero inossidibili nella politica 
italiana Moro viene eletto se 
gretano prò tempore Verrà 
confermato ad ottobre dal VII 
congrevso De che vede preva-
'ere il centro destra (clorotei 
più Andreotti e Seclba) Il te 

ma del congresso ò I ammissi 
bilità di alleanze con la destra 
E la premessa del luglio 1960 

La . vicenda del governo 
lambroni è illuminante per la 
sovrapposizione di moli poliU-
co istituzionali e perchè mette 
in luce nuove tentazioni auto
mane Ali incarico a Tambrom 
si arriva dopo i tentativi di Leo
ne e Segni Segni ave\a tentato 
di formare un dicastero che " 
comprendesse per la pnma 
volta il Psi ma una parte della 
De avev<\ minacciato la scissio
ne Il monocolore lambroni 
alla Camera passò con i voti 
del Msi 300 favorevoli contro 
293 contrari La De chiese ini
zialmente ai suoi ministri di di
mettersi perchè il voto aveva 
assunto un valore politico non 
desiderato Accettarono tutti 
tranne Andreotti Tanlani ebbe 
I incarico ma non riuscì a con 
eludere nulla A questo punto 
Gronchi (sollecitato da Moro) 
respinge le dimissioni di Tam
brom e lo manda al Senalo do 
ve ha la maggioranza sempre 
grazie al Msi Iniziano mesi 
drammatici la celere intervie
ne contri i comizi del Pei e poi 
a fine giugno ci sono scontri a 
Genova e in Sicilia contro il 
congresso missino convocato 
provocatonamente nel capo 
luogo ligure a pochi metri dal 
sacrario dei partigiani Ci sono 
manifestazioni e scontri in tut 
ta Italia a Roma e a Reggio 
Emilia la polizia fa sei morti e 
centinaia di feriti La De è in " 
una posizione di estrema diffi 
colta Solo a latica Tambrom 
viene convinto a dimettersi da 
Gronchi •• j «• 

Tanfani forma un ennesimo 
governo monocolore con I ea 
slensionc del Psi C un dicaste 

Battista Montini il futuro papa 
Paolo VI fece il suo discorso 
che iniziava con le parole ri 
maste celebri Cari amici 
operai C era maggiore 
coesione 'ra i lavonton ma 
nel rapporto tra Nenni e 1 o 
gliatti tra Psi e Pei si aprivano 
sempre più crepe mentre 
Tambrom cercava di sorreg 
gere il suo governo con il voto 
dei missini E anche in quel ,-
caso nelle manifestazioni di 
quei giorni giovani ed operai 
presero solo botte dalla poli 
zia certo non le diedero -, 

Cominciò poi il centrosini
stra. Le prime riforme, Il 
successivo appannamento. 
E nel '64 il Plano Solo di De 
Lorenzo, Il "rumore di scia
bole" che terrorizzò Nennl. 
Che ricordi hai? 

11 clima in quel periodo era 
pesante Avevamo ricevuto 
I invilo a non dormire a casa 
la notte a guardarci intorno ' 
anche se io francamente ho 
sempre dormito nel mio letto 
II pencolo e era il clima torbi
do anche Esercito polizia 
servizi carabinien potere po
litico tutto collegato t-».e 

CI fu, comunque, la conqui
sta dello Statuto del lavora
tori... 

Ti racconto un episodio Mini 
stro del Lavoro era il socialista 
Brodolini che si impegnò 
molto a favore dello Statuto 
Nel 69 venne al nostro con
gresso di Livorno Era malato -
aveva un cancro alla gola che 
quasi gli impediva di parlare 

Neil hall dell diberso mi disse 
Caro Luciano io sono un uo

mo invulnerabile7 Come' 
gli chiesi io Sono invulnera 
bile pere he so che morirò pre 
sto e nessuno può più farmi 
del mah"1 II mio obiettivo è lo 
Statuto ma ci sono tantissime • 
rcsisten ce non solo da parte ' 
del padronato ma anche 
dentro il governo Non nu 
sci a vedere la sua approva 
zione ma lece in modo che il 
suo successore Donat Cattin 
trov isse tutto pronto „ .^ 

Ma gli anni Settanta comin
ciano nel segno della stra
tegia della tensione e dei 
primi agguati - brigatisti. 
Quanto ha pesato questa vi
cenda nella nostra storia? 

Tantivsimo Era la nsposta che 
la reazione dava alle conqui
ste e ai cambiamenti in atto E 
questa vicenda pesa ancora 
Prendi in terronsmo rosso ad 
esempio Ali inizio * anch io 
sbaglia) pensavo fosse la soli
ta eversione di destra masche
rata Cosi non era. Lo capim
mo e da quel momento con
centrammo tutte le nostre for 
ze per batterlo Dico ancora *. 
abbiamo fatto bene era ne-
cessano Ma quella lunga lotta -
ci fece anche perdere di vista 11 
mutamenti che intanto avve
nivano si erano inaridita le 
nostre capaci'a di compren- l 

sione E i batten dell indivi
dualismo dell edonismo sen
za costrutto si erano inserti 
nella società ed anche nelle 
coscienze dei lavoraton 

ro d attesa ma durerà per I in
tero 1961 e la situazione politi 
ca interna si muoverà soltando ' 
dopo il congresso democristia
no di Napoli nel gennaio del 
1962 Qui nasce una maggi-
nnza favorevole al centro sini- * 
stra comprende Moro Fanfani 
e anche Andreott Ma ancora 
non ci siamo Fanfani dà vita 
ad un governo con Psdì e Pn 
Sceiba finalmente non è agli 
Interni 1 socialisti sono fuori 
della stanza dei bottoni ma I a 
ria del centro sinistra è ormai 
affermata •• 

Nel Pei questa nuova situa
zione provoca un ampio dibat 
tito Un convegno dal titolo 
«Tendenze del capitalismo ita 
liano» promosso dal Gramsci 
mostra con chiarezza le diver 
se posizioni Trcntin (vicino a 
Ingrao) e Amendola si misura
no su due ipotesi inleropretati 
ve e politiche II primo vede il 
centro sinistra come funziona
le al neocapitalismo italiano e 
parla di una allenza tra tutte le 
forze cntiche dei modi di prò 
duzione capitalistica 11 secon 
do valorizza invece le poten 
zialità nfornmistiche del cen 
tro sinistra . e t . 

Sono anni buoni per loco 
nomia italiana e anche in (ab 
bnca dopo il gelo dei Cinquan 
ta riemergono le lotte operaie 
Anche alia Fiat ci sono sciope 
n e cortei per un accordo tir 
mato dalla Uilm e dalla Sida il 
sindacato giallo filopadrona 
le Emergono anche forme 
nuove di conflittualità lontane 
dalla tradizione comunista e 
sindacale A Tonno durante 
un corteo a piazza Statuto ci 
sono scontri con la polizia 
Protagonisti => giovani operai t 
non sind icalizzati Segni viene 
eletto presidente della repub 

blica è il capo dei dorotei e i 
suoi voti provengono ancora 
da uno schieramento di ce ntro 
destra Muore Enrico Mattei 
presidente e padrone dell Fm 
uno dei personaggi più nuov 
dell intreccio tra politica ed • 
economia in Italia 

Bisogna aspettare il 14 giù 
gno del 1963 per arnvare ad un 
accordo formale di centro sini 
stra alla Cimilluccu i dirigenti 
di De Psi Psdì e Pn finnano un 
accordo programmatico Ma 
Lombardi che pure era si ito 
acceso lautore dell incontro 
con la De blocca Nenni e Moro 
che aveva avuto I incarico per 
il primo centrosinistra organi 
co è costretto a rinunciare 
Leone da vita ali ennesimo in 
onocolore democnstiano U o 
vanni XXII! muore il suo ponti 
licato è segnalo dal Concilio 
ecumenico che cambicrà in 
maniera sostanziale gli indinz 
zi della chiesa e del cattolicesi 
mo 11 conclave elegge Giovan 
ni Battista Montini p ipa sar i 
Paolo VI , - • 

Il centrosinistra (in ìlmcnte 
arriva ò il dicembre del 19G3 
Moro forma il suo primo govcr 
no Nenni è vicepresidente sa 
ragat è agli Esteri «Da oggi sia 
mo tutti più liberi» titola / A 
vanti1 in realtà forse le poten 
zialita più inlcressabiilic inno 

valivi del centro sinistra si so 
no fii i esaunte ci si arriva 
infatti quasi con dieci anni di 
rit irdo l-a sinistra socialista al-
I ini, io del 1964 esce dal Psi 
per (ornare il Psiup 11 governo 
More accende la speranza di 
molt • rifonne da quella del 
I urbanistica a quella d«lla 
scuola La Malfa parla di politi 
ca di-i redditi e nel Psi 1 idea di 
progr marnazione è in auge In 
re illà il governo vara provvedi 
menti economici solo con 
giuntur ili por fronteggiare una 
pev nte crisi Nella De si apro 
no contrdsti eh' portano a giù 
gno ali i o d u t a del governo 
Moni È una crisi torbida e 
oscura pcrcorsd da nuove ten-
l izioni golpiste II g( nerraleDe 
Ixm nzo vuol far scattare il pia 
no Solo ovvero un progetto di 
mlcrvcnto armato dei carabi
nieri Su questo sembra avere 
I dppogsio uel presidente Se 
cjrn Nei pilliti di governo e ù 
ni inisnidc paura • * 

I < (orze di destra gli app i 
rati icazionin 'anno sentile 
«minore di sciabole» Sdrdque 
sto suono i rondiziondre gli 
t «.ili del centro sinistrd Alme
no ino A 1 n68 Ma poi nel 69 
quilciino penserà di opporre 
il ti rremoto del cambiamento 
un dltro rumore Qii'llo d<-"c 
boinlx 


