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Aperta la revisione degli scrutini per migliaia di studenti 

BOCCIATURE POLITICHE 
IL MINISTRO MISASI 
FA MARCIA INDIETRO 

Sembrano chiarite le ambiguita sul testo del telegramma inviato a tutt i 
j proweditori - 1 consigli di classe devono ora procedere al «riesame» 

Per le migliaia di studenti 
degli istituti tecnici, che sono 
stati rimandati a settembre 
in tutte le materie pur aven-
do la sufflcienza In tutte (o 
quasi tutte) le discipline. 
sembra aperta la strada per 
lu revisione degli scrutini. II 
ministro della pubblica istru-
zione, Misasi. con un tardivo 
intervento, ha infatti inviato 
un telegramma a tutti i prov-
veditori agli studi. 

« In relazione a quesiti per-
venuti — afferma il telegram
ma — si precisa che qualora 
il consiglio di classe. in appli-
cazione del secondo comma 
articolo 3 dell'ordinanza mi-
nisteriale 15 aprile 1971. ab-
bia scrutinato un alunno con 
assenze superiori al quarto 
numero complessivo delle le
zioni e esercitazioni. l'alun-
no 6 considerato approvato 
nelle materie in cui abbia ri-
portato il voto positivo e con-
seguentemente 6 promosso 
alia classe successiva se il 
voto positivo e conseguito in 
tutte le materie. Per eviden-
te contraddittorieta nell'ap-
plicazione del primo comma 
non 6 ammisaibile quaudo il 
consiglio di classe abbia eser-
citato la facolta prevista dal-
l'anzidetto secondo comma. Si 
prega di promuovere la ricon-
vocazione dei consigli di clas
se, compresi quelli per,lavo-
ratori - studenti che abbiano 
applicato il predetto articolo 
3 in difformita delle presen-
ti istruzioni ». 

Ufficialmente e stato inol-
tre comunicato che il suddet-
to chiarimento non e Hmitato 
agli istituti nei quali sia av-
venuta la pubblicazione degli 
scrutini, ma e esteso anche 
a quegli istituti nei quali gli 
scrutini abbiano regolarmen-
te avuto luogo ma le cui vota-
zioni non siano state esposte 

La precisazione di Misasi 
gembrava contenere un'ambi-
guita, perche secondo l'infor-
mazione diffusa l'altra sera 
da un'agenzia di stampa,, si 
diceva che il « riesame > del 
giudizio sui promossi-riman-
dati doveva essere limitato 
agli istituti ch«» avessero 
« reso pubblici » < i risulta-
ti finali. Cioe alle scuole do
ve nei quadri sono stati tra-
scritti i voti degli alunni. Que-
sta circostanza si e verifica-
ta solo in alcuni istituti. co
me al tecnico industriale di 
Terni e al < Bernini » di Ro
ma. ad esempio. mentre in 
altri (sono la maggior parte) 
i voti non sono stati riportati 
sul tabellone. 

Dipendera dunque dai con
sigli di classe sciogliere ogni 
riserva e dimostrare che il 
rinvio alia sessione autunna-
le degli alunni che avevano 
la sufflcienza in tutte (o qua
si tutte) le materie e stato 
determinato da un pedissequo 
e malinteso rispetto di una 
precedente disposizione mi-
nisteriale, e non dalla volon-
ta di < punire» o dal desi-
derio di vendetta contro i 
giovani protagonisti delle Iot-
te studentesche e contro gli 
studenti lavoratori. 

Ci sono diversi istituti che 
hanno trascritto solo sui ver-

Imponenti 
evasioni 
fiscali 

H ministro delle Pinanze, 
Luigi Preti, si e visto conse-
gnare ieri due rapporti. uno 
della Guardia di Finanza e 
l'altro del capo del suo ser-
vizio studi Vincenzo De Nar-
do. Nei primo si fa presente 
che una lotta incessante, ed 
imparl, si sta svolgendo fra 
lo Stato e gli evasori. La Guar
dia dt Finanza elenca i qua-
rantuno milioni di pacchetti di 
sigarette di contrabbando se-
questrati, proprlo mentre la 
Federazione dei tabaccai de-
nuncia una crescita del con
trabbando tale da far concor-
renza al rivenditore autorizza-
to. Ma il dato piu singolare, 
forse, e quello deU'awenuto 
sequestro di valuta italiana 
per 574 milioni di lire e di va
luta straniera per 824 milioni 
di lire, a fronte delle centinaia 
di miliardi che — in un senso 
e nell'altro — hanno varcato 
il confine. Cosa pud la Guar
dia di Finanza quando dalla 
parte degli evasori si trovano 
i ministri e i responsabili 
della pubblica finanza? 

Questo, infatti. e quanto ap-
prendiamo dal « rapporto sulla 
riforma tributaria » dell'Ispet-
tore generate De Nardo. Pla-
giando il suo ministro egli 
scrive che la vera causa delle 
evasioni fiscali «e I'insoppor-
tabilita della pressione tribu
taria e la incertezza dell'obbli-
gazione quale sortira, anno per 
anno, dalla deflnizione dei suoi 
rapporti fiscali ». Perch6 l red-
ditieri, le societa immobiliari, 
1 percettori di dividend], i ba-
roni della medicina paghino le 
tasse basterebbe dunque™ to-
gliergli le tasse. E" la stessa 
teoria di chi risolve il pro-
blema della esportazione dei 
eapltali chiudendo tutti e due 
gli occhi sulle fughe. 

bali i voti degli alunni sen-
za riportarh sul tabellone. 
magan per non irritare i gio
vani. Sarebbe stato davvero 
asscrdo che un consiglio • di 
classe, stando alle notizie ap-
prese ufliciosamente in un 
primo momento, avesse avuto 
la possibility di non < riesa-
minare > i giovani rinviati. 
solo perche i voti non sono 
stati c resi pubblici ». 

In altri istituti sembra 
che lo scrutinio non sia sta
to neppure fatto perche i 
professon. constatato che il 
numero delle assenze rag-
giungeva un quarto delle ore 
complessive di lezioni del-
I'anno scolastico. hanno deci-
so tout court di rimandare a 
settembre, senza nemmeno 
esprimere un giudizio sulle 
singole discipline. Questa e 
una palese illegality, che va 
oltre le disposizioni ministe
rial i del 15 aprile scorso. 

Del resto. anche da un pun-
to di vista strettamente giu-
ridico le decisioni basate sul
la circolare del 15 aprile of-
frivano il fianco a un se-
rio attacco Nei ricorsi degli 
studenti, gia pronti in diver
se citta prima della rettiflca 
di Misasi si mette infatti in 
rilievo. come la disposizione 
ministeriale, che riproduce 
una vecchia norma fascista 
del 1935. stabilisce che deb-
bano essere valutatl c parti-
colari ed eccezionali motivi». 
In pratica. i professori avreb-
bero dovuto tener conto del 
fatto se le assenze hanno in-

fluito o meno sul t profltto ». 
Se II giovane non e stato pre
sente alio svolgimento delle 
lezioni e delle esercitazioni, 
ma ha tuttavia avuto dagli 
insegnanti un giudizio positi
vo su tutte o alcune discipli
ne, e illogico e assurdo riman-
darlo a settembre in tutte le 
materie. , ' 

Inoltre, c'e un altro argo-
mento che taglia la testa al 
toro. Per 1'ammlssione agli 
esaml di maturita negli isti
tuti tecnici sono state abro
gate le vecchie norme che 
impedivano la partecipazio-
ne dei privatisti alle prove, 
perche si riteneva indispensa-
bile in questo tipo di scuole 
aver svolto ' regolarmente le
zioni ed esercitazioni. Se ora 
anche i privatisti sono am-
mesr5 agli esami pur non 
avendo assistito a nessuna le-
zione, non si vede su che cosa 
poggi la decisione di « puni
re * gli studenti intern!. 

Ieri sera, inflne, alia Ca
mera del lavoro di Roma, si 
e tenuta un'assemblea. pro-
mossa dai sindacati provin
cial! Scuola della CGIL, 
CISL e UIL, alia quale hanno 
partecipato studenti. genito-
ri e insegnanti per organiz-
zare una efficace risposta 
alle cbocciature»-rappresaglia. 

Nella riunione, presieduta 
dal segretario della CdL Ca-
nullo, I stata ribadita la fer-
ma condanna per i provve-
dimenti adottati e la dispo-
nibilita del sindacato ad assi-
stere gli studenti colpiti 

TRASPORTI: 
per i servizi 

urbani si spende 
solo il 2,2% 

Aulostrade e viabilifa ordinaria assorbono invece il 
66,85 per cento -' La Federfram critica lo schema 
di decreto delegate, governativo - L'aumento della 
concenfrazione urbana e la paralisi del traffico 

Lo schema di decreto delegato per i trasporti, inviato 
dal ministero per le Regioni all'esame dei Consigli regio
nal!. e stato giudicato «insufficiente e inadeguato » dalla 
Federtram, che riunisce 70 aziende di trasporti pubblici 
degli enti locali. per un totale di 67 mila djpendent!. 

Lo schema governativo. infatti. «non soddisfa 1'esigenza 
di attribuire alle Regioni un effettivo potere di controllo 
su tutti i trasporti regional: e quindi non consente loro di 
attuare un programma coordinato dei trasporti locali. che 
pure costituisce la premessa indispensabile al rlordinamen-
to del settore*. 

Le proposte della Federtram per il riordinamento dei 
trasporti, anche con riferimento alle Regioni, saranno tra-
smesse presto ai competentl organi - di governo, mediante 
un documento che e gia in fase avanzata di elaborazione 
e di cui si conoscono le linee essenziali. 

Per quanto concerne gli strumenti della pianiflcazione. 
la Federtram sottolinea: 1) a livello nazionale. sono neces-
sarie «una unitarieta d'azione ed un'unificazione delle ini-
ziative o almcno delle decisioni delle varie amministrazio-
ni»: 2) a livello locale, l'istituzlone delle Regioni offre la, 

• occaslone per procedere, attraverso il decentramento delle 
funzioni amministrative e legislative dello Stato. ad una 
riforma dei trasporti pubblici locali. concepiti come stru
menti di sviluppo economico, di promozione sociale e di 
un assetto piu razionale del territorio. 

I fattori della crisi attuale vengono individuati nell'in-' 
tensa concentrazione urbanistica e nella politica d'investi-
menti del piano quinquennale di sviluppo 1966-'70. La con
centrazione urbanistica e sottolineata dalle seguenti per-
centuali d'aumento della popolazione intervenute fra il 1931 
e il 1969: Milano 76.91 per cento; Roma 191.42; Torino 
??-24: Genova 42.51; Napoli 53.50; Firenze 50.29; Bologna 
105.06 Venezia 46.86; Palermo 73.51 (si tratta di una ten-
denza che si e estesa anche ai centri minori: a Pescara, 
per es.. l'aumento e stato del 165.60 per cento). Naturalmen-
te. l'urbanizzazione ha determinato una domanda di tra-
sporto pubblico in continuo e rapido accrescimento. II piano 
quinquennale "ee-lO destinava all'intero sistema dei tra-
spotri 4.400 miliardi (le attuazioni. in realta. sono state 
solo per 3.865 miliardi): ma. mentre autostrade e viabilita 
ordinaria hanno assorbito ben il 66.85 per cento della spesa. 
i trasporti urbani hanno inciso su di essa soltanto per il 
2.27 per cento. C*e da meravigliarsi. allora, se nelle citta 
si 6 arrivati ad una vera e propria paralisi? Evidente-
mente, no. 

II nuovo piano quinquennale — propone la Federtram — 
dovra percid puntare, con una serie di interventi coordi-
nati e di ampio respira al progressivo decongestionamento 
della circolazione nelle aree urbane. 
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La proposfa di legge del governo rinviafa dal Senato in Commissione 

Bloccata I' esenzione doganale 
per le opere d'arte esportate 

Si prevedeva la franchigia per i paesi del MEC, eliminando I'ultimo dei pur deboli 
controlli per impedirne la fuga all'estero - Discusse le mozioni e interpellate sulla tu-

tela dei beni culffurali - Gli interventi di Romano, Tullia Carettoni, Papa e Piovano 

I gravlssiml guastl che 11 pa-
trimonio culturale e artlstico 
italiano ha subito negli ultimi 
annl — spoliazioni sistemati-
che, furti, esportazioni incon-
trollate, frutto di vastissime 
speculazioni internazionall — 
sono stati discussi ieri dal Se
nato che, richlamato al pro-
blema da una serie di mozioni 
e interpellanze ha alia fine 
votato, con I'astensione del Pel 
e del Psiup, un documento 
che impegna il governo ad ap-
prontare mlsure di tutela, e 
un'organica riforma della le-
gislazione che regoli il setto
re, ma gli lascia un eccessivo 
margine di tempo, il che spo-
sta l'attuazione di misure ur-
gentissime a tempi assai lon-
tani. 

Paradossalmente, subito do-
po questo voto, l'assemblea di 
Palazzo Madama avrebbe do
vuto discutere una proposta di 
legge che il governo aveva cer-
cato addirittura di far passa-
re di soppiatto in commissio
ne, secondo la quale i'esporta-
zione di opere d'arte verso i 
paesi del Mec avrebbe dovuto 
essere esentata da imposta, 
eliminando cosl I'ultimo dei 
pur deboli controlli per impe-
dire la fuga aU'estero delle 
nostre opere d'arte: alcuni dei 
paesi del Mec sono infatti no-
toriamente soltanto delle star 
zionl di passaggio verso i 
ricchi mercati d'arte america-
nl e svizzeri. L'approvazione 
di una legge simile avrebbe 
chiaramente reso vanl, inoltre, 
tutti gli impegnl che mag-
gioranza e governo avevano 
dichiarato di assumersi nella 
discussione precedente sulla 
tutela del patrimonio artistico. 
la cui spoliazione ulteriore 
avrebbe trovato aperte vie piu 
comode e tutelate dalla legge. 

La ferma battaglia del comu-
nisti per contrastare l'approva
zione della legge in commis
sione in sede deliberante, e la 
richiesta di differirla invece 
al dibattito in aula, hanno pe-
rd imped ito che 1'obbrobrio fos
se compiuto. La maggioranza 
non ha infatti avuto il corag-
gio di esporsi alia discussione 
pubblica dell'assemblea: 11 so
cialist Codignola ha annun-
clato che la legge veniva riti-
rata e rinviata in commissio
ne, per essere esaminata solo 
dopo che le altre misure di 
tutela e di riforma saranno 
state approvate. 

St tratta — ha dichiarato il 
compagno Romano — di una 
vittoria nostra, e di quelle for-
ze che con nol si sono battute 
per impedire che un nuovo. 
irrimediabile colpo fosse ap-
portato al nostro patrimonio 
culturale: un bene di cui non 
a caso nol comunlsti, a nome 
della classe operaia, ci sentia-
mo difensori e custodl. 

In precedenza, come abbia-
mo detto, II Senato aveva di 
scusso le mozioni e interpel
lanze sulla tutela dei beni 
culturall. I probleml. In que
sto campo sono — come ha 
sottolineato la aenatrice Tul
lia Carettoni della sinistra in-
dlpendente — essenzlalmente 
due* quello dei furtl delle ope
re d'arte, e quello delle condi-

zloni del personale dlpendente 
dalle sovrintendenze e dalle 
biblioteche statali. Per quan
to riguarda il furto, l'ltalia 
e, fin dal Medio Evo, terra 
di razzie: la triste tradizioiie 
ha, nei tempi piu modern!, la 
sua data cruciale nei 1938 
quando inizid la spoliazione da 
parte dei nazlsti i quail tra-
fugarono dall'Italia ben 1550 
opere d'arte. Dal 1968 a oggi 
le opere d'arte trafugate dal 
nostro territorio ammontano 
a tremila pezzi, la maggioran
za dei quail sono deposltati 
alle banche svizzere, canadesl 
e deH'America del Sud. 

Per quanto riguarda il per
sonale, protagonista di un lun-
go sciopero, la senatrice Ca
rettoni ha affermato che si 
tratta di una categoria bene-
merita, in possesso di un'ele-
vata cultura, sottoposta a un 
gravoso e responsabile lavoro, 
e tuttavia tra le peggio pagate 
e piO sfruttate fra tutti 1 di-
pendenti dello Stato. 

La rovina del patrimonio ar
tistico e culturale del nostro 
paese — ha affermato 11 com
pagno Papa illustrando l'in-
terpellanza dei comunlsti — e 
frutto di una politica culturale 
vecchia, che considera il rnu-
seo come luogo aperto a po-
chi e non come un laboratorio 
di cultura affidato alia collet-
tivita. E* necessario, dunque, 
che si giunga a una riforma 

organlca capace di risolvere 
globalmente tutti i probleml 
del settore, e che miri, non so
lo, alia conservazione del pa
trimonio culturale. ma al suo 
rinnovamento, conferendogli 
un ruolo di formazione Intel-
lettuale permanente, attraver
so la partecipazione degli En
ti locali. L'oratore comuni-
sta ha concluso chiedendo la 
fissazione di tempi brevi e 
precisi per la presentazione di 
un prowedimento di riforma 

Convegno 

sul turismo 
di masso 

Un interessante convegno 
su: «Le organizzazioni demo-
cratiche e 11 turismo di mas-
sa» si e svolto a bordo del 
transatlantico sovietico alvan 
Franco», che comple crocie-
re turistiche con l'organizza-
zione dell'ItaJturist. 

La relazione introduttiva e 
stata svolta dal dott. Roberto 
PozzuoU. Alia discussione so
no intervenuti numerosi espo-
nenti di organizzazioni demo-
cratiche e di massa. 

completo e organico. 
Alia fine del dibattito, con

cluso da un discorso del mi
nistro Misasi, e stato presen-
tato da numerosi gruppi un 
ordine del giorno con 11 quale 
si impegna il governo a pre-
sentare entro sei mesl i prov-
vedimentl organici per la di-
fesa del patrimonio artistico, 
fra cui la costituzione di un 
organlsmo centrale ed unita-
rio, il coordinamento delle va
rie attivita a livello regionale, 
e Tadeguamento degli organi
ci del personale e dei mezzi 
tecnici; ed a procedere. In at-
tesa di tale organico riordina
mento, ad una serie di misure 
immediate, fra cui la formula-
zione di un catalogo nazionale. 

Nell'esprimere la assoluta 
contrarleta del PCI al terml-
ne di sei mesi concesso al 
governo per la presentazione 
al Parlamento delle misure 
organiche, il che sposta ad una 
data assai lontana la loro ef-
fettlva entrata In vigore, 11 
compagno Piovano ha annun-
ciato I'astensione dei comunl
sti su tutto l'ordine del gior
no, poiche lo spostamente in 
un futuro non prossimo degli 
impegnl del governo toglie ad 
essi buona parte deua loro 
credibilita, nonostante le se
rie e sincere preoccupazlonl 
espresse da tutti per le sort! 
del nostro patrimonio cul
turale. 

Denunciata al ia Camera la paralisi dell'INPS 

GRAVI RITARDI PER LE PENSIONI Al 
LAVORATORI ITALIAN! EMIGRATI 

Intervento del compagno Pochetti - Sollecitata dal PCI la soluzio-
ne della vertenza dei poligrafici delle agenzie di informazione 

Per la seconda volta in po-
ciu giomt, la questione della 
paralisi dell'INPS, dovut* so-
prattutto al mancato insedia-
mento de) nuovo presidente 
da parte del goverao, e suta 
sollevata alia Camera dal 
compagno Pochetti. L'oocaslo-
ne e stata ofierta ieri dalla 
discussione di una interroga-
sione sui ritardi estenuantl. 
con cut gli istituti e le casse 
dl previdenza ttranleri defini-
scono le pratlche dl penslone 
o delle rendlte per infortu 
nlo o malattla professlonale 
per i lavoratori italiani emi-
gratl e pol rimpatrlatL 

II sottosegretario ai Lavoro, 
De Maral, si e trlncerato die-
tro la complesslta delle istrut-
torie, assicurando tuttavia che 
il governo italiano si s u ado-
perando per uno snelllmento 
delle procedure, mediante la 
modiflcazlone delle attuail 

convenzioni con gli altri Paesi. 
II compagno Pochetti ha de-

plorato la lentezza con cui si 
sta operando per le nuove con
venzioni. Questo e tuttavia so
lo un aspetto del problema, 
poiche una delle cause fonda-
mentali del ritardi e nell'at-
tuale paralisi dell'INPS, che 
11 governo deve assolutamente 
sbloccare eon rapidits, 

Con una sua interrogaslone, 
11 compagno Terraroli ha de-
nunciato fe gravi violation] del 
regolamentl sugll appalti, 
compiute dalla direslone del-
1X)M FIAT di Brescia confiun-
uunente con llmpresa appal-
tante «Maffelsv. II sottose
gretario De Mam si e Umita-
to ad assicurare che 11 mini
stero del Lavoro sta elaboran-
do una nuova dlsclplraa del 
lavori in appmlto. 

Ii compagno Pochetti, con 
un'altra Interrogazlone, ha sol-

lecitato un intervento del mi
nistero del Lavoro, che favo-
risca una soluziooe delle ver-
tenK dei lavoratori poligrafi
ci dipendentl dalla agenzie dl 
informazionl (per quanto ri
guarda II riposo settimanale). 
in modo che essi vengano 
equlparatl al dipendentl del 
quoUdianl. 

Pochetti ha anche soUedta-
to la risposta del governo al
ia sua mterrocazione sul 11-
cenzlamento del lavoratori 
dello stabilimento cPantanel-
la» dl Roma. 

H fascista Passaglla ha ri-
volto un attacco contro 1 ma-
glstratl mllancsi (in partlcola-
re un presidente dl trlbunale 
e un pubblico ministero), che 
avrebbero mostrato una «col-
pevole tolleranza* nei con-
fronti del pubblico «intempe-
rante* durante U processo 
agli aanarcblcls. 

Profondo cordoglio degli antifascist! per la scomparsa del compagno Moranino 

II partigiano Gemisto 
II compagno Longo ne esalta « i l contributo di coraggio e di eroismo dato alia 
lotta armata per riconquistare allltalia liberta e indipendenza » - Ventenne 
fu condannato dal Tribunale speciale fascista a dodici anni di carcere - Fu 

uno dei piu giovani e valorosi comandanti militari della Resistenza 

II compagno Moranino a colloquio con Che Guevara durante una visita a Cuba 

TORINO. 18 
Vivissima emozione e com-

mozione ha suscitato negli 
ambienti dell'antifascismo e 
della Resistenza l'improvvi-
sa scomparsa del compagno 
Francesco Moranino, il po-
polare comandante partigia
no Gemisto, awenuta all'1,30 
di stamane, per crisi cardiaca, 
nella sua abitazione dl Gru-
gliasco. 

II compagno Moranino ave
va poco piu di 51 anni. 

Appresa la tragica notizia, 
una folia dl comunlsti e di de
mocrat ici, parlamentarl, espo-
nenti della Resistenza, fra 1 
quali 1 compagnl Vidali, Tern-
pia, D'Amlco. Todros e Be-
nedetti si sono recati a ren-
dere omagglo alio scomparso. 

La salma del compagno Mo
ranino, dairabltazione di Gru-
gliasco domani mattina alle 
ore 8,30 raggiungera piazza 
66 martiri, da dove partira 
alia volta di Vercelli per es
sere esposta alle 10,30 nella 
camera ardente allestita nei 
salone della Federazione co-
munista. 

U feretro raggiungera, quin
di, verso le 16^0, il munici-
pio di Tollegno, dove la sal
ma di Gemisto ricevera l'e-
stremo omagglo dei comunl
sti/ degli antifascist!, del la
voratori, dei cittadini. 

Alle 10 il compagno Urn-
berto Terracinl terra la com-
memorazione funebre. 

La Direzione del PCI sara 
presente ai funeraii con una 
delegazione composta dai com-
pagni Umberto Terracinl, Ugo 
Pecchioli, Vittorio VldalL 
Adalberto Minucci, Gianni Fu-
ria, Luciano Gruppi e Stefa-
no Schiapparelli. Interverran-
no, inoltre, 11 compagno Pie-
tro Secchia, vice presidente 
del Senato, in rappresentan-
za dell'Assemblea dl Palazzo 
Madama, i compagnl Bene-
detti, Vlgnolo, Bertone, Ve-
nanzi e Cavalli che rappresen-
teranno, oltre a Terracinl il 
gruppo senatoriale comunlsta 
e Inoltre il segretario regiona
le del PCI, Gianni Furia, i se-
gretari delle federazionl di 
Biella, Brusadore, e di Ver
celli. Valeri. Per 11 PSIUP so
no giunti Ton. Libertini e il 
sen. Filippa. 

Alia famiglia Moranino e al 
Partito sono pervenuti nume
rosi telegrammi di condoglian-
ze. II compagno Longo ha 
inviato il seguente messaggio 
alia famiglia: «Vi esprimo la 
{>rofonda commozione e 11 do-
ore del Comitate centrale del 

Partito e mio personale per 
la immatura perdita del caro 
compagno - Franco. La sua 
scomparsa e un lutto grave 
non solo per vol, ma per 11 
Partito, dl cui fu militante at-
tivo ed entusiasta e dirigen-
te stimato e per gli antifasci-
sti ed i democratic! che non 
dimenticheranno mai 11 con
tributo di coraggio e dl eroi
smo dato dal comandante par
tigiano Gemisto alia lotta ar
mata per riconquistare alllta
lia dignita, liberta e indipen
denza >. 

II presidente della Camera 
Pertlnl ha espresso U cordo
glio per la scomparsa di Mo
ranino cfiero antifascista e 
valoroso partigiano*. 

In un telegramma il pre
sidente del Senato, Fanfani, 
ha espresso «il profondo cor
doglio deirassemblea e suo 
personale ». 

II presidente dell'ANPI, Bol-
drini ha cosl telegrafato alia 
famiglia: «A nome del co-
mitato nazionale dell'ANPI 
esprimovl vivo cordoglio per 
immatura scomparsa compa
gno partigiano Gemisto. Fran
co Moranino valoroso combat-
tente antifascista ed lndimen-
tlcabile comandante partigia
no rests nelTaffettuoso rlcor-
do di quantl lo conobbero ». 

II sen. Franco Antonlcelll ha 
cosl telegrafato al sindaco dl 
Tollegno: c Amici e compagnl 
del paese natale e del partito 
del nostro Franco Moranino 
e della lotta comune antlfascl-
smo e Llberaxione e dl ogni 
paziente e coraggiosa conqul-
sta democratica lo vl prego, 
come lui vi pregherebbe, dl 
trattenere 11 pianto che non 

consola e non fortifica, ma 
di dedicare anche alia sua me-
moria. come a quella di tan-
ti compagni caduti. ogni sfor-
zo tenace, che dobbiamo con-
tinuare a compiere per tene-
re alto l'onore civile del pae
se, la bandiera della liberta 
dl tutti, l'amore dell'umanita, 
superiore a quello della pa-
tria. Dobbiamo. amici e com
pagni cari, vendicare le molte 
offese che furono fatte a lui, 

buono e generoso, anche nel
la durezza fatale della guerra, 
nei solo modo degno di nol, 
cioe, mostrandoci moralmen-
te e spiritualmente migliori 
dei nostri avversari. Tenete-
vi e teniamoci unit! noi che 
sappiamo amare gli uomlnl 
semplicl e onesti nella vita e 
interessati solo ai loro ideali». 

Telegrammi hanno inviato, 
tra gli altri, anche 11 segreta
rio del PSIUP, Vecchietti, 11 

presidente dell'Assemblea re 
gionale plemontese, VittorelU. 

La direzione nazionale della 
FGCI ha inviato alia federa
zione del partito di Novara il 
seguente telegramma: «Gio
vani comunisti esprimono pro
fondo cordoglio scomparsa va
loroso comandante Gemisto 
simbolo valorl Resistenza et 
esempio impegno democratico 
antifascista per tutte nuove 
generazioni». 

Una figura indimenticabile 
Francesco Moranino era nato a Tollegno II 2 febbraio 1920 da una famiglia in cui II 

padre operaio era model lo di estremo rigore politico e morale. Dopo le class! elementari fre-
quent6 I'lstituto dl awlamenfo professlonale. Terminal! gli studi entro alia filatura di Tol
legno come tecnico; aveva gia delle idee precise e nella fabbrica Moranino si collegd al 
nucleo di comunisti che vi operava. Per incarico del PCI entrd anche nelle organizzazioni 
giovanili fasciste, diffondendo materiale che scriveva usando la macchina da scrivere della 
fabbrica. Nei 1939 il nucleo 
comunista della filatura di Tol
legno e i suoi collegamenti 
con Andorno (altro centro tes-
sile del biellese) sono sco-
perti dalla polizia fascista. 
Moranino e processato dal tri
bunale speciale. E' il piu gio
vane del gruppo ad essere 
condannato: con lui e Anto-
nietti « Quinto >. Prima tappa 
del condannato e il carcere di 
Civitavecchia, poi quello di 
Castelfranco Emilia. In car
cere Moranino incontra Gian-
carlo Pajetta. Arturo Colom-
bi ed altri dirigenti comuni
sti. A questa < universita dei 
comunlsti > il giovane di Tol
legno impara molte cose fra 
cui l'importanza dello studio 
e lui studia molto: econo-
mia, politica. Si fa una so-
Uda preparazione culturale. 

Dopo il 25 luglio 1943. crol-
lato il regime della rovina 
morale e - materiale d'ltalia. 
Moranino esce dal carcere e 
torna a Tollegno. Ma a casa 
resta pochissimo. All'8 settem
bre e tra i primi organizza-
tori del movimento partigia
no: la prima tappa e il monte 

Cucco. Qui Francesco Mora
nino diventa c Gemisto »; con 
questo nome sara conosciuto 
il partigiano che diventera un 
simbolo della resistenza biel
lese e italiana contro fascisti 
e nazisti. 

In quel periodo nella zona 
di c Gemisto > nascono prima 
il distaccamento c Fratelli 
Bandiera », poi il « Pisacane .̂ 
Questi nuclei partigiani coi lo
ro nomi esprimono il legame 
che neU'animo popolare unisce 
il Risorgimento alia Resisten
za. II « Pisacane > nasce in 
Valsessera. un altro centro di 
operai tessili fra i piu com-
battivi dove «Gemisto > si e 
trasferito in quei primi mesi 
della guerra per bande per 
liberare il Paese. Nell'ottobre-
novembre del 1943 < Gemisto > 
ticne i suoi primi comizi, par-
la agli operai e si rivela un 
trascinatore, un capopcpolo. 
La sua parola onesta. chiara, 
piena di fede convince: il mo
vimento partigiano riceve un 
forte impuiso, si organizza, 
prende forza, acquista slancio. 

Nasce il settimanale «Baita» 
Da questi mesi di lavoro du-

rissimo. in mezzo a mille pe-
ricoli, con un nemico che non 
scarta alcuna arma e semina 
spie dovunqw, il distacca
mento < Pisacane » cresce; nei 
luglio 1944 diventa la SO. bri-
gata Garibaldi cNedo>. Nei 
settembre. fra un combatti-
mento e Taltro esce a Coggio-
la nella tipografia Angelino il 
primo numero di « Baita * (un 
settimanale rimasto sempre 
fedele alia Resistenza che si 
stampa tuttora). L'articolo di 
fondo e di « Gemisto ». D gior-
nale. che diroostra la forza 
del movimento partigiano, di
venta strumento di nuovi col
legamenti fra partigiani. clas
se operaia e popolazione. In 
tutto questo «Gemisto* ha 
una sua parte eminente, la 
sua personalita si manifesta 
con due pregj e caratteristi-
che: un profondo naturale col-
legamento con i lavoratori 
(nella zona si stipulano accor-
di sindacali a favore degli ope
rai fra organizzazioni parti-
giane e padroni); inoltre c Ge
misto* porta nella sua azio-
ne una impostazione unitaria 
di massa che vede la nastita 
di una imponente rete di co-
mitati di liberazione nelle fab-
briche e nei paesi. Per lungo 
tempo in Valsessera chi diri-
ge realmente e il comando 
partigiano. 

AU'inizio del 1945 durante 
un inverno durissimo 1'orga-
nizzazione partigiana crea la 
X n divisicne Garibaldi: 

< Quinto > e il comandante mi-
litare e « Gemisto * 6 il com-
missario politico. Comprende 
la 50. brigata. la 109. e la 110. 
La sua azione si estende dal
la Valsessera a Vallemosso, a 
Cossato, al basso biellese fino 
ad una parte del vercellese. 
Per iniziativa di « Gemisto > 
nasce una sorta di codice per 
i problemi di polizia. urbana 
e amministrativa, per 1'asset-
to annonario. Intanto i parti
giani sequestrano viveri ai fa
scisti e Ii distribuiscono alia 
popolazione. 

Viene finalmente fl 25 apri
le e la XII divisione Garibaldi 
libera Vercelli; cGemisto* e 
fra gli uomini piu popolari, 
piu amati. la sua umanita con-
tinua a conquistargli simpatie. 

I partigiani che sono stati 
con lui raccontano episodi co
me quello della baita di Cu-
rino dove 1'8 maggio del '44 
* Gemisto > fu sorpreso con 
un piccolo gruppo di uomini 
dai fascisti; i patriot! si dife-
sero. alcuni caddero; poi Mo
ranino decise una sortita. A 
colpi di bombe a mano rup-
pero raccerchiamento. Si sal-
varono in due e «Gemisto» 
ebbe - sette ferite in una 
gamba. 

Dopo la Liberazione Morani
no e eletto alia Camera e il 
deputato comunista diventa 
sottosegretario alia Difesa nei 
terzo governo De Gasperi. 

Nei 1947 l'unita antifascista 
e spezzata, cominda la cac-
d a al partigiano. Nei biellese 

dodici patrioti sono incarce-
rati per due anni prima che 
la loro innocenza sia ricono-
sciuta. Nei 1951. con un colpo 
di maggioranza di appena cin
que voti. viene autorizzato il 
procedimento contro di lui. La 
autorizzazione a procedere la 
danno il gruppo della DC (non 
unanime) e quello fascista: 
Gemisto deve lasciare l'ltalia. 
Nei 1953 il PCI lo ricandida 
e Moranino e eletto con voto 
plebiscitary; ma nei 1953 vie
ne una nuova autorizzazione 
a procedere. Le accuse sono 
sempre le stesse: aver fatto 
fucilare cinque persone en-
trate partigiane e sospette di 
intelligenza col nemico e sa-
botaggio della guerra di libe
razione. La loro situazione fu 
esaminata dall'intero comando 
partigiano e l'ordine di ese-
cuzione fu portato da un alto 
ufficiale alleato. Durante il 
processo alia corte di assise 
di Firenze, Moranino si as-
sunse tutta la responsabilita 
dei fatti per evitare che altri 
partigiani potessero essere 
perseguitati ed anche perche, 
nei clima della guerra fred-
da di quegli anni. era certo 
che chi avrebbe dovuto non 
avrebbe testimoniato. 

< Gemisto > resta aU'estero 
15 anni. un esilio in Paesi 
amici. ma sempre esilio. 
Lavora. si batte per i suoi 
ideali, assume alte responsa
bilita nei movimento demo
cratico internazionale. Nei 
1968. anche col suo contribu
to. molte cose sono cambiate 
e Moranino pud tornare in 
pa tria; in maggio e eletto al 
Senato nei collegio Vercelli-
Valsesia. II 12. congresso 
del PCI lo elegge nei Co
mitate Centrale. 

Le vicissitudini degli anni 
piu duri e drammatid, nono
stante il suo entusiasmo e la 
sua Hducia, avevano minato 
il cuore di € Gemisto* e ieri 
notte questo cuore grandissi-
mo ha ceduto privando la tno-
glie. le sue due figlie. i co
munisti. i lavoratori. i parti
giani di una figura esemplare. 
indimenticabile. 

Dopo lunga roalattiz ha chiu-
so la sua esistenza la 

DOTT.SSA 

NADEIDE MAURI 
Per volonta dell'Estinta solo 

a funeraii awenuti ne da no
tizia. a coloro che le vollero 
bene, il fratello Alfonso con 
Annia ed Ennio. 

La salma e sepoltt al Cirat-
tero Maggiore Campo 28 Giar-
dino 521. 

Milano. 19 giugno 1971. 
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