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UN IMPORTANTE STUDIO Dl ANNA BRAVO 

La 
partigiana 

dell'Alto Monferrato 
Ventun anni fa, nel fuoco della lotta antifascista, le forze della Resisten 
za costituirono la «zona libera >: oggi e possibile una valutazione appro-
fondita di quella esperienza di autogoverno popolare e democratico 

G L ! U O M I N I d e l l u 
- KegiHtenzu ' n o tt 

|M>H8(>IIO t'llC Hulu-
t a r e c o n v i v a - r i e o n o -

scenza libri come questo di 
Anna Bravo (1 ) , sia per il 
suo valore, sia quale testi-
monianza (lei crescente im-
pegno delle giovani fieneru-
zioni alio studio di quel 
periodo, che non hanno vis-
suto, inn di cui senton;) 
senipre piu l'influenza eel 
il fascino. 

II volume, che studia i 
priucipali aspetti della lol-
ta di l iberazione ncd'Alto 
Monferrato ed In partico-
lare l 'esperimento di go-
verno democratic* di cjuel-
la < zona libera >, viene ad 
arrlcchire la storiografia 
della Resisten/n itnliana e 
quella del I'ionionte in 
particolare. K' una del le 
prime opere orfianiche sul-
lo esppi ien /e di autopovei-
no popolare di una < zona 
libera >. piena tli tlati, di 
document!, di testimoniali
ze di pi linn maim, inccolti 
ed elaborati con scrieta di 
indagine e con ammirevole 
impegnn. 

L'mtcusa e mul l i fo ime 
alt i vita dei C.L.N, locali, 
de l le Giunte popular! di 
fjoverno, I'ini/.iativa che 
sale dal basso afTrontando 
i problemi essen/ ial i per la 
vita del le popolazioni, ven-
gono i l luminate nei loro 
aspetti fondnmcntali. Sono 
le questioni dell 'npprovvi-
llionnmcnto. dei t inspotti , 
della distr ihu/ ione. dei vi-
ve i i , della determina/ ione 
del piezzi c dei salari. della 
assistenza, dei rappotti col 
clero, con le diverse cate
goric della popolazione: in 
una parola tutto cio c!ie 
riguardn In vita oconomica. 
s indacale e sociale. 

L'iniziativa delle 
Giunte locali 
Anna Binvo ha giusta-

niente evitato. s c i ive CIui-
do Quazza nella prefnzione 
al volume, « di impegnnisi 
in una ancora prematutn 
ncerca dell'eredita della 
Resistenza nel vivo della 
sensibi l i ta sociale e della 
mentnlita politica degli al
to monferrini >. Forse. sot-
to questo aspctto. benche 
l'nnalisi critica non man-
chi, qualche c-osa di piu 
avrebbe potuto essere det-
to; sono trnscorsi venti an 
ni da quel giorni e se le 
ricerche obbiett ive e docu-
mentarie sono senipre p ie -
ziose, il tempo Ci ha ormai 
ofTerto maggiori possibilita 
ed elementi per rivivere c 
ripensare quegli a w e n i -
menti con spirito critico. 

L'analisi inte lhgente e 
metodica condotta dall'A. 
* senza dubbio. se non corr.-
pleta. assai vasta: I'esame 
critico 6 stato forse frenalo 
da scrupoloso. apprczznbi-
le, riserbo. 

\A studio mette a fuoco 
« dimostra come le Giunte 
di governo si siano seria-
mente pi^occupate dpi 
problemi els dn \evann i s -
sere tmmeu.atamente al-
frontati e che s imponevn-
no per la vita stcssa della 
zona libera. E' giusto ed 
opportuno che I'attivita pi>-
s i t iva dei C L.N. e del le 
Giunte locali sia stata mes-
so in luce e documentata: 
forse, in lavori cosi impe-
gnati come questo. si do -
vrebbe parlare di piii an-
che dei problemi che dalle 
Giunte vennero. non senza 
conseguenze. trascurati o 
non adegunlamenle atlrnn-
tati. come qiielli. ad escm-
pio. della ilifesa della zmia. 
del le misure da p i ende ic 
per il suo ampliamento. pei 
una sua piu lunga ed elVi-
cace resisienza. pei tare af-
fluire n u m e n si vo lontan. 
stabil irc dei rapidi e per-
mancnti collcgamenti nuli-

, tari e degli accordi per 
' l 'ai ionc coordinata con le 

/one e le forma/ioni paiti-
giane viciniot i. 

h" \ e i o che ad un certo 
mnmento alcimi provvedi-
inenti v e n n e i o presi: la 
lequis i / ione di un'ollicma 
meccaiiica a Vigliano d'Asti 
per n p a i a i e nrmi ed a l le -
s t u e m a t e n a l e bellico, ven
ue studiatn un piogetto per 
fnhbncaie mit ia , per raf-
f or/a re le difese del Tar.a-
ro. ecc. Ma in che niisura 
piohlemi del gencic*. essen-
/inli per clu si poueva I'ob-
biettivo d> far vivere. allar-
ga ie In zona, p iepninis i a 
f iontegginie la rea/ ione 
neniica furono posti lenipe-
st ivamente sin dm pi iml 
gioini? e in quale misuia 
non poterono essete nde-
guatamente risolti per 
in a n can za di mez/ i . per 
diflicoita insuperabili , op -
puie pcrche manco una 
visione piu lungimiranle? 

Abbiamo sottomano un 
rapporto inviat<> al Coman-
di> generale da un i spet io ie 
ilelle Briqatc GnrthaUli in 
data 30 seltembre 1944. nel 
quale si pun leggere" 

« l.a sitiiuzinnp della r<»-
iia pcrmcttc i land in qua-
linutiic orn del giorno c 
offrc coin plot a aaranzin di 
rrriificro. Sarebbe della 
massnnn impnrtanzn snlle-
cttarli Tenete presente che 
in una rtunmne di un 
C I. A' . dei enntndini dicc-
rarifi che e iiccessann dopn 
la rendennnin, parttre tut-
tt alia macclna per dure un 
colpn dcfiniUru. ed crann 
dei contadini dn> 45 at 50 
anni. Se not ttrcstuno It-
nrtJii. si pnlrehbe in una 
sellimatia nwbililare 10-15 
mil a unmini \'i rendele 
conln di clA che rorrrMu' 
dire quests » ecc e tc '21 

NeH'attivita rlei C I. X e 
tlcllp Giunte. a--5irnip nlle 
luci. non mancavano cprto 
le ombre I rappotti che 
pervenivano al Comando 
generale del le Gnnbn'di . 
i l lustravano le due facce 
della medaglia Po<;siamo 
lecgere. ad esempio. in uno 
di e s s r 

« Tutta questa zona dl 
prnrmcia libernta e m ple
na mnhtlita:wnr inanrre-
zmnnle, nei pacn a finnco 
dei piirtiauwi rcnwni) (>•-
ttitinte le SAP per I <crrizi 
di ivihzin ». ma piu avantl 
dalln •stpsso rapporto np-
preudiani(i che « nella p<<-
poffj;ione matnra il sensm 
dt disapm delle ore di atte-
sa. Si sentc che qualche 
cosa di r.uovo s lo per o c r r -
»iire. che siamo rfeini alia 
Hbcrazionc, ma i ancora 

luraamente diffusa Vat te
sts in a ». 

Lc Giunte sorgevano. le 
ndesioni e rentus iasmo m 
laighi st iat i della popola
zione non mancavano. ina 
ueppuie le diflicoita Sem-
p ie nel gia citato inppoitu 
si legge: < .. a Nizzu A/on-
ferrata si trattercblie di 
naniiniire la (liitnta pnpa-
lare. le earirhe delle direr-
se aininiiiistriiziiini. ma e'e 
carenza ad assiimerc le re-
tponsabtlita. ])erehe si teme 
un (lttacea v relatirn reu-
zinne *•. 

Forse sarebbe stato op 
portuno che In ricca mi/ ia-
iivn locale fo-ise stata spie-
gata nnche nlln luce del le 
direttive che vemvano dal-
Inlto. ilnl (' L N A.I . dal le 
d u e / i o n i dei pnrtiti e dal 
Comando generale del 
C.V.L L'Autnce non tace 
(piesto aspptto. ma UP ac-
cenua piuttosto di sfuggita 
o.sservando: 

< In questa situazmnc la 
iiascita di una (iiunta pn-
pnlare can lunzione di am-
inimstraziane e di poi rrrio 
su tiitw il temtoria del-
I'altn Mmiferrata nan si 
presenta come nnpnsta dal-
I'esternn. come una erea-
zione artiftciale slcqata dal
le reali eapacita di autngo-
rerno della zona. K' tnrece. 
sebbene pmmnsaa in rela-
zmnc a dircttue di carat-
tere qencrale, ;/ risultato 
di un procetsa di sriluppn 
sufhcientemente lunqo e la 
rispnsta ad esiaenzc con
crete >. 

II che e sen/ 'altro \ e r o -
m.i di f ion'e a irabbondan-
/.i dpi dix iiMU'iiti locali r:-
poit.iti. a \ i e b l v g io \a to la 
nprodiiz:ore .mche «ii <pia!-
ciino «lci mol'i ilotiurrnJi 
emana>i d.igh ( i s c i n w i i i 
contrail: t.uito pni ehr m r 
inero*;i g iovam e s t u d o s i 
«li ogci ignorano t h e sin 
dal gennaio 1944 il (,'onian-
do dpllp Briaate Caribahh 
aveva diramato precise di
rettive in proposito. non 

, soltantn a mezzo di circo-
lari <che avrebhero potuto 
es<ere conoscuite sol ianto 
dai. comnndi) . ma con fre-
(|UPnti articoli <;iu giornali 
di partito p dolle Rrigaie 
stc<^e 

Gia Mil n 6 dp « // Go7T7-
battente * dpi 25 eennaio 
1044 î potexa leggere. 

< i\V; ferr/turio <f»r»o il 
contralto delle Briqate Ga
ribaldi, hisanna scnz'aUra 
chiamare U popo/o o dursi 
lc proprie ainmtnistrazinnt, 
a prendere in mano la cosa 
pubblica. Qucstc armnini-

straziani dovrantio provee-
dere immediutamente ad 
una rei'isiane del rualo del
le impaste, alia orijanizza-
zione delta produzimie lo
cale secondo i bisogm della 
querra partigiana, al risar-
amenta dei danni di quer
ra in cantadini ed al'le fa-
miqlie porere. ecc, ecc. >. 

I-o stesso Comando gene-
nerale del C.V.L. non si 
l imitava ad incitare i Co-
mandi paitigiani di zona 
alia l ibera/ ione di ampi 
terntori . ma indicnva in 
modo preciso quale doveva 
es^-eie la politica da segin-
IP nei inppoit i con le pn-
poln/ioni* 

* Siano prcsi accordi con 
t Comitati locali del C I..X. 
e eon gli altri nrqanismi 
pnpalari e si promuora dl 
intesa con (ptesti organitmt 
e dare manchinn, can i 
rappresentanti della popo
lazione, la castituzione di 
Giunte popolari camunali 
che orpanizzino la vita del 
iHlaqgio e sostengano la 
nzione patriottica dei n>-
lontart della liberta >. (3) 

/ rapporti con 
la popolazione 

Oggj e'e una certa ten
don/a a mit izza ie la Re^i-
s ten /a e a dare un quadro 
pittoresco della nascita del
la democrazia quasi per 
« genera/ ione spontanea >. 
In eerie r.ippre<enta/iom 
p l u I t o > l o oleografiche. 
C L X t. Giunte locali ap-
paiono come « spontanee » 
c i ea / .on i <Ii aulogoveim> 
popolaie In realta. non fu 
e non pute ia essere cosi. 
ilopo \eut 'anni »li mancan-
/.i di psperien/a rli vita de-
mociat ica Xon manco cer
to l'iniziativa dal ba<so ed 
l C L X e le Giunip locali 
n \ e v a n o una propria auto-
nomia. ma non si sminuisce 
la loro fun/ ione mettemlo 
in ril ievo che al di sopra 
deel i organismi locali vi 
erano le dirett ive dei 
C I. X regionnli e naziona-
le P quel le dei singoli par-
?111 D'allronde. le e s t cen /e 
stes-e della lotta smpone-
vano tale necp-sita Tan'.'e 
che nienterebbp di p^ere 
approfondito lo s iudio di 
quanta parte ne l la t t iv i ta 
(lelle Giunte del le diverse 
zone fosse il risultato di 
una meccanica apphcazio-
ne tli dirett ive dall'alto e 
quanta invece il prodotto 
di energie ed miziat ive del 

posto In che misura. cioe. 
detei ininati orieiitaiuenti 
ebheto il tempo tli essere 
acquisili non soltanto mec-
caiiicaineiite. ma d i v e n n e i o 
p.iti imonio eirettivo ed in-
cisero nella coscienza di 
(pielle |)opo|azion:. 

Xon concordo con Anna 
Rrnvo quntidn nireima: 

« Senztt dubbio, hi crcu-
zione della zona libera e 
stata un'aperaziane mtli-
turmeiitc errata: il territo-
ria P east lontano dalle 
mantagne, cosi parera di 
diiet-e natural!, cosi rtcina 
ad important] ccntri togt-
sliei nenuci. che si patera 
prerederne can ccrtczza la 
aidII to >. 

Anclie t>e v v e t o t h e vi 
fuiono dei pait igiani e dei 
comnndi locali ga i ihaldmi 
i quali hanno discusso p 
messo m dubbio 1'iitihta di 
liherare delh* zone (se ne 
discus.se anche negli orga
nismi cent ia l i : il problema 
non era semphce . ma si 
decisc in sens<» posit ivo) n-
tengo t h e IVspenenza non 
si.i -tata n e g n t n a upppiire 
>\.i\ pmito di vista mi l . t j i e . 
In ogni CJIMI. se si \ o!e\ a 
f-iie la gueria partigiana 
sul scrio. non si poteva non 
proporci dj libera re amp:e 
/one 

N'on e possibile separare 
1'a/ione politica daH'a/ionp 
militare. e. in secondo luo-
go. malgrado gli innegabili . 
moltt aspetti negativi che 
la libera/ionp di zone e val
late coniportava (data la 
carattprisljc-a dellp fo ima-
zioni partigiane. la man-
can/a di a rim pesnnti. can-
noni. ( a r n arniati. me/zi 
anticarro. noppii ic l 'ombia 
<li avia7ione. data la p<cu-
Iianta flel terreno. la ,hs|,.-
cazionp delle imita tede-
>thp p f . isustp). p.s^a a i e \ a 
anche molti aspetti positivi 
sia dal punto di vista mill-
tare che politico I,n libera-
zione di intere zone per-
metteva alle unita parti
giane d: avere piu salde e 
larghe hasi tli opetazioni . 
\ e t t o v a g h a m e n t o p reclu-
tamento. di tagliare perma-
nentemente o per un certo 
periodo di tempo nlcune 
vie dt comunicn7ionp al no-
ni'co. di tencip impegnate 
forti aliquote del le sue 
truppe. tli poi tare IIPIIP -HIP 
tile sfiducia p demorah'za-
zione. mentre per rontro si 
creava entusiasmo tra le 
popolazioni dimostrando la 
for/a del movimento parti-
giano Guai se nella lotta 
partigiana si pensasse a li
herare i terntori soltanto 

qunndo vi fosse in certez/a 
t h e i| noniico non sara in 
coudi / ioue di ritoinarvi 
Le battaghe pait iginne non 
avevnno cei to cainttere nv-
ventui'istn ed era giusto 
che. nel dec idete le a/.iom. 
si tenesse conto del le con
seguenze che potevano ave-
ie per le popolazioni e pel 
i pait igiani stessi. Doveva 
essere s e m p i e presente la 
pipoccupa/ ione di rispai-
miare qunnto piu possibile 
le vite umane Ci si doveva 
p r o p o n e di infl iggeie al 
nemico i colpi piu d u n . 
pagando il ineno caro pos
sibile; ma tpieste giuste 
preoccupa/ioni non poteva
no e s se i e di freno all 'azio-
ne. e si trnttavn di a g u e 
con tutti i me/zi e nel 
modo piu ampio possibile. 
Non e giusto cons ide ia i e 
la tal l ica della g i ierngl ia 
fat la soltanto di colpi di 
mano, essa coniportava pu
le a/ ioni di piu ampia por-
tnta, come la l ibera/ ione, 
anche stiltanto teinpoinnea. 
di / one e vallate. 

Se un approfondimento 
c i i t ico dovesse farsi e in 
senso cont iar io che dn-
vrtMiimo oi ientarlo. D o -
vremmo cioe riccrcare se 
tutte le forma/ioni parti
giane si sono poste o no 
l 'obbiettivo di li be rare la 
zona dove operavano. Rite-
niatno che non s e m p i e e 
non dappertutto vi sia stata 
una vis ione chiara degh 
obbiettivi e del le possibili
ta. ue un linppgno sutlicien-
te di tutti i partitj antifa
scist] e di tutte le forma-
zioni pait ig inne per reali /-
/arp una piu profonda ed 
plfelliva unita delle f o i / e 
in lotta, per promuove ie 
la l iberazione di zone, dare 
i m p u l s 0 alia vita democra-
tica in quel le liberate. 

Azione politica 
e azione militare 

Cei lo noi <ipeia\-aiiio in 
condi / ioni d ive isp p assai 
piu s f a v o i e v o h da quel le 
in cm opo ia iono ad esem
pio le fonna/ ioni partigia
ne jugoslave. abbiamo det-
to altre volte che e ia ini-
possibilp pei noi pioporci 
gli obbiett ivi che quel le si 
posero e raggiun.-ero con 
succcsso Ma non pussiamo 
escludere a priori the non 
si potessp fare di piu. 

Le ZOIIP tPinporaneamen-
tp l iberate in Italia furono 
una quindicma. ma >.c mol-
tp a l t i e rorinn/ioiu parti
giane si fossero poste con 
decis ione il problema e gli 
obbiettivi che M posero le 
unita conibattenti dell'Asti-
giano. dell'OssoIa. della 
Carnin. di Monte Fionno. 
ecc le zone liberate avreb
hero potuto essere non 15. 
ma un centmaio. le l inee 
del nemico sarebbero state 
as«ai«h piu interrotte e col-
pite e la Resisten/a itnlia
na avrebbe assiinto ben al-
tra ampiez/ . i 

Que^te osservazioni mi-
lano piu che altro a \ e t l e i e 
non st>ln le luci. ma anche 
i limiti che In nostra RPM-
sten/a ha avulo: P<M* nulla 
!olgon,i al \ a l o i p ed alia 
- e n e t a dell'oppra tli Anna 
Hravo. che rostituiM-e un 
••aggio fondamentale non 
soltanto di storia locale, ed 
un contnbuto pre/ ioso . di 
indispensabile conoscenza 
per chi vorra trncciare una 
piu vn«ta «tona delle zone 
libere p' per tutti gli stu-
tli«)si della Resistenza e del 
movimento operaio 

Pietro Secchia 

1> Anni Bravo- La rrpuhbti-
ca fwrtwiai a <trll'Attn \tonfrr-
r.i'o. l'»«l S filapp'rhrlli rrti-
lore Torlnn tl \oliimo + pub-
hllr^to 4 rura tlHI i«tituto ^«o-
n<o dclia Rc*i«!«*n/a in t'ic. 
nionti' 

21 Arrhlvlo tl̂ lK* Urigair d'A<-
«.iHo Garibalrli, Itliluto Antonio 
(iramtci. Rnm.i 

3i Direttive n 2 (proi 4) del 
Comando Rrnrrato dfl C V I.. 
por I Italia occtipata. 20 jriiiRno 
l'»H. a tiiiti I Comandl regio-
nall. a lutte lc formailonl. 

storia politica ideologia 

BRIGANTIE 
BORBONICI 

DOPO L'UNITA 
II diario del comandante «legittimista» Jose 
Borjes e le memorie di Carmine Crocco Dona-
telli in una nuova collana dell'editore Lacaita 

Esecuzione del brigante Caprarleilo 

Sono appttr.-.i nolle librerie due volumetti dalla copcrtina 
(jinlla e dal fremo ottaccntesco (I) con i quali I'editorc Lacaita, 
iii iVuficturiti. ;niri(i unit collana di diari. memorie e. document! 
sul Mezzoitioriio d'ltalia e, specificamente sul travagliato pe
riodo delta furmazionc unitaria del pacsv e del contemporaneo 
soraere deilu - tpiestione meridionalc ~. 

• Bnganti e fnutori deU'antieo regime, preti e gnlantuoniini, 
tutti in cri=i eon In loro coscienza. hunno lasciato scntti e 
nieiiiurie attraverso i quali e possibile t-oinpiendere e giusti-
hVnie le vicende di cui fu protagonista unn socift.'i angustiata 
dalla niiseiin che i van governi non seppero e non hanno 
inai saputo aflrontare e ri^olvere-: co.si scrivono pre.\entando 
hi coliana Tinnma>o I'edto e Piero Lacaita c la loro Jatica 
.i propone cppunio di ripresrtiturc anil italtuni di ouui quepli 
MTIIM «• quelle memorie — in una ediz'tonc stortcamente at-
tendibde pcrche finulmciilc si possa far luce sul lormentoso 
periodo delle aitcrre del bripantauaio, un periodo che gli sto
ria delle qcncrazioni passate hanno voluto scienlemcnte tra-
svururc per non coprirc di brutte ombre Volcoiirafia rtsorai-
liicntale. 

Cosi, i pi'tmi due volumetti — comprendenti I'uno i diari 
di un capo teyittiintsta e I'altro le memorie del piii famoso 
fra i • brttianti • che hanno apito nel Sud nel decennio '60-'70 — 
nproduconu tcsli che neyli ultimi ctnquanta anni non hanno 
trovato edilori. pur e.wendo document! di estrcmo intercssc 
per lo storico e in generate per chi voglia tentarc di com-
prendrre qmtli sono le origmi d\ problemi che ancora trava-
i)iuuio il Mezzogiorno e tutto il Pacse. 

II prima dei due rolumi riproduce il diario di Jo*e ISorjes, 
un uffiaalc spagnola esiliuto m Francia che vi rinse al scrvizio 
dt I Uorbone e fu tm arn uto di i-barcarc nel Sud d'ltalm per 
ollerare i contadim e mcilcrsi alia loro testa - hbrrantlo -

/<* proi iru»' ilall'- iru asorv -, in attcsn del ritorno di Fran-
ce\t o / / ml irono 

Hnrjc don riii\cl nel suo intento e il diario del suo viaggio-
combuttimento. dalla spiuggia calabrese dt Brancaleonc alia 
cusctna di I'agliacozzo (a dieri chilometri dal confine \yontifi-
ao). dove /» \orprcxo con porhi xeguaci e fucilato. testimonia 
la sua amarez^u di non trovare vcraci partigiani del suo sogno 
legittimista e la sua incapacita a comprendere la dura realta 
che to cinonilaca. le - rngiont - dei bnganti, gli ste\si nxetodi 
della loro guemt/lia 

Del resto propria nella Mia accu a m bnganti e nel con
tralto che c.,,a delmea (Borjes in fov.do non la pensava molto 
duersamente dm neuerali piemontesi m faito di bande conta-
dinc mrr:d:onnli) e it prima interest' ilrl Ubro. < tie .Tiibilo. 
COM pone al b'ltore il icmn crntrnle dt uno studio su jiiffo 
quel fbTWiio: cln sono. etiMI vO'jltono, pert tie c come M tnlt-
lono i -pencrali francc-iam - e le loro bande. 

A que ;i quc\iti ollre nspo\tr mduhbiamrnte as'ai tnte-
ressunii gia il secondo volume della collana di Lacaita com-
preudenlc le laemortc di Crirriune Crocco Donatellt e. u\ ap-
prndice. tile.mi interrogatoru del suo proieno a Polenza 
Di tuttt i inpi nifMsa Crocco rra mdubbiam 'nte d p i / dolriro 
e il piii caitaie (in temps in cm si riteeneva che i contadim me-
rxdwnnh fnsxero rsscri pressochf infcriari gli furono rico-
iiorciuie uai uif/ifan che lo combatterono doit di capo intel-
li:;ente e coiapgio*o>; la sua rirolta gmnre, drl rc\to. con la 
marcia da iMgopcsole a Milfi ee poi alle porte di Potcnza. ftno 
a viettrre in pc'icolo le conquifte umtarir 

\uto pa^larc a fiionero. Crocco *i xcontrft presto con la 
legije e fu soldato discrtorr. brujantc Parteggto per il Co-
lii'tato tunirrezionile garibaldtno nel 't'S) e segui Garibaldi 
Tino nli'fl'wdio di Caeta Tornnio al suo pacse, fit guardia 
nazmnnle. vrr/iprr con la \f*eran:a che il tiuovo Thymic can-
f . ' i c v c le <-ue prime colpe Mmnrctato mvrce d arresto torno 
in i bou-ln e li. dopo pochc itlimanc. fu raii'jiunto da ccn 
linaia di Uraiaunti. ex soUlnti borbonia e renttenti al r-r-
, i:.n ill le, a itel NUDIO re- tutte rrclule per 1/ «no piccofo 
e erata - Fr.i le t iiite p« r-one arm.Hi- — dichtarera Crocco 
t.i prof<. o — di hnq.tnti .int,<-hi. 'i>>n di hngant; che rucvnno 
fatto i hnennti prima deil'- n azieni non \ e tie irano che tre. 
10 ed 1 m:i-. ilue ronijugni In pm-11 Run furono bnganti anche 
tutti gli .iltri -

Le memorie d, Crocco :ano un documenio COM smgolare 
(dopo alcuni decenm di galera 11 pn^fore analfabeta s'era 
traslarmato in uno - scritlore - dalla pra*a rozza. ma effi. 
erne) the iiutorci olmente — ma mfondntamente — se ne e 
TJicvvn in forse I'autentiata. in cflrtti. esse, ollre che dare 
it rm^o di co^n fu la crndele gnerm senza quartiere che tra-
vc.glio I'ltnha meridionalc nei primi anni dopo I'unitd — c 
di quante energie. quante inlelliaenze. quanli bcni brucib 
in uno sterile fuoco — formano d documento che meglio puo 
oi'iiar*" t." leitore di oggi a capire le ragionl di rJassc drj con
tadim poveri dicentati bngenli. d loro rogno dt rihcl/iofie. 
la loro funa. il loro enpo eroi^mo 

Tutto questo per la p*'nna dun uomo che. ormai sndla soglin 
della morte. npi n^a agh anni delta sua giorinezza senza pin 
iperanze. ma con mtatto impeto. ran rmnovata profersione di 
fede nella pcs<;imntica • fn'ovo/ia • del cnntadino nemico dei 
governi, det proprietnri e di turn 1 rappresentanti del potere, 
avetato senza iperanza <ii un • atnrno di giw.tizia-. sicuro 
cite • non lnifi gli unmini sono drgni di nvcrc - c che qulndi 
e legitlimo il suo ncono alia aolcnza 

Aldo De Jaco 
(1) Jo<p Borjes- l.a r?,ia ufa tra i bnganlt, L. 500; Carmine 

Crocco: Come ducnni brigante. L. 1000. 
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• • • LE CAMBRIDGE UNI-
VEHSITY PRESS pubblic.i-
no il sesto volume della 

••Cambridge Economic Histo
ry of Europe •• che, intitola-
lo The iiulii.striul Kt'eu/t<tioii 
and after e dedicnto appun-
to alio studio dello sviluppo 
e della evoluzione della cco-
nomia europea dalla rivolu-
zione industriale in poi. II 
volume, edito come ('intern 
sene da M M. l'ostan e II. 
Hnbakkuk contiene scritti di 
W A Cole, P. Deane. D V. 
Class, E. Grebemk. A.Y. 
Younsson, D S I.andos, F. 
Dovrin<4. CI.C Allen e A. Ger-
shenkron Hitorneremo piii 
estesamente su di esso e sul 
volume della Storm delta 
tccnolagui rmuard.mte il pe
riodo della rivoluiiouc indu-
striale coiupa^o presso l'edi-
tore Itoringhieri del quale nih 
demmo noti/ia 

••• E' AN NUNC I ATA CO
ME 1MMINENTE la compnr-
sn del n 14 della Hibliotrea 
della - Hivista di Economia 
e Storm ••. Opera di Sergio 
Zaninelli. il \i»lume si occu-
pa di 1'na grande azienda 
delln pniiitini irronoi lom-
ourdn nei secoli XVlll e XIX. 

• • • P R E S S O JONATHAN 
CAPE A LONDHA e usrito 
un importante ed attento stu
dio di M Tracy, Agriculture 
in U'c.stcrri Europe. Cri.sf? 
and Adaptation Aince 1SS0 
che propone un riesame cri
tico deU'iuulanieiito della 
agricolturu in Francia, Cler-
mania. Grnii Bretngna e D«-
nimarca. 

••* NEL NUMERO 0 DEL 
111154 Dr -CRITICA MAR
XIST A " compare uno stlmo-
lante scritto dl Piero Rolchi-
111 su Lo .sriliippo cconomlco 
e tinunziario del gruppo Pi
relli (W53-I9GA), senzaltro 
deimo di ulteriori approfon-
dinienti, anche per motivi di 
ordme piii nenerale. 

***LE OXFORD UNIVER
SITY' PRESS hanno da poco 
puhblicato 1111 libro tli estre-
mo interesse e di indiscussa 
novita su tm aruoineiito pres-
soche mai studiato Opera dl 
R ECL Davies. il libro, A Ili-
sloru of World .lirlinc.v. af-
fronta la .storia delle linoe 
aeree. 

• • • SUL FASCICOI.O N. 4. 
ULTIMO DEL l!)ii4, DI 
« STUDI STORICI- e da se-
gnalare. oltre al saggio-rela-
zione di Rosario Villari gift 
ricordato su queste colonne, 
una Ium»a replica di Carlo 
Poni alia recensione dl Emi-
lio Sereni ad un suo libro 
su (Hi aratri e, t'ecunomia 
agraria nel Bolognese compar-
vi sulla stessa rivista, che 
rappresenta un ultoriore 
contributo ed approfondi
mento su un tenia cost vivo 
ed attrnenlc: i4rafri c siste-
mazioni idrauliche nella sto
ria dell'agricoltura bolognese, 
no e. 11 titolo. 

(a cura di G. Mori) 

Dolcino e 
reresia nel '300 

Quc-do lavoro dfll'Anaanl-
ne (/)»Icino c il moto ^reti
cule all'iniz'to del Trecento, 
La Nuova Italia. H»f>4, pa-
ttine 2m. L. 2 800) costitulsee 
un ott'inn contributo non so
lo per la conoscenza di un 
capitolo fondamentale del-
reresia medievale. bensl nn
che per l.i storia delle lotte 
politico-Fociah che si svilup-
parono ndl'Italia settentrio-
n de nel corso del Xfl srcolo. 

II merito nia^siore dell'A. 
sta nell'aver inserito il mo
to ereticale de^li Apostolicl 
in quelle lotte. aprendosi co
si l.i .str.'ul.*, in «ede di glu-
dizio storico, ad una com-
prrn«ione scientificamcnto 
corrett.* del fenomeno E non 
•=1 eomprende perche l'A. tcn-
ti l.i contesfazione do\ pjudj-
7io che .1 Lahriola diode del 
rnotfi dolcimano vedendocl 
- dementi . tli una rivoluzio-
ne tociale ~: e^li stes<;o mfftt-
ti afferma che - vi fu qual-
co=;a di i n v i t o c di nuovo 
n<-I movimento dolciniano 
che fncev,-i fremere di rab-
bi.i, di sdesno e di paura i 
I"" duersi ceti della citta e 
delle campaqne: vi fu quH-
lo s t n n o connubio della re-
luione e della politica. delle 
riNpirazioni mistichc e delle 
r.vendic.iziom sociali a stam
ps" .in.irehico. che spaventano 
n< 1 contempo le sernrchie 
ecclc-i istiche. la bor.:he<;ia eo-
munrfle .. le mas^e contadine-
>che . e che farebbe pen-
•><re al famoso moto roluio-
so-sr>ciaIe, scatenato in Grr-
mania da Tommaso Munzer 
circa due sccoh piii tardi-. 

E addirittura meraviglia 
quella contrstazione quando 
sub.to dopo I'Ana^nine af
ferma che quella - vampata 
di rivo'.ta sociale e religio-
sa ehe univa in se le piii 
spinte, le piii estreme Idee 
decli Spirituali o Fraticelli 
al!e confuse aspirazioni dei 
futuri Ciompi minacciava 
tutti in un.i volta sb interes-
si spirituali delli Chiesa. sli 
intercssi pol.tici dri grandi 
feuditari. sli interest socinh 
della borjhesia eomunaie-: 
e un cmdizio questo. ch« 
quahiasi studioso che si Ispi-
n al deprccato - dommati-
smo matenalistico - storico •» 
potrebbe sottoscrivcre. 

I . pif. 
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