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I contadini e 
la lotta partigiana > 

«SIGN0B MINISTRO! 

Senza di noi 
I'avreste 

fatta questa 
Repubblica?» 
Sfuggiti al rastrellamento della polizia di 
Scelba, nel dicembre 1949, un gruppo di con
tadini venuti a Roma pose a Segni questa do-
manda - II ministro non seppe cosa rispondere 

%Qgr& £otttrada e amifeav del ribfelle» 
• ' \ c : - •••• 

cantavano i partigiani 

In una freddn sera del di* 
cembre 1949 quasi ventimila 
contadini si erano dati appun-
tamento a Roma per una gran-
de manifestazione per la rifor
ma agraria. Era la vigilia della 
•pertura dell'Anno Santo e la 
capitate era girt piena di pellegri-
ni. L'ordine di Scelba era stato 
categorico: impedire ai contadini 
di radunarsi entro la « cinta da-
ziaria». Tutti coloro che ave-
vano un aspetto vagamente « ru-
rale* venivano fcrmati d.i nugoli 
di poliziotti scatenati per Ic vie 
del centra cittadino: il cortile 
della Questura, il piazzale della 
Caserma Macao e poi i « bracci > 
di Regina Coeli furono in breve 
stipati di contadini, di braccian-
ti, di mezzadri, di coloni. Nel-
le strade di Roma invece di 
una manifestazione per la ri-
forma agraria sc ne ebbero die-
ci. cento 

Ad un certo punto una de-
legazione di contadini riuscl ad 
arrivare fino sulla soglia del 
ministero deirAgricoltura. La 
polizia non se 1'aspettava ed ave
va lasciato al portone del pa-
lazzo di via XX Settemhre solo 
pochi agenti. Furono messi da 
parte con gesti bruschi di alcu-
ni contadini anziani: « Voglia-
mo parlare col ministro! ». In 
quel momento una macchina 
nera si ferm& davanti al gran-
de portone e ne disccse colui 
che in quel momento era il ti-
tolare del dicastero dcll'agricol-
tura, Ton. Antonio Segni. I 
contadini glj furono attorno cd 
uno di loro, vecchio, con dei 
grandi baffi bianclii disse al 
ministro: «Signor ministro! 
Senza di noi contadini I'avreb-
be potuta fare questa Rcpubbli-
ca? E senza di noi contadini 
dove volctc andarc? Noi ci ra-
duniamo al Colossco, venga lei 
11, signor ministro a spicgarci 
cosa vuol fare mettendosi contra 
•i contadini! ». II ministro non 
riuscl a dire una parola. Alcuni 
agenti gli fecero ala per farlo 
entrarc nel palazzone ministe-
riale. 

L'episodio — uno dei tanti 
delle lotte per la terra degli 
anni immediatamente seguenti 
la fine della seconda gucrra 
mondiale — torna alia mente 
pensando alia eclebrazione del
ta partecipazione dei contadini 
alia Resistenza che si svolgc og-
gi a Siena. Convegno che non 
h solo di studio perche\ appun-
to, sottolinea uno dei fatti che 
dominano la storia italiana di 
questi anni: la partecipazione 
delle masse contadine ai grandi 
rivolgiroenti, alle grandi batta-
glie che hanno determtnato il 
progresso del nostra paese. 
Cosa si sarebbe potuto fare sen
za i contadini? La Resistenza 
non sarebbe stata una grande 
lotta di popolo senza la parte
cipazione dei lavoratori delle 
campagne e non solo dei brac-
cianti senza terra, ma anche dei 
mezzadri della Toscana e della 
Emilia e di masse important! di 
coltivatori diretti nel Picmon-
te, nella Padana, nel Veneto. 

I document! della Resistenza 
dagli Archivi Storici delle 

Brigate Garibaldi ai rapporti 
dei dirigenti politici, ai sera-

V e n f anni di vita 

del « Calendario 

del Popolo }> 

M I L A N O , 27 
Vent'anni fa usciva a Ro

m a il pr imo numero del 
« Calendario del popolo », 
diretto da Giulio Trevisa-
ni . II compagno Longo a 
ricordo di quella data ha 
Inviato al compagno Tre-
viaani questa letters: 

« Caro Trevisani, giunga-
no a te, e al - Calendario 
del popolo», nel momento 
in cui va ricordato nel ven-
tesimo anniversario della 
fondazione della rivista. il 
contributo importante che 
eaaa ha saputo dare alia 
diffutione tra le grandi 
masse popolari di una cui-
tura democratic^, il mio 
saluto e le mie congratu-
lazionl. Questi venti anni 
non sono trascorsi invano 
n i m m t n o in questo cam-
po. e la battaglia condotta 
con tenacia e intelliQenza 
e valsa a creare condixio-
ni nuove delle quali dob-
biamo tutti sapere tener 
conto con coraggio proprio 
per riuscire a porta re ad 
un livedo ancora piO alto. 
e piu adeguato ai tempi , 
I'azione culturale. Ancora 
un auourio affettuoso, e un 
fraterno saluto - Luigi 
Longo ». 

plici appunti scritti spesso poco 
prima di un assalto — ci ripor-
tano continuamente a questo 
ambiente contadino che seppe 
fondcrsi per la prima volta nel
la storia del nostra paese, con 
il moto che veniva dalle citta, 
dalle fabbriche, dalla classe 
opernia. Non solo. Nel fuoco 
della lotta nrmata rinacquero, 
clandestine ma gia operanti, le 
vecchie e gloriose organizzazio-
ni delle campagne italianc: nei 
villjggi si ricostruirono le Le-
ghe dei braccianti, si fondarono 
le organizzazioni dei mezzadri, 
con nomi diversi sorsero le 
prime organizzazioni democra
t i z e dei contadini coltivatori 
diretti. Sicche* spesso quando le 
citta saranno liberate accanto ai 
vessilli delle forma7i'oni parti-
giane sfileranno anche le ban-
diere della Fcderterra. 

Le masse contadine che con 
tanta forza ed eroismo entra-
vano nelle file della Resisten 
za mandando in montagna de-
cine di migliaia di giovani con-
indini, dando aiuto ai «ribc>-
li », anche a cos to della vita e 
delle distruzioni di ogni gene-
re, portavano in questa lotta 
un loro obbicttivo particolare? 
Non si pu6 dire che un piano 
di riforma agraria fosse presente 
nella elaborazione politica del
le forze che guidarono la Re
sistenza, anche se il problcma 
della terra era posto con forza 
dai programmi dei comunisti e 
dei socialisti. Ma ci6 che piu 
di ogni programma seppe tra-
scinare le grandi masse dei la
voratori della campagna ac
canto alia classe opcraia nella 
lotta nrmata contro i fascisti c 
i na/isti fu probabilmente quel 
senso di profonda giustizia che 
animo tutta la Resistenza. 

Pet il contadino il partigia-
no non c solo « i l nglio di 
mamma > lontano da casa, da 
proteggerc e da aiutare, ma e 
anche il giustiziere che fa pa-
garc ai gerarchi fascisti il prez-
zo di millc e mille malefatte, 
delle Leghe bruciatc, delle ba-
stonature a chi non accetta la 
« tariffa » stabilita dai padro
ni, del grano rubato dagli am-
massi fascisti, del bestiame raz-
ziato ed inviato in Germania. 

Nella « amministrazione » del
le zone liberate dalle forma-
zioni partigiane prima dcll'in-
surrczionc generalc troviamo ai-
ti e decisioni che gia comin 
ciano ad appagare quella sete 
di giustizia che anima le masse 
contadine. Nelle zone liberate il 
CLN realizza, per quanto le 
condizioni della lotta armata 
lo pcrmettevano, una politica 
economtca fondata sulla parte
cipazione attiva delle masse po
polari alia soluzione dei loro 
stessi problemi e sull'autonomia 
delle comunita locali. Sono i 
partigiani delle Langhe del 
Monierrato ad aflrontare cosl, 
per la prima volta, il problcma 
della fissazione del prezzo del 
grano e del bestiame rompendo 
il sistcma di arbitrio che era 
stato istaurato dai fascist! at-
traverso i Consorzi Agrari. 

Escmpi di questo tipo, di 
una politica economica che af-
frontava in modo nuovo i pro
blemi delle masse contadine, 
punteggiano tutta la stona del
la Resistenza Nasceva anche 
cosl una linea di politica agra
ria popolare sostenuta dalla 
classe opcraia. linea destinata a 
tradursi nelle grandi lotte del 
primo dopogucrra net feudi del
la Siciha, della Pugha, delta Ca
labria, del Fucino e del Lazio, 
nei podcri mezzadnli della To
scana e dell'Emilia e che si 
svolgc con continuitl — nella 
situazione mutata anche per ei-
Ictto di quelle lotte — fino ai 
nostn giomi. 

Ecco perche celebrare la par
tecipazione dei contadim alia 
Roisicnzj non signinca solo n-
cordare ed onorare " gli eroi 
partigiani che lasciarono I'ara-
tro per unpugnare il cnitra, ma 
signihca sottobneare U grande 
apporto che dopo la Resisten
za i contadini italiam hanno 
saputo dare alle lotte per fl 
nnnovamento del paese. In un 
momento in cut, pet tanu ab-
bandoni c tradimcnti dello ip«-
nto nnnovatore della Kesisten-
7.1, la vita politica scmhra ta-
kira impantanarsi in un gro-
viglio di nnunce, di ccdimen-
ti e di poco onorevoli compro-
mcssi il painmonio morale del
la Resistenza dtraostra tutta la 
sua vitahta ed attualita: insegna 
a non picgare mai. 

Diamante Limiti 
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* , ,', " . •* LA RESISTENZA STIMOLO 
IL RISVEGLIO DELLE CAMPAGNE 
II contadino italiano, ovunque, fu partigiano o « complice» dei partigiani - Le prime esperienze di « an-

^ tigoverno» nelle <<zone libere» del Nord - La grande battaglia operaia-contadina di Montefiorino 

Un contadino-partigiano del l 'Appennino emil iano. 

Roberto Battaalia, che non era sol-
lanto uno storico di valore via un 
uomo che aveim gran pusto O'arte e 
di racconto. quando si occuno dei 
rapporti tra la Resixtenra e il mondo 
contadino notd una cosa aiustlnlma: 
che Vesercito partiqiano insfnl/afosf 
alia macchia tra monti, colli e cam-
panne nffin.se dnl folclore contadino 
nil stessi nomi di battaalia dot ribel-
li, dei vatrioti. derirandoli dai mon
do degli animali e del fenomeni na-
turali Cosl Lupo e il nomipnolo prr-
rnlcnfe. cosl e'e la Volne il Corvo 
Terremoto, Tempesta. Fulmine. e ci 
tono i milltari meridionali dhprrsl 
e voi entrati nelle forma?io"i par-
tiaiane a cui i contadini affibbiano 
t vomi di Bari. Napoli. Palermo. 

Nelle belle panine del Battaalia 
(le ritrovate ora neUa nuova edizio-
ne einaudiana della sua • Storia del
la Resistenza italiana -. al capitolo 
ottavo) si riflette I'elemento aene-
rale piii nuovo della lotta di libera-
z'onc come lotta di mn.ssa; che la 
campapna non e piu il mondo i<;olato. 
chiuso, estraneo alia storia attiva del 
Paese. rittima delle cla^si diriqenti. 
ma e un mondo che partecipa. for
mula una sua scelta. esorime una sua 
rolonfn 7 ronfodini danno al mo-
vimento partin'mno (e questo vn po' 
(fominoiip. nelle x^alli alpine, snl. 
I'avpennino to^ro-emiliano. nrlla Pa
dana, sui colli liauri. piemontesi. ve-
neti) aiuto. rirrnro. mrcri. aistetcn-
za. e danno i loro fipli. le leve dei 
rnaazzi del 1924. 25. ?fi chr si sot-
tranqono ai bamli di reclntamento 
della RSI 

11 tipo di partecipazione del mon
do contadino italiano alia Resistenza. 
e la somma di esperienze ivi acqui-
ti'fc vono forse il piii difficile »mn-
teriale - da sceverare e da Tftccortie-
re in una sintesi storionrafica Oani 
faminlia dei enmpi avrebbe una sfo-
rtn da rnrcontare: una storia che co-
rufurin almeno da nuel che cost* la 
nnerra a ciascuna di asc Un lialia 
endnto al frontc. o disperso. o prf-
aionicro. o denortato. o vartitn in 
Germania per laiwro. o tornato dopo 
VR settembre a piedi da chissa dove, 
raccontando la vera guerra lotJcr-
ta. i lutti. le sciapure. le inaiustizle. 
parlando dei compapni perdutl nel 
deserto o nclta neve. 

Ora la puerra arrivava In casa: 
e'era il rischio di pcrdere tutto. di 
finirc fucilati in piazza, di tarsi se-
qucstrarc le be.sft'c, il grano. le se-
mrnff, il fino. di rcder.M' allaaare 
il campo o bruciare la stalla Ma 
e'era anche qualco\a di nuovo, quat-
'•uno che si npprosfnra a rispondere 
con le arml in puqno: e un foswtto. 
un bo^co. una vio'iu. tin senfiero. MIMI 
uranqia. un fienile erano il terreno 
proprio. familiare. su cui si pofcrn 
resistere. attaccare o trovare rf/w-
qio. Si pot era dire fmalmcntc no a 
un potere opnrcs.vieo e nemico. il 
' votere . degli amwflssf e delle car. 
toline rosa. del • fn«.cio - n/Jcafo al 
padrone, della cittfl avversa e sfrut-
tatrice, del consorzio rapfnnfore 

Cosi il contadino fece la sua scel
ta: i suoi ftpli non partivano piti per 
una puerra ingiusta. imparavano a 
rivoltarsi. a reapire alle imposizloni. 
si facevano essi stessi ribelli o * com-
plici » dei ribelli. rischiavano la pel. 
le ma sotto casa. per la casa. per la 
liberta K i reduci inseqnano ni piti 
giovani come si fa a sparare e a com-
battere. e a qnelli arrivati di citta 
come ci si rivara e come ci si muo-
ve, e dor>e e'e un posto sicuro e dove 
cV una spin, e dorr ii trova da man-
aiare e dove si piio co^trulre una 
baracca 

Questo, prrd. non e se non il nua-
dro penerale La storia della Resi. 
stenza coniadina ha tre altri arandi 
capitoli- q\tello detl'esperlenza di nn-
tonovemo fatta nelle * zone libere -. 
nrl 1944. quella della lotta di classe, 
deali scioperi. delle rivendicazioni di 
braccianti. mondine, mezzadri, emi-
liani e toscani che conftuiva nella 
ouerra al tedesco e al fascismo, quel
la della ' battaalia del nrano - nel. 
I'estate del 1944 nella Val Padana. 
auando i contadini. sorretti da *qua-
dre partiaiane. si riflntaronn di treb-
biarc ver non dnver conseanare al 
tcilcschi il frumento 

Le - repubbliche partiulane - su 
cui molto si e ormai scritto c docu-
mentato (crana una quindicina. dal
le valli del Cuneese sino alia Car. 
nia e al Friuli. dall'entro-tcrra /inu
re nM'Olfrepo pavese alle maaoiori 
vallate appenniniche tra Parma c 
Modena) furono veramente una 
grande dimostrazlone democratica 

della Resistenza x^crso i contadini, 
per i quali i rapporti di lavoro, I 
prezzi dei prodotfi. la loro immissio-
»IP al consHttio. la partecipazione al-
Vamministrazione cirilr. non furono 
!>•'« qualcosa di imposto. piorufo dnl-
Valto. ma problemi disciissi e repo-
lati secondo Vinteresse comtme 

Per fuffi. bn.sfi citare U caso piit 
plorioso, quello di Montefiorino dove 
si fecero elczioni di massa e dove 
S000 partigiani. tra modenesi e rcn-
giani. tenevano una zona larga piu 
di 50 e profonda piu di ftO chilome-
tri Qui la pnrfrcipa*i'on<* cotifndina 
fu straordinaria e dopo una baffaplia 
campale che vide combattimenti fu
riosi (donne, vecchi. raaazzi che si 
battevano. come al colle di Santa 
Giulia. con forche, falci. fucili da 
caccla). in cui i nazifascisti penero 
v'rii di duemila uomini, dopo rastrel-
lamenti e ranpresaglie fcroci. le po-
volazioni della zona fecero rinascere 
il movimento partiqiano in cavo a 
poche settimane. 

Che senso pun avere. perd. parla
re di una Resistenza che soroe dal-
I'intemo della societa contadino? Se 
n'e discusso molto e al contrario di 
Rattaqlia che tendeva ad esaltarc 
questo momento. Luciano Romagnoli 
died anni fa (su Emili;i> richiamnva 
piuttosto 1'altro elemento. determi-
nante: »che la spinfa e la direzione 
alle masse lavoratrici dtlle camtxi. 
one venne dalla cittft. soprattntto dal
le prandi citta industr'tali del nord, 
le quali. con i loro scioperi per ri
vendicazioni economiche e politiche, 
indicarono al braccianti. alle mondi
ne. ai contadini e alle popolazionl 
rurali I'indirizzo e Vesempio con-
creto •• E sono osservazioni fonda-
tissime 

Cin che emerge dapli studt piii re-
rrnfi (si veda il rircbissimo sagqio 
di Luigi Arbizzani sui contadini del-
la p'mnura bolonne^e. ptibblicato da 
• 11 Movimento di libera'ione in Ita
lia -. n 75) e come quella direzione 
si espresse attrai^erso i partiti operai. 
il cornunisfn in primo piano, attra. 
verso la loro orqanizzazione, e come 
fu piii efjicacc in quei settori dove il 
proletariato apricolo e i mezzadri 
posscdevano aid. per tradizionl, per 
cspcrienza, per reale spinta emanci-
patricc di classe, una • consapevolcz~ 

za antifascista autoctona ». L'Arbiz
zani ricvoca cpisodi straordinarf, co
me lo sciopero nelle risaie di Afoli-
tieZ/a del magplo del 1944. che dl-
venta sciopero penerale delle mon
dine in oiuano. con rivendicazioni 
che i padroni drbbono orc.'tfarr. no-
nostante la protezione armata di fa
scisti e tedeschi; si arrivb, persino, 
alia pnbb/irn.rionr di fre niitneri di 
un piornalctto c/nndrsfitio. La tnon-
dariso! 

Mo dorr la lotta contadina si sal-
da a quella penerale, e piu forte c. 
I'impulso politico, imp res so dai CLN, 
e nella co^iddctta • battaalia del gra
no • che impegna ver piii di tre mesl 
ccntinaia di minliaia di lavora'orl 
del camvi dalla Romaana alia Lom-
bardia Qui Vappcllo della Resistenza 
rlcscc a saldare gli inferewi dei brae. 
cianti quelli dei mezzadri. degli afflt-
tuari. dei piccoli proprietari. richia-
mando non solo Vabicttivo Immcdla-
fo della lotta (non fare trasferire in 
Germania il raccoltoi ma il comun* 
nemico- un tipo di sfruttamento pa-
dronale che si fonda sulla situazlonr 
di privilegio oflcrta dai fascismo n< 
proprirfari F. in efjettl. la * bntfrt-
alia - venne in gran parte vinta chK 
quando la speranza di una imminent* 
/ibrnirione sranl. nel settembre del 
1944. la irebbiatura fu fnttn clande-
stinamente e buona varte della pro-
du-inne sottratta aali nmmnssi 

Cosi. axnudo piu dura si farii la 
lotta. nell'inverno del 1944-45. que
sto mondo contadino in movimento 
e protagonista, in sifunrioni .spesso 
traolche. sfidando razzie. spollazionl, 
distruzioni vandallchc. di una nuoi»« 
battaglia per il rinnovo dei vattt 
agrari. per nuovc tarifTe orarle at 
salarlatl, per una migliore ripartl-
ztone del prodotfi. per la sospenslo-
ne delle disdeffe ni fittavoli Niente 
menlio di un foalio clandestino, II In-
vorntore aprirojo. di Ftolonna sinte. 
tlzza la fusionc di querra nartlgiana 
e di lotta > ontadtna: - Voi siamo 
pronti alia dffesa e all'offesa: le rto-
sfre sqjindre nrmnfe rcpiia'io pronte 
a scattare. i partigiani che voi osrrf-
fererno nelle nostrc case e nei nostrl 
campi saranno I'avanguardia eroica 
delta nostra sc.crosanta lotta-. 

Paolo Spriano 

La piu fulgida storia della Resistenza 
e nata nelle campagne emiliane 

17 fratelli Cervi 
una luce per tutti 

Particolare di uno studio di Carlo Levi per un quadro sui 7 fratelli Cervi. 

•Mi 

due lettere 
prima di morire 

HMMMMMMM 

Renato Magi, di Radicofani, 18 anni: «La 
mia salma si trova di qua dalla scuola can-
toniera dove sta Albegno, di qua dai pon-
te. Potete venire subito a prendermi» 
Tommaso Masi, di Castelnuovo Berardenga, 
19 anni: «... mi hanno condannato a morte 
ormai ho dovuto farmi di questa convinzio-
ne non ci sarebbe stato cavarsela ma or
mai mi sono messo il cuore in pace...» 

r^/Z 

Renato Magi, di Radico-
fani (Siena >. era nato 18 
settembre 1925. Dai primi 
di marzo del '44 faceva par
te della formazione parti
giana operante nella zona 
di Radicofani al comando 
di Vittorio Tassi. Fu preso 
da una pattuglia tedesca il 
15 giugno '44. Lo porta rono 
nei pressi della casa canto-
niera detta Vittoria, lungo 
la Radicofani Chianeiano, e, 
il 17 giugno. alle 7. un plo-
tone della Wehrmacht lo fu-
cilo insieme al suo coman-
dante. Aveva 18 anni. Ecco 
la sua ultima, commovente 
Icttera: 
• Car* Mamma, 
oqgi 17 alle ore 7 fucilati 
innocent!. La mia talma si 
trova di qua dalla tcuola 
cantoniera dove sta Albe
gno, dl qua dai ponte. Po
tete venire subito a pren-
dermi. 
Mi sono tanto raccomanda* 
to, ma & stato impossibile in-
tenerire questi euori. Mam-
mina, pregate per me,- dite 
al mlei fratel l i che siano 
buoni. che io sono innocente. 
Mentre scrivo ho il cuore 
sec co, m a m m a e bsbbino 
carl venite subito a pren-
dermi. 
Oite alia mia cara Maria 
che sia buona, che io le ho 
voluto tanto bene e che si 
rlcordl di me. Abbiamo die-
el minutl di tempo ancora. 
Baci a tutti per sempre. So
no II pr imo. L'anello datelo 
alia mia Mar is , che lo tenga 
p t r ricordo ». 

Resteranno eterni nella storia italiana i nomi di Ettore, Ovidio, Agostino, Ferdi-
nando, Aldo, Antenore e Gelindo Cervi, fucilati dai fascisti il 28 dicembre 1943 

A l c i i l e Cerv i e i s u o i s e l l e e r o i c i f i g l i , E t t o r e , O v i d i o , A g o s t i n o , F e r d i n n n d o , A l d o , A n t e n o r e e G e l i n d o , u c c i s i d a i 
f a s c i s t i a R e g g i o E m i l i a i l 2 8 d i c e m b r e ' 4 3 , s o n o i l s i m b o l o d e l l a R e s i s t e n z a c o n t a d i n a . C o m e s i e r a f o r m a t a q u e s t a 
f a m i g l i a ? P e r c h e e r a g i u n t a a l i a m i l i z i a c o m u n i s t a e a l i a l o t t a ? D u e t e s t i m o n i a n z e , d e l l o s t e s s o « P a p a C e r v i » e 
d e l l ' e x - P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b h l i c a L u i g i E i n a u d i , i l l u m i n a n o a l c u n i a s p e t t i e s s e n z i a l i d i q u e s t o e s e m p l a r e p r o c e s s o 
d i m a t u r a z i o n e e d i e m a n c i p a z i o n e c h e , i n E m i l i a c o m e i n o g n i r e g i o n e cPItal ia , e s t a t o e o s t a n z i a l m e n t e c o m u n e a 

Tommaso Masi. di Castel
nuovo Berardenga (Siena). 
aveva diciannovc anni quan
do. un pomenggio del mar
zo 1944. fu fucilato dai fa
scisti alia caserma Lamar-
mora di Siena, insieme a 
Renato Bindi. Poche setti
mane prima, il 12 gcnnaio 
'44. aveva abbandonato il 
5° Reggimento Bersaglieri e 
si era unito ad un distacca-
mento partigiano della Divi-
sione d'Assalto Garibaldi 
• Spartaco Lavagnini -. I 
militi repubblichini lo avc-
vano catturato e torturato 
all'aiba dell* 11 marzo. du
rante un rastrellamento a 
Monticiano. Questa c la sua 
ultima Icttera: 
• Cari genitori e famigl ia, 
giorno 14 mi trovo in questa 
situazione oggi stessa mi 
hanno fatto il processo e mi 
hanno condannato a morte 
ormai ho dovuto farmi di que
sta convinzione non ci sareb
be stato cavassela ma ormai 
mi sono messo il cuore in 
pace verso questa grassia 
ma dopo attutto ho fatto la 
Confessione Comunione. 
Cari genitori, 
datevi coraggio perche or
mai mi era destinata non ' 
si scancella io vi chiedo per-
dono che r imarrete dispia-
centi. 
Cari genitori ora io vi dico 
addio ci rivedremo in pa-
radiso ora baci a tutti in 
famiglia per fortuna mi a 
sistito mio Capellano. 
II vostro figliolo 

Tommaso M a i l • 

Entrano nello studio del 
Presidente della Repubbli-
ca il padre dei sette fratel
li Cervi fucilati dieci anni 
fa dai nemici degli uomi
ni, il magistrato Peretti 
Griva. gia presidente del
la Corte d'Appello di To
rino. Ton. Boldnni , meda-
glia d'oro della Resistenza. 
c Carlo Levi , scrittore e 
pittore, il quale reca l*o-
riginale del ritratto da Itii 
dipinto dei sette fratelli... 

11 padre raeconta: 
— Si , i miei figli l egge-

vano molto, erano abbona-
ti a riviste; e cerenvnno di 
imparare. S e leggevano 
qualcosa che pareva buo-
no per la nostra terra, si 
sforzavano di fare come 
era scritto Quando abbia
mo preso il fondo in af-
fitto, ed erano 53 biolche di 
2922 metri quadrati I'una 
(circa 15 ettari e mezzo) , 
vedemmo sui terreno mon-
ticelli e buche. I figli a v e -
vano letto che se la terra 
sopravnnzante sui monti-
celli fosse stata trasporta-
ta nelle buche. il terreno 
sarebbe stato l ivellato e sui 
terreno piano i raccolti sa-
rebbero venuti meglio. 

Subito acquistarono va-
goncini di quelli usati dai 
terrazzieri sul le strade e si 
diedero a levare la terra 
dai tratti alti e a met-
terla nolle buche. I vicini 
passavano, guardavano e 

c c n t i n a i a di m i g l i a i a d i c o n t a d i n i 

scuotevano la testa: « I 
Cervi sono usciti pazzi. 
Dove andra l'ncqua che ora 
finisce nel le buche? Quan
do tutto sara piatto come 
un biliardo. 1'acqua del le 
grandi piogge nstagnera 
clappertutto e frumenti ed 
erbai intristiranno anne-
gati >. Ma i figli avevano 
dato al terreno fatto pia
no, una leggerissima incli-
nazione; s icche quando le 
grandi piogge vennero e 
quando d'accordo con altri 
tre vicini fittaioli di po-
deri appartenenti alia stes
sa famiglia del nostro pa
drone. facemmo un impian-
to per sol levare le aequo 
ed irrigare a turno i ter-
reni. dopo due ore la terra 
e irrigata ma di acqua non 
ce n"e piii. Coloro che a-
v e v a n o detto che i Cervi 
erano pazzi. ora riconosco-
no che noi eravamo i savi 
e tutti nei dintorni ci han
no imitato. 

— Anch'io. osserva il 
presidente. quando un ter-
70 di secolo fa smisi di fare 
I fossi in collina per le vi-
gne e nempirl i di fascine 
e di letame. ed invece ese-
gun Io scasso totale. sen
za concimazione e misi le 
barbatelle. mnestate su 
piede americano. in terra 
tali e quali. quasi alia su-
perficie. dope aver reseca-
te le radicette a un cent i -
metro di lunghezza. i vici
ni i quali dallo stradone 
provinciale osservavano 
quel brutto lavoro, scuo-
tendo il capo se ne anda-
vano: il profe^sore e usci-
to matto e dovra rifare il 
lavoro. Quando videro pe-
ro che le viti venivano su 
piu bel le di quelle dei fos-
sati e del letame. ci ripen-
sarono ed ora tutti fanno 
come avevano visto fare a 
me. 
(da Jl Bunngovcrno, di 
Luigi Einaudi) 

...Fino al '34 siamo stati 
a Valle del Re, sui fondo 
di proprieta della contessa 
Levi Sotto-Casa, come mez
zadri. I patti della mezza-
dria erano frcgaroli, per
che il contratto si poteva 
pure firmare, ma poi e'era-
no tanti altri nota-bene. E 
poi noi avevamo i concetti 
nos tn dell 'agncoltura. e 
con la mezzadna e'era 
sempre il padrone che non 
voleva 

Uno che conosce l*ai?n-
coltura emihana. sa che la 
maggiore produzione sta 
nel latte. che il c capitale > 
sono le vacche Ma tutto 
dipende dai foragg:o. che 
deve essere parecchio e di 
buona qualita Cosi il latte 
v;ene abbondanle. grasso e 
saporoso Mi fanno ndere 
gli amencani che hanno 
voluto fare il formaRRio 
rcgoianilo.„ Voi potete co-
piare quanto vi pare, ma il 
nostro formaggio non Io 
potete copiare, nemmeno 
le vacche, ne la terra, ne 
il sole E poi il contadino 
emil iano e difficile da co
piare. come tutta la tecmca 
e la terra Infatti se I'assag-
giate, il rcpmamlo, e'e una 
differenza col grana come 
tra una bistecca di manzo e 
una gomma amencana 

Voglio dire che la qua
lita e una cosa importante 
Ma la quantita poi e la pri
ma cosa... 

...guardate un momento 
la bassa reggiana, dalle 

parti di Compegine, dove 
stiamo noi Sono tutte gob-
be e buche, e con una 
terra cosi il foraggio non 
viene bene, perche 1'irriga-
zione e difettosa, 1'acqua 
stagna nelle buche e fa il 
marcio. 11 foraggio viene 
poco e cattivo, il latte ma-
gro e misero. il contadino 
povero e disperato. 

Aldo studiava sempre co
me si poteva fare per cam-
biare metodo e Ieggeva li-
bri. Era abbonato a rivi
ste di agricoltura e alia Ri
forma Sociale che era di-
retta da Einaudi. Li e'era 
un articolo che parlava 
dei terreni come i nostri. a 
gobbe e buche. e spienava 
come si poteva livellare. 
Aldo progetta un piano, 
insieme agli a l tn , poi dice: 
« Ho fatto un calcolo. Una 
biolca di terreno livellato 
produce foraggio per 50 
quintali di latte all'anno, 
per ogni mucca. Invece una 
biolca di terra come Tab-
bin mo adesso, da foraggio 
per 20-30 quintali di lat
te. In questo non e'e resa, 
e tl contadino nmane 
schtaro della besfia. Quin-
di bisogna livellare ». 

In mezzo a tutto quel 
pericolo, Aldo era contento 
di aver rivisto Lucia Usci-
rono insieme in bicicletta, 
era l'ultima volta che si 
vedevano Aldo ha un pre-
sentimento e dice: « Lwcm. 
tnsegnami una canzone no
stra. che te mi iueilano vo
glio canlnrla prima di mo
rire ». « C h e idee luguhn. 
— fa Lucia, — io la can
zone te la insegno. ma per 
vivere » < Vorrei fanfo vi-
vere e tanto amare, ma vie~ 
no il tempo che a ciascuno 
sard chiesto il mnssimo. 
Comunque insegnami la 

canzone >. Lucia scherz6 
un po' su quel le parol* 
profetiche di Aldo, ma si 
fece seria e canto: 

ATon siam piu la Comune 
di Parigi, — che tu borghe-
se schincciasti nel sangue, 
— in piu oTiippi isolati e 
divisi, — ma la gran clatse 
dei lavorator. 

Aldo rimase commosso e 
disse: « E' vero, Lucia, pri
ma di tutto tutti i proletari 
morivano senza sapere do
ve andava il loro sacrijieio, 
oggi lo sappiamo...». 

Quando la guardia fasci-
sla ci disse: andate a dor-
mire. sara per domattina, 
tu Gelindo rispondesti: 
« Cosa volete che andiamo 
a dormire, e tanto che dor-
miamo e andiamo verso il 
sonno eterno *. M i quella 
frase io non la sentii, che 
altrimenti avrei capito. E 
quando tu Ettore, il piu 
piccolo e il piu caro, la-
sciasti il tuo maglione 
bianco a Codeluppi. io ti 
chiesi: < Perche lo lasci? A 
Parma fara freddo » E tu 
mi sorndesl i . senza nspon-
dermi Ma ora ho saputo 
che a Codeluppi avevi det
to: < Perche farlo bucare? 
E" nuovo e ticmlo per tuo 
figlto, almeno servird a 
qualcosa». Perche avete 
fatto cosi figli miei? E* 
colpa mia se ho sempre cre-
duto in voi. che nessuno 
1'avrebbe spuntata su di 
voi? Non e sempre stato 
cosi. quando eravamo in
sieme e tornavate vincitori 
dai processi. dai carceri, 
dalle lotte coi fascisti, dai 
colpi partigiani? Ma alia 
morte, alia morte non ci 
avevo mai pensato. 

(da I miei sette figH, 4k 
Alcide CerviJ 
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