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GIUSEPPE MARZOLLA 
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Giuseppe Marzolla, redat-
tore del nostro giornale, i 
nato a Pontecchio Polesine il 
12 settembre 1920, e nel Po
lesine & appunto, ambientato 
U romanzo Una giornata a 
Ca' Venier che, edito da 

• Mondadori. apparira nei pros-
simi giorni nelle librerie. Dal 
romanzo sono tratti i due 
brani che qui pubblichiamo 
per gentile concessione del-
I'edttore. 

Marzolla 6 stato combat-
tente parligiano in Jugosla
via, dove comandava una 
compagnia del battaglione 
Gramsci composto di volon-
tari italiani. Come giornali-
sta ha lavorato per L'ora del 
popolo di Padova, il Corriere 
del Po di Ferrara, il Pro-

, gresso d'ltalia di Bologna e, 
da dlversi anni, e" redattore 
de/I'Unita. Ha pubblicato'vari 
racconti, uno dei quali d stato 
segnalato al Premio Strada-
nova del 1958. 

I 
— Lorenzo Bariani detto Dorigo, 

lui era il capo dello sciopero quella 
volta. ma non c'era la lega. Era 

. il capo perche era il piu forte e an-
dava avanti a tutti, assieme a suo 
fratello Bellino, 

La vecchia Berta 6 sua nipote. 
Conta novantaquattro anni e lo ri-
corda in piedi sulla porta di casa. 
Stava alto con le mani sul muro 
sopra la porta spalancata. Cosi 
parlava con la gente intorno che 
gli credeva sempre e aspettava che 
lui dicesse, magari, « alzo le mani 
e butto giu tutta la fila di case del-
le Pallizzare ,̂ che erano come 
adesso a un solo piano, sotto l'ar-
gine, in campagna. 

— Sulla sentenza e scritto reci-
divo per il Bariani, che morl al-
l'ergastolo mentre scontava la pe-
na di venti anni di lavori forzati. 

— Per suo fratello Bellino e 
scritto recidivo. 

— SI, una volta, prima di quel-
l'anno Lorenzo Bariani, assieme 
a auo fratello Bellino, si era scon-
trato in campagna, dopo le Pel-
lizzare con dei crumiri padovani. 

aicani 

Disegni di Paolo Angelani 

Provd a non pensare. Chiuse gli 
occhi. Gli venne dentro l'angoscia, 
ma non viva come una ferita. 
Ricordi. 

L'occhio dei cani gli vcniva ad-
dosso pcsante come una persecu-
zione. H ricordo delia caccia ai 
cani gli era scoppiato dentro ncl 
periodo deJla malattia, durante 
una nottc di vcglia, in sanatorio. 
S'era mcsso con le squadre di 
caccia ai cani. per farsi qualche 
giornata, al tempo dclla alluvione 
del '51. Era stato ingaggiato per 
la zona di Adria. 

Ormai del Polesine non nc par-
lano gran che. dopo che nc ave\a 
parlato tutto il mondo cd erano 
venute navi d'aiuti dalla Russia e 
da tutti i pacsi, ma senza che ai 
polesani toccasse gran che di tan-
to ben di dio. 

La gente era ancora via: nei 
campi profughi di tutta Italia, che 
ospitatano. allora, ducccntomila 
polesani. 

L'acqua comincia\a a calare e, 
dappertutto. c'era il fango. Era co
me una colla, pure sui tnarciapicdi 
della citta. Ciuffi d'erba secca era-
no impigliati nei fill, sui pali della 
luce e sugli albcri e si arruffava-
no nelle sicpi. 

Era una buona giornata. pagata 
bene, quella per la caccia ai cani 
0 par bruciare le carogne di ani

mal i che, con lo scioglier.si dell'in-
verno, cominciavono a fare sentire 
ancora piu forte l'odoro marcio del-
l'alluvione. dappertutto. 

Ai cani si dava la caccia perche 
le autorita sanitarie li dichiaravano 
idrofobi e. a Rovigo. avevano stam-
pato un decreto per sterminarli. 

Attorno a Adria erano emersi i 
primi quindicimtla ettari di terra. 

Da Adria si partiva e tomava 
su una campagnola che ballava 
sopra rialzi arginali e sugli avanzi 
di strade emerse. 

n primo cane Livio I'aveva ab-
battuto in barca. andando verso 
una fattoria di Bosaro. Abbaiava 
sopra un pagliaio che galleggiava 
suU'acqua. Era un cane nero. tutto 
infagottato e non ci si vedevano 
che i denti digrignanti dclla rabbia 
neirabbaiare continuo. 

Quest'altro cane, per6. era un 
bel cane lupo e forse era sano. 
Pareva contento di vedere degli 
uomini. Era sul tetto di una casa 
a Gavello. Mcnava la coda quando 
la barca si awicino, ma poi vide 
i fucili puntati dalla squadra sa
nitaria e, proprio. implorava ab-
baiando. 

Gli occhi del cane si vedevano 
sempre piu grandi e buoni e hn-
ploranti. Rimasero ferrai a guarda 
re. sorpresi e addolorati. dopo la 

| scarica dei fucili, quando la be-

stia buona si abbatte piano sopra 
il tetto e le gocce di sangue cad-
dcro sull'acqua. 

Poi gli venne in mente quel ca
ne di Bellombra nella nebbia. Si 
scorgeva come un blocco di fango 
che avanzava nciracquitrino, per 
difendere la fattoria dagli intru-
si che si awicinavano. 

Non si vede\a che la rossa boc-
ca e gli occhi vividi e sanguigni. 
II resto pareva fango che cammi 
nasse. Un fango di pinto con la boc-
ca e gli occhi di un cane rabbioso 

Come le sagome dei cani avanza
va no: distinte, abbaiando sull'ac-
quitrino, avevano luogo le somma-
rie esecuzioni. 

Alia scarica dei fucili i cani 
cadevano. spenti. nel fango che si 
venava di sangue. 

E tutto intorno diventava ancora 
piu silenzio di prima e pieno di 
dcsolazione . 

Si sentiva solo il rurnore dei na 
stri passi e delle correnti d'acqua. 
spante in giro. 

L'abbaiare dei cani era l'ultimo 
segno di vita rimasto in tanti pacsi. 
La palude di carogne — che face-
vano le piroctte sulle correnti di 
acqua fin che approdavano nel 
fango, gonfie, in posizioni stranis-
sime — aveva reso rabbiosi e infetti 
i cani, rimasti vivi presso le case 
che custodivano. 

Lorenzo e Bellino avevano sulle , 
spalle le stanghe e anche uno dei 
crumiri a\ eva la stanga. Le stan
ghe servivano per portare sacchi 
di frumento in granaio come si 
portano i secchi d'acqua. 

— A due alia volta si portavano 
i sacchi con la stanga sulle spal
le. Allora si trebbiava senza la 
trebbia. I cavalli correvano intor
no. sulla corte, e pestavano le spi-
ghe e cosl si trebbiava, a quei 
tempi. 

— I Bariani fecero il duello con 
le stanghe contro i crumiri. I Ba
riani eitino clue giganti. I Bariani 
erano piu forti dei crumiri. Con 
un colpo della stanga da sacchi 
Bellino fracasso la testa di un cru-
miro e il crumiro mori. Per que-
sto il Bariani venne condannato 
tanti anni prima di « la boie ». Non 
ricordo chi disse per primo «la 
Boie >. Dopo lo dicevano tutti. « La 
boie, la boie e de boto la va de 
fora », dicevano dappertutto. 

— Scioperavano anche i terraz-
zieri percne la mietitura la vole-
vano anche loro, e volevano una 
parte delle spighe. Lavoravano su
gli argini del Po e del Canal Bian
co per la boniflca e, ogni tanto, 
scioperavano. 

— Allora quelli dei lavori li dl-
vldevano. C'era la polizia che di-
ceva < non state in fila, uno vici-
no aH'altro. quando andate a lavo-
rare con la carriola ». 

— I guardiani stavano attenti a 
farli stare lontani uno dall'altro e 
che non si parlassero mentre la
voravano. « Cosi i capi non riesco-
no a fare lo sciopero — dicevano 
— senza poter convincere la gen
te >. Allora. per fare lo sciopero, 
pensarono di far volare la poiana. 
La poiana e un uccello della not-
te che vola basso e si vede bene. 
Quando i terrazzieri facevano lo 
sciopero dicevano al primo che an-
dava avanti con la carriola « mo-
la la poia i. II primo aveva ap-
posta legata la poiana sotto il ta-
barro. Vedendo la poiana volare 
di giorno tutti si fermavano dal 
lavoro, dappertutto dove si trova-
vano. Cosl, dopo, per dire che era-
no In sciopero i terrazzieri dice
vano «1 ga mola la poia ». In tan
ti post! lo dicono ancora. 

— Era molto tempo che diceva
no < la boie». Io ero bambino e 
andavo a scuola e, ogni volta che 
c'era la mietitura, sentivo dire 
<la boie*. 

— Passavo per i traversagni e 
le < careza > e la gente si dava la 
voce c la boie Piero >, € la boie 
Carlo >. « la boie Rita ». < SI. floi, 
la boie e de boto la va de fora se 
no i ne da on fia piu de pan >. 

— Quando successe la rotta del-
l'Adige agli agrari il governo da
va tanti aiuti per i danni. « Li pa-
gano bene perche loro votano > — 
diceva la gente. Quelli delle socie-
ta operaie, con I'inglesina che ave
va sposato Alberto Mario, diceva
no che tutti dovevano votare, e 
non soltanto gli agrari. Ma e pas-
sato molto tempo, anche dopo le 
leghe socialiste, perche andassimo 
a votare anche noi. Noi, invece. 
andavamo a prenderci Un po' di 
sboba nelle caserme, camminando 
sulle stampelle fatte con rami di 
albcro e qualcuno e caduto in ac
qua e s'e annegato, allora. Quan
do andd via l'acqua non diedero 
neanche piu la sboba calda con 
un pezzo di pane. 

E' cosl anche adesso — inter-
ruppe uno — agli agrari hanno pa-
gato i danni. ma a me non hanno 
dato neanche un lenzuolo: e ho 
perduto tutto dentro casa mia con 
l'alluvione del Po* a Pincara dove 
abitavo. nel cinquantuno. 

— Gli agrari dicevano che gli 
aiuti del governo erano pochi e 
bisognava diminuire le mercedi 
dei braccianti e. nell'ottantre, 
molti agrari diedero meno roba ai 
lavoratori. che avevano prosciu-
gato e messo a frutto la campa
gna. Tutti \idero che era una 
grossa porcheria. Cosi nell'otlan-
taquattro tutti dicevano < la boie 

e la va de fora >! Come fa l'ac
qua nelle pignatte piene col fuoco 
sotto. L'acqua bolle e salta il co-
perchio. Questo vo!c\a dire « la 
boie>. 

— Gli ayrari e i marescialli dei 
carabinieri in\ece. dicevano: « Da
gli una mano a questi villani e 
\ogIiono poi un braccio. II gover
no ha dato un pane al giomo du
rante la rotta e loro \ogliono che 
la cuccagna continui prendendosi 
il frumento dei signori ». 

— I braccianti andarono dagli 
agrari a dire: c per andare a mie-
tere il grano dated 33 quarte di 
frumento >. 

Allora gli agrari davano 26 quar
te a uno che mieteva 15 pertiche 
col falcetto. Gli agrari dicevano 
di no. Non davano 33 quarte di 
frumento. I braccianti vedevano 
che la mietitura era troppa fati 
ca: non valeva mietere 15 perti
che col falcetto per fare una so
la « forna de pan * in un anno. 
Tutti dicevano «la boie e stavolta 
la va de fora >. Nessuno andd a 
mietere. 

Arrivarono i carabinieri. Anda-
vano per le osterie a cacciare fuo-
ri i lavoratori. 
• • c Lazzaroni, andate a latorare! i. 

Li cacciavano fuori con la rivol 
teila in pugno e li offendevano. 

II 
Gli osti erano con i braccianti 

e con le societa operaie. Leggeva-
no libri e giornali e lo spiegavano 
ai braccianti quello che leggevano. 

Franceschetti era con i braccian
ti e aveva l'osteria in piazza con 
i tavoli fuori: dove adesso e'e la 
banca rurale. 

Una sera e'erano i fratelli Dori
go e altri braccianti, la. fuori, 
quando arrivarono i carabinieri. II 
brigadiere estrasse la pistola e 
sparo in aria. Disse che in Italia 
lo sciopero e un reato grave; che 
loro non potevano Iasciare la cit
ta senza pane. Erano dei mascal-
zoni se facevano cosl. Disse viva 
il re. viva 1'Italia; ma i braccian
ti stavano zitti, in piedi e fermi. 

I carabinieri erano arrabbiati 
anche perche da diversi giorni e'e
rano di quelli che passavano in-
nanzi alia caserma e dicevano for
te < la boie, viva la repubblica >. 

Franceschetti e diventato rosso 
in viso. poi pallido, poi e saltato 
su un tavolo della sua osteria e 
ha gridato < amighi cosa rispode-
mo a 'sti armai? ». I braccianti al-
zavano i pugni chiusi verso i ca
rabinieri e gridavano < la boie. vi
va la repubblica >! Poi i Dorigo 
si buttano addosso per primi. Tol-
gono le armi e picchiano i carabi
nieri. Dopo. un carabiniere, era 
disteso in terra, ncl sangue. e si 
lamentava. Con un falcetto gli 
avevano tagliato la gola. 

Pareva che stcsse per morire. 
Allora i braccianti hanno preso 

un carro; hanno fasciato il cara
biniere. lo hanno disteso sul car
ro e lo hanno trasportato fino al-
1'ospedale di Treccnta; e il cara
biniere non e morto. 

Cosl raccontava il %-ecchio Prini. 
Amalia era una vecchia brae 

ciante e si beveva con gli occhi il 
racconto di Prini e disse: — Noi 
donne abbiamo. fermato la caval-
leria nello sciopero del novecento-
otto. 

— Io ero in testa, quella volta, 
giu, dopo Stienta. Sul canale del
lo scolo Bentivoglio avevano co-
struito il ponte e noi abbiamo vi-
sto la cavalleria arrivare. 

— Era estate e si vedeva la pol-
vere per i passi dei cavalli. La 
polvere era molto lunga sulla 
strada. 

— Allora cercavano Badaloni. 
Stava parlando alia gente di cam 
pagna. Noi stavamo attente per 
impedire alia cavalleria di venire 
dentro il paese. 

Prima, sulla carrozza, e arriva 
to il delegato di pubblica sicurez 
za. Era magro e aveva la bom 
betta nera in testa e un coUetto 
duro e bianco e grande. Aveva 3 
viso verde quando ci vedeva. 

Noi siamo rimaste ferine sul 
ponte e la cavalleria e arrivata. 
La comandava un tenente, 

— Un cavallo veniva avanti sul 
ponte. Io mi son buttata a terra 
e stavo tutta ferma, ma tremavo. 

— Ero davanti alle altre. Senti
vo, dai respiri, che anche le altre 
erano distese per terra. 

— Vicino ai capelli ml si era 
fermato lo zoccolo del cavallo. 

— II cavallo annusava verso i 
miei capelli. 

— Vergine santisslma perdona 
se ho fatto dei peccati. 

— Gesu, Gesu se muoio mi pen-
to con tutto il cuore dei peccati 
commessi.... 

— Alt! 
— Ho anerto gli occhi e guar-

dato avanti alzando la testa. 
Il cavallo non c'era piu. Era 

tomato indietro e il tenente, con 
la mano alzata, fermava tutti i ca
valli che venivano avanti. 

H delegato era ancora piu verde. 
H tenente era bello. 
Anche i soldati erano belli, sui 

cavalli. 
D tenente diceva: — Non posso 

caricare delle donne. 
— Caricate — urlava 11 delegato. 
— I soldati li comando io — di

ceva il tenente. 
— Dietro front — ordinava e i 

soldati ci salutavano con le mani. 
— A me pareva impossibile di 

essermi presa tanta paura e di 
pregare, addirittura. poco prima. 

Anche il birrocciaio si mise a 
bestemmiare contro il delegato di 
pubblica sicurezza. 

Ci guardava e si vedeva che 
aveva paura. Volto la carrozza e 
andd verso i soldati che si allon-
tanavano con la poUere che si 
vedeva sempre piu Iontana. 

II delegato disse: se vi awici-
nate sparo. 

Poi disse: < Tcngo famiglia an-
ch'io. tengo due bambini >. 

Poi grido: < Non lasciale orfa-
ni i mici bambini >. urlava e pian 
geva: < aiuto. pieta ». 

Lo abbiamo buttato nel fango 
dello scolo. Si alzava tutto sporco 
e noi. tutte. a ridere nel vederlo 
in quel modo. 

€ Fatti nulire il coUetto > — ha 
detto. una. 

La bombetta nera era rimasta 
sulla strada. piena di polvere. 

Nel registro, dove era scritto lo 
estratto della sentenza sul moto 
«la boie >. seguivano dure con-
danne contro braccianti per taglio 
di piantine di viu" e altri atti di 
violenza contro la propriety. 

Fin da ailora i braccianti col-
pivano gli agrari su cio che era 
di gelosa cd esclusiva proprieta 
della famiglia del terriero e sulla 
ricchczza delle stalle; Iasdando 
senza mangiare il bestiame. 

Si spandeva continuo e lungo i] 
muggito delle bestie affamate l'an-
no prima, d'estate, a Ca* Venier 
durante lo sciopero durato 40 
gtorai. otU'iaola. 

I salariati distinguevano l'urlo T 
delle bestie. 

— L'Argentina sta per morire, 
la sento — «Questa e la Ro
ma > —. 

Erano tutti dentro l'osteria. Sta-
ano sempre la, in gruppo, per 

atto di lealta verso i braccianti c 
perche basta uno, alle volte, che 
per dieci minuti si faccia pren-
dere dal sentimento per le bestie 

affamate. 
Butta giu, con la forca, un 

tale di fieno nella mangiatoia e la 
sciopero comincia ad andare fas 
malora. 

Riuniti nell'osteria i bovai si 
controllavano l'uno con 1'altro e si 
facevano vedere dagli altri lavo
ratori. 

Giuseppe Marzolla 

LA « RIVALS A » 
DI MAGGIO 

Alcune settimane fa, d'manzi 
alle crescenti proteste per il 
c congelamento» di parecchie 
trasmissioni dedicate alia Resi-
stenza, gia pronte da mesi e 
messe nel cassetto, la RAl-TV 
azanzb. nella persona di alcuni 
suoi junzionar'%, una singolare 
giustijicazione: i uso degli Enti 
radiotelevisivi, asserirono quei 
funzionari, posticipare le cele-
brazioni delle ricorrenze. 

La sorprendente teoria era pe-
rb. evidentemente, inventata 
ad hoc. Proprip in questi giorni. 
infatti, la TV sta dimostrando 
che. quando vuole. essa sa be-
nissimo tenere a mente le date 
e si guarda bene dallo c sfa-
sare» le celebrazioni. Le tra
smissioni dedicate al cinquante-
nario della guerra 1915-18 avran-
no inizio addirittura il 22 maggio 
con una rassegna di canti e can-
zoni e la prima puntata di un 
documentario che occvperanno 
I'intera serata sul canale piu 
frequentato. Potremmo aggiun-
gere che Vannunciata trasmis-
sione dei Canti della liberta non 
i stata ancora effettuata e che 
il documentario sulla prima 
guerra mondiale si articola in 
sette puntate, mentre quello 
sulla ventennale opposizione al 
fascismo ne ha contate appena 
quattro. 

Ma non vale certo misurare 
qveste cose col bilancino. II fat
to i che dinanzi alle annunciate 
celebrazioni della guerra 'J5-'18 
(non solo a quelle che troveran-
no la via del video, ma anche 
a quelle che si esprimeranno 
nelle piu diverse iniziative: dai 
land aerei di manifestini e di 
corone nei luoghi delle batta-
glie ai raduni ufficiali) non e fa
cile respingere la sensazione che 
ci si stia prospettando una sor-
ta di rivalsa dell'< Italia di 
Vittorio Veneto » sull'ltalia della 
Resistenza. Ci nell'aria come 
un i strana fretta di chiudere con 
la guerra di Liberazione per pas-
Mare. finalmente. all'alt ra guerra, 
nel ricordo della quale possono 
• ricmosctrsi» anche coloro che 

alle celebrazioni del VentennaU 
della Resistenza hanno guardato 
con mal dissimulato fastidio. 

Cib che colpisce, oltre tutto, 
e" il modo nel quale si profila U 
contenuto di queste rievocazioni 
della guerra '15-'18. A mezzo se-
colo di distanza, ognuno avrebbe 
il diritto di attendersi una se* 
rena disamina storica di quel 
terribile conflitto, delle sue au-
tentiche origini imperialistiche, 
delle sue conpeguenze nel nostro 
Paese. Sembra. invece, che, sep-
pure non si taceranno i con-
trasti che tratagliarono il Pae
se alia vigilia dell'altra guerra, 
si finira per levare i soliti imH 
al € richiamo della Patria >, di
nanzi al quale, come scrive Hom-
bert Bianchi, autore del docu
mentario che andra in onda alia 
TV, <non si discute e non xi 
dubita piu >. II rischio e grosso: 
e sarebbe ipocrisia tacerlo. Sot
to il manto del patriottismo e 
dell'irredentismo si pud anche 
tentare di contrabbandare tutti 
quei contenuti nazionalistxci e 
reaz>onari che proprio le recenti 
celebrazioni della Resistenza 
hanno bollato in nome degli 
ideali di pace, di liberta, di giu-
stizia che caratterizzarono la 
partecipazione popolare alia lot
to di Liberazione. Non si pud 
dire che Voperazione, tutt'altro 
che nuova, non troverebbe, per-
fino nella scuola (grazie anche 
alle €drastiche* e vincolanH 
circdlari del ministro Gui), chi 
fosse disposto a farsene stru-
mento e con entusiasmo: 'per 
questo tocca a tutti i democrOr 
tici spingere continuamente a 
quella discussione, a quel di-
battito di idee dal quale soltanto 
le celebrazioni della prima guer
ra mondiale, al di fuori di ogni 
retorica, possono trarre un va-
lore di insegnamento slorico 
contro i veleni del bellicismo, del 
nazionalismo, del falso patriot-
tismo al servizio degli interessi 
di classe dei padroni di tutto 
il mondo. 
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