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A TRENT'ANNI DAL SACRIFICIO DEI SETTE FRATELLI CERVI 

Contadini 
nella Resistenza 

Non sono personaggi da oleografia e da leggenda quelli che animano la 
battagiia antifascista nelle campagne emiliane - La loro opposizione vie-
ne da una moderna coscienza nazionale e di classe, dalla lunga e dura 
esperienza di una lotta che li impegna «per il pane e per la minestra» 
e pone insieme « l e premesse di una nuova, piu progredita umanit i» 

Roberto Battagiia in «Ri-
sorgimento e Resistenza » ha 
osservato che il 90 per cento 
degli scritti su Papa Cervi 
« tendono a presentarlo come 
un personaggio prodigioso, 
quasi leggendario, e anche 
questo e un modo di svuotare 
la Resistenza. Bisogna invece 
dire: guardate che se esiste 
una famiglia Cervi, esistono 
almeno altre cento famiglie 
contadine che, non dico hanno 
avuto la stessa vicenda, ma 
certamente hanno portato un 
contributo di sacrifici, di lot
ta, un'azione solidale che va 
dal padre all'ultimo figlio, al-
le donne ». 

Alcide Cervi, I suoi sette fi-
gli e la madre loro Genoveffa 
escono ancor piu ingigantiti 
se la loro azione viene pre-
sentata oltre i limiti della mi-
tizzazione del patriarcalismo 
familiare. Questo, pur avendo 
una sua dimensione reale e 
un peso non trascurabile, non 
pu6 infatti esaurire in se tut-
ta la carica di azione e di sa-
crificlo di quel ceppo contadi
no; ne pub offrire sufficienti 
spiegazioni per un momento 
epico che ha avuto un respiro 
corale, di massa, se non viene 
collegato al « Partito », all'au-
tocoscienza collettlva di clas
se che esso esprimeva come 
avanguardia di lotta antifa
scista. 

II mappamondo 
sul trattore 

L'immagine dei Cervi, co
me oppositori irriducibili al 
fascismo, in virtu di un loro 
attaccamento a valori arcaici, 
propri di una « civilta conta-
dina» era stata offerta da 
Luigi Einaudi, nel noto artico-
lo apparso su «I1 Mondo» 
del 16 marzo 1954, in cui il 
Presidente si chiedeva: «Si 
sarebbero fatti uccidere per 
il loro paese se fossero stati 
di quelli che noi piemontesi 
chiamiamo della "ligera" e 
girano di terra in terra, sen-
za fermarsi in nessun hiogo? » 
E Piero Calamandrei. in «Uo-
mini e citta della Resistenza » 
del 1955, rilevava che. duran
te la guerra di Liberazione, i 
contadini «obbedivano a ana 
antica tradizione di ospitallta, 
al dovere di asilo verso il 
fuggitivolal sentimento di ca-
rita crlstiana che ordina di 
dare alloggio ai pellegrini», 
oltre che « a sentimenti nuovi, 
che si destavano in loro, di 
solidarieta internazionale». 

Che vi sia, all'origine della 
resistenza contadina anche un 
radicamento alia terra e In-
dubbio: cosl e stato anche nei 
periodi precedenti, delle lotte 
ispirate dagli apostoli socia
list!, dai Prampolini, dai Mas-
sarenti, dai Baldini. Lo ricor-
dava Togliatti nel disoorso 
aCeto medio e Emilia Ros-
sa». pronunciato a Reggio il 
24 settembre 1946: «H lavora-
tore emiliano. di regola, non 
emlgra. Rimane qui, e impe
gna la lotta per il suo pane 
e per la sua minestra. H pro-
gresso economico e sociale 
della • regione * incomincia 
quando quella che allora si 
chiamava la plebe rurale in
comincia ad imparare a man-
giare, e nel progresso delle 

- condizioni materiali si creano 
le premesse alia creazione di 
una nuova, piu progredita 
umanitan. Lo stesso movi-
mento cooperativo ha origine 
nelle campagne emiliane dal 
rtfiuto deH'emigrazione come 
unica soluzione offerta dai 
gruppi dominant! per risolve-
re la «questione sociale» e 
come reazione alia pratica 
delle facili disdette ai danni 
dei coloni. 

H radicamento alia terra 
del contadini emiliani viene 
inteso da Togliatti in un rap-

porto dlalettico, come uno del 
modi con i quali si e man Ife-
stata la lotta dl classe nelle 
campagne. E la partecipazlo-
ne contadina alia Resistenza 
non e tanto dovuta alle con
dizioni peculiar! della fami
glia Cervi o di altre isolate 
famiglie che oppongono la lo
ro civilta patriarcale alia bar
baric fascista, facendo leva 
su valori antichi e ancestrali, 
quindi su un passato, quanto 
piuttosto ad una opposizione 
di massa che si inalvea in un 
processo storico avente un 
punto di forza in una prospet-
tiva futura, e cosl i gruppi 
social! delle campagne, i cetl 
medi agricoli, superavano la 
ideologia di tipo « contadino », 
ii patriarcalismo, che di per 
se li avrebbe spinti su posizio-
ni conservatrici, puntando su 
una trasformazione della so-
cieta in senso moderno e 
avanzato. Una trasformazio
ne simbolicamente rappresen-
tata da quel trattore sul quale 
«era issato, come una ban-
diera internazionale, un gran 
mappamondo» (Calaman
drei), che Aldo Cervi porta 
trionfante da Reggio a Cam-
pegine. 

Questa posizione e stata sin-
tetizzata in una «Relazione 
sulle condizioni dei contadini 
della provincia di Reggio 
Emilia». datata 19 febbraio 
1945, e anonima per ragionl 
cospirative, scritta per uso in-
terno del partito. che conclu

de: «Per le masse contadi
ne la democrazia progressiva 
e intesa come un regime che 
apra loro ogni possibilita, e 
sul terreno politico prima che 
su quello economico i conta
dini si sentono legati agli ope-
rai ed in modo particolare 
parlano degli operai dl Tori
no e di Milano come le forze 
di avanguardia della Nazlone, 
come i dirigentl della lotta del 
popolo. L'influenza comunista 
nelle nostre campagne va dai 
salariati agricoli ai piccoll 
proprietari coltivatorl diretti. 
I comitati di difesa dei con
tadini sono ancora una forza 
incerta; ma diventano sem-
pre piu popolari e se ne com-
prende la funzione ». 

Sotto la spinta di queste 
istanze politiche unificatrici, 
espressioni di una coscienza 

. di, classe attraverso la quale 
il particolare confluiva nello 
interesse collettivo. nazionale-

'• popolare, la partecipazione di 
• masse di contadini alia Resi
stenza offre molteplici esempl 
dl lotta e dl sacrificio. Anche 
l'eroismo diviene un fatto col
lettivo peculiare non tanto di 
indivldui eccezionali, al dl 
fuori di una dimensione urina
ria comune, ma un fenomeno, 
agli antipodi delta concezione 
borghese del « superomismo » 
che si manifesta come un mo
mento piu alto di lotta nel 
quadro del necessario adem-
pimento dei doveri quotidiani. 

Alia storia dei Cervi si in-
treccia qualla di numerose al
tre famiglie, che i fascistl 
sterminarono quasi completa-
mente, come le famiglie dei 
mezzadri Manfredi e Miselii 
di Villa Sesso. Nel dicembre 
del 1944. 1 fascistl. dopo aver 

. ucciso un gruppo di antifasci-
< sti, tra cui Alfeo Manfredi, 
eseguirono un successivo ra-

- strellamento la notte tra il 5 
e il 6 dicembre. Penetrarono 
nella casa della famiglia Mi
selii e catturarono Fernando. 
un vecchio sociallsta, fonda-
tore della locale latteria so
ciale (a lui nel '21 era stata 
affidata, per essere murata. 
la bandiera rossa) ed il figlio 
Remo (l'altro figlio. Ulderico, 
partigiano in montagna, era 
stato fucilato dai tedeschi il 
27 novembre a Ciano 
d'Enza). 

I fascist!, la stessa notte, 
irmppero anche In casa Man
fredi; caricarono su un 

camion il vecchio Virginlo e 1 
figli Gino, Guglielmo e Aldi-
no. Vennero tutti trasportatl 
alia sede della cooperatlva e, 
dopo essere stati brutalmente 
malmenatl e torturatl, con 1 
Mlselll ed altri otto, In mag-
gioranza contadini, furono fu-
cilati in un campo. 

In tre giorni, dal 17 al 21 
dicembre, i fascistl trucldaro-
no a Villa Sesso 23 persone. 
Un'altra famiglia contadina 
subi analoga sorte nel set
tembre del 1944. Una squad ra 
della brigata nera, in seguito 
a delazione, scoprl un rifugio 
sotterraneo dei gappisti, co-
struito in prossimita della ca
sa colonica della famiglia 
Vecchi di Gavasseto, a pochl 
chilometri dalla citta. Giusep
pe e Gino Vecchi furono fu
cilati sul posto. Un altro fa
miliare, Giovanni, partigiano 
garibaldino, cadde in combat-
timento. 

L'apporto del contadini reg-
gianl alia Resistenza, si enu-
clea come un tessuto elemen-
tare e naturale che si attua 
partendo da cid che gia esiste 
come parcellare organlzzazlo-
ne della societa contadina, 
volgendola a scopo politico di 
lotta armata. Le case coloni-
che si trasformarono in basl 
avanzate dei partigiani. Ri-
cordiamo, ancora quella del 
sen. Silvio Fantuzzi dl Mas-
senzatico, proprietarlo, con-
duttore diretto del fondo; del 
fittavolo Vlvaldo Zaccarelll, 
che ospit6 il Comitato emilia
no di liberazione, diede asilo 
al sen. Piero Montagnani, al-
Ton. Giovanni Grilll; del mez-
zadro Sereno Fantini; dei pic-
coli proprietari Camillo e Al
der ico Ronzoni. E ancora: le 
famiglie Cattani di Pratofon-
tana. Rozzi di Rivalta. Incerti 
e Montanari di Cavriago, 
quelle dei mezzadri Ferrari e 
Campioli di S. Bartolomeo, 
ove aveva sede 11 Comando 
nord-Emilla, la famiglia del 
mezzadro Marino Caneparl dl 
S. Ilario, il cui figlio Mario 
venne ucciso dal teceschi in 
Piemonte mentre la madre e 
la sorella. staffette, furono 
tratte in arresto. Ricordiamo, 
a Correggio, la famiglia del 
mezzadro Andrea Aguzzoli, la 
cui casa fu data alle fiamme, 
quella dei mezzadri Walter e 
Giuseppe Pinottl, nel cui fie-

, hlle runzionava una minusco-
la e. rydimentale .tipografia. 

•quella del 'mezzadro Pietro 
Rossi, che venne trucidato 11 
10 ottobre del '44. 

Una posizione 
d'avanguardia 

Troppi altri nomi dl marti-
. ri contadini siamo costretti a 
lasciare nella penna. Per con-
cludere, ricordiamo Vittorio 
Saltini, Toti. dirigente comu
nista, ex mezzadro di Fosdon-
do (Correggio). Quando il 25 
gennaio del '45 venne trucida
to nella sua casa colonica — 
subito dopo fu uccisa anche 
la sorella Vandina perche rea-
giva contro gli assassini — 
era di ritorno da una riunione 
clandestina del comitato fede-
rale, da lui presieduta come 
segretario , della Federazione 
comunista reggiana. Coman 

. dante partigiano. quale com-
missario del Comando Piazza. 
dirigente politico provinclale 
di primo piano, egll esprime 
il trapasso di importanti stra
ti sociali delle campagne da 
una posizione di aluto e soli-
darismo verso le forze ope-
raie. ad una posizione d'avan
guardia che la comune teoria 
marxista, vivificata dall'lnse-
gnamento gramsciano, unifica 
ad un piu alto livello in una 
ampia aggregazione di forze 
sociali. 

Al f redo Gianolio 

IL SENSO DELLA LORO VITA 
i 

Nella concrefezza dell'azione di ogni giorno, neH'arricchimenlo che nasceva dall'amore per la conoscenza i membri di questa famiglia sapevano che questo era un mondo da 
cambiare, e percio erano comunisti - «l miei figli — ricordava Alcide Cervi — hanno sempre sapulo che c'era da morire per quello che facevano, e I'hanno confinuato a fare* 

. II 17 gennaio 1954, comme-
morando il decimo anniversa-
rio della morte dei fratelli 
Cervi, Piero Calamandrei dis-
se tra l'altro: «II sacrificio 
di sette fratelli caduti nello 
stesso Istante per la stessa 
causa, nella nostra storia non 
c'era ancora: forse non c'e 
nella storia di nessun popolo. 
Per ritrovare qualcosa che so-
migli a questo sterminio fa
miliare, bisogna risalire ai mi-
ti della tragedia greca, ai fan-
tasmi biblici od omerici; ai 
figli di Niobe, ai sette Macca-
bei, ai sette fratelli di Andro-
maca. Ma i fratelli Cervi non 
sono poesia: sono storia, la 
nostra storia». Nel suo libro 
« I miei sette figli» Alcide 
Cervi scrisse: «Vedete, qui 
a Reggio ci sono i cinque 
Manfredi, fucilati dai fascisti, 
e 1 tre Miselii. Da noi trova-
te famiglie unite.come led i -
ta di una mano; e sono unite 
perche.hanno una rellgione: il 

- rlsbett6 del' padri) rarhbre' al 
progresso, alia patria. alia vi
ta. alia scienza. E soprattut-
to. noi, contadini - emiliani. 
amiamo la patria e il pro
gresso. Cosi non si ha paura 
di morire... i miei figli han
no sempre saputo che c'era 
da morire, per quello che fa
cevano, e I'hanno continuato 
a fares. 

L'esemplarita della vicenda 
comincia a delineaxsi da qui, 
dal fatto che i sette Cervi — 
come i Manfredi, come i Mi
selii — compissero una scelta 
consapevole, eguale per tutti, 
anche se fra di essi vi erano 
differenze. Erano sette vi-
te diverse, sette storie diver
se non fosse altro che per i 
lunghi anni che Ii separava-
nd — quando furono fucilati 
11 piu anziano," Gelindo, ave
va 42 anni, il piu glovane. Et-

. tore, ne aveva 22. il piu poli-
• ticizzato non .era ne il primo 
'ne l'ultimo: era Aldo. il ter-
zogenito, che al momento del
la fucllazione aveva 34 anni 
— sette caratteri diversl. set
te diversi modi di atteggiarsi 
di fronte alia lotta anche se 
tutti vi partecipavano in egua
le misura. 

Non era un caso, natural-
mente, che in sette fratelli 
divisi da tanti anni e da dif
ferent! interessi si manifestas 
se un'assoluta identita ideolo 
gica. La prima spiegazione e 
neHe parole — che abblamo 
riportato prima — del vec-

La famiglia Cervi: In alto:Alcide Cervi negli ultim! anni della sua vita davantl alia lapide che 
fu posta nell'aia, a ricordo del sacrificio dei suoi selte figli. 

chio ' Alcide Cervi, - ma c'e 
qualche cosa di piu: che se la 
scelta comunista del fratelli e 
del padre fu il frutto delle 
esperienze di Aldo — «l'uni-
versita del carcere », dove fu 
mandato all'inlzio degli anni 
trenta per aver sparato ad un 

, sergente che- non si era fer-
mato all'« alto la » che la sen-
tinella Aldo Cervi aveva pro
nunciato: e nel carcere conob 
be i primi compagni. sicche 

. tomato a Campegine. costitul 
la prima cellula comunista del 

, paese — se la scelta. si dice-
va, fu il frutto delle esperien 
ze di uno, questo fu reso piu 
agevole dal fatto che il terre-

' no era gia fertile 

Una 
biblioteca 

Non ci si riferisce solo al 
fatto che gia il nonno dei Cer
vi aveva partecipato. il seco-

- lo precedente. ai moti per il 
macinato — e « Cide » amava 

- raccontame la storia ai figli. 
— ne al fatto che lo stesso 

Alcide fosse stato affascinato 
dalla personalita di Prampo
lini e avesse poi sempre ri-
fiutato (come d'altra parte I 
suoi figli) di prendere la tes
sera del fascio: l'elemento de-
terminante era la sete di cul-
tura che caratterizzava la fa
miglia, 

Parlando di sua moglie, Al
cide Cervi scrisse: «Con le 
mani era sempre' occupata, 
ma la testa era in giro per il 

• mondo, come suo figlio Al
do ». Una testa in giro per il 

• mondo non a fantasticare. ma 
a cercare di sapere e a sera 
la madre leggeva ai figli — 
cambiando voce secondo i per
sonaggi. ricordava ancora Al
cide Cervi — dai «Promessi 
sposi » alia «Divina comme-
dia». Quando, all'alba del 25 
novembre 1943. i fascisti at-
taccarono la casa dei Cervi 
e l'incendiarono, si accaniro-
no in modo particolare contro 
una cosa che per loro era mo-

' struosa. incomprensibile (ed 
.aveva costituito, iri effetti. la 
arma piu pericolosa di tutta 
la vicenda): in quella casa di 
contadini esisteva una biblio
teca. Quel 25 novembre pio-

veva e l'acqua imped! che 1 
libri fossero tutti distrutti; 
adesso, nel piccolo museo an-
nesso alia cascina, si vedono 
ancora alcuni di quei vecchi 
volumi. aono trattatl di tecni-
ca agraria, dl apicultura, di 
idrodinamlca, ma ci sono an
che la raccolta dl «Relazioni 
Internazionali », di « Riforma 
sociale » che ~ Luigi Einaudi 
aveva diretto finche il fasci
smo rie proibi la pubblicazio-
ne, e poi romanzi di Dostoiev-
ski, di Jack London. 

Notava Calamandrei che in 
genere lo studio allontana i 
figli dei contadini dalla terra, 
li spinge verso altri interessi, 
altre attivita: l Cervi, al con-
trario. studiavano per restare 
sui loro campi. per potenziar-
11. Ormai • alcune delle loro 
a imprese» di 40 anni fa. su 
questo terreno, sono diventa-
te emblematiche; quando arrl-
varono nella cascina tra Cam
pegine e Gattatico il terreno 
che avevano preso in affitto 
sembrava bombardato, nella 
stalla avevano quattro bestie. 
Furono i priml a livellare la 
terra,-a studiare dei sisteml 
dl irrigazione, a utilizzare 11 

DALLE MEMORIE DEL SOLDATO SOVIETICO ANATOLI TARASSOV 

UN TESTIMONE DI QUELLA NOTTE 
La fuga da un campo di concenlramenlo dopo !'8 settembre, I'inconfro con Aldo, il rifugio nella sua casa — Un « distaccamenfo partigiano» formafo da uomini di diverse nazionalita — La 
disperafa resistenza all'assalfo di cenfocinquanta camicie nere che per snidarli appiccarono il fuoco aH'abitazione — Nelle mani dei fascisti: «lo non sono un badogliano, sono un comunista» 
>" v * La ' rivista <*Ricerche 

• storiette» dell'lstituto 
per la' storm della Re-

, •' sistenza di Reggio Emi
lia pubblichera nel suo 
prossimo numero il testo 
italiano dt *Sui monti 
d'Italia », le memorie del 
soldato sovletico Anatoli 

, Tarassov che, fuggito da 
un campo di concenlra-

, mento in Halm, dopo VS 
settembre, fu accolto dai 
fratelli Cervi e operb con 
loro fino al momento del
ta cattura. Per conces-
sione di «Ricerche sto-
riche» pubbltchiamo al
cuni brani del volume. 

A sera ci vennero a pren
dere. II primo a partire fu 
Danilo, che andd con Walter 
Corradini. Di li a poco an-
ch'io fui chiamato giu dal f:e 
nile. Nel cortile stava ad 
aspettarmi un uomo che in-
travidi, di statura un po' in-
feriore alia media. Sotto la 
larga fronte stava un vlso 
calmo ed acceso, ed aveva le 
mani robuste del contadino. 
Ai pledi aveva due scarpe 
rozze, tutte inzaccherate dl 
letame. QueH'uomo che avevo 
davantl a me non era nient'al-
tri che Aldo Cervi, il futuro 
organizzatore del distacca-
mento partigiano del fratelli 
Cerrl. ---••- - • - - • 

In casa Cervi ci si alzava 
presto al mattino. Appena il 
cielo si schiariva, si sentiva 
camminare, in casa e nel
l'aia. Ch: andava a governa-
re le bestie. chi aggiogava i 
buoi per l'aratura._ Anche il 
piu giovane dei fratelli, Etto 
re, partiva con - il trattore 
nei campi a prendere 1'erba 
fresca In casa le mogli di 
Gelindo, Antenore. Aldo ed 
Agostino non erano da meno; 
ognuna sbrigava le sue fac-
cende e prova ne era il fumo 
del camino Mentre l'una pre-
parava la colaz:one. le altre 
andavano a mungere le vac 
che. quindi scremavano il lat-
t e . Com:nciava a svegliarsi 
anche qualche bambino (ce 
n'erano d:ec:> e qui a pren 
dersi cura di loro compariva 
la nonna I ragazzi piu gran 
dicelli si trovavano ovunque, 
sempre intenti a far qualco 
sa: chl portava pie tre nel re-
cinto delle gal line, chi era in 
ten to a risciacquare un gros-
so tino dietro casa; altri mi-
ravano il volo delle api.„ 

Una sera Ettore m'invitd od 
andare al cinema. Questo era 

" poco lontano, a Caprara, Non 
mi sorpresi dl trovarml in 
mano una pistola. Airindoma-

- ni seppi che quella sera, nel
la sala del cinema, era stati 
sparsl del volantini. -

Due giomi dopo Aldo Cervi 
mi propose di andare con lui. 
Anche questa volta egli mi 
diede una pistola, che dove-
va servire per ogni eventuate 
occasione. Dopo varie gira-
volte arrivammo ad una casa 
di contadini, dalla quale poco 
dopo Aldo usci assieme ad al
tri due: uno era un italiano 
di nome Dante; l'altro, di no 
me Jeppy. era un sudafrica-
no fuggito dalla prigionia. 

Da c:6 cominciai a com-
prendere che anche la mia 
venuta in casa Cervi non era 
stata un caso fortu.to. 

T:r6 vento e piowe tutta la 
notte. ma verso l'alba sia il 
vento che la pioggia parvero 
calmars:. 

Un rumcre di vetri infranti 
ci fece balzare dal giacigllo. 
Subito. ancora sonnolenti, non 
cap'.mmo di che si trattava. 
ma poi tutto fu chiaro: era-
vamc clrcondati! Ci vestim-
mo alia svelta, sperando di 
riuscire ancora a fuggire; ma 
per difenderci avevamo una 
sola pistola. Qui ci accorgem-
mo quanto avevamo sbagllato 
ad imballare !e munlzionl la 
sera prima™ -

Ora per prendere le arml 
' bisognava andare in cantina. 
SolUl nella stacclonato dovt 

stava il cavallo. che veden-
domi si aglto; quindi, am 
mucchlandovi sotto dei rotta 
mi, riuscii ad aggrapparmi 
alia piccola finestra dalla 
quale passai; ed altrettanto 
fece Jeppy, dopo di me. Usci-
ti sotto il portico, salimmo 
svelti sul fienile. I fratelli 
Cervi stavano sparando dalle 
finestre. • 

M4, ecco, ad un tratto, ces-
sare la sparatoria e si senti 
rono le camicie nere gridare: 

— Cervi, arrendetevi! 
S'udl ancora una breve spa

ratoria. quindi tornd di nuovo 
la calma. 

— Guarda! — mi g r i d 6 
smorzato Jeppy. 

Qualcosa. come fiamme d: 
grand! fiaccole. comincid ad 
illum'.nare di luce sinistra la 
oscurita intomo. 

I Cervi si difendevano an 
cora ed i fascisti, vedendo 
che non riuscivano a pren 
derli con le arml, avevano 
pensato di dar fuoco. alia 
casa, - ' - • . 

I fascisti sparavano appo-
stati dovunque: nasoosti die
tro gli arbusti, nei fossatl e 
dietro gli angoll delhi casa. 

La paglta del fienile comin-
clo a bruciare rapidamente, 
mentre la sparatoria contl-
nuava. Qualcuno ci chlam6 
dalla stalla; d awielnammo 

carponi al fmestrone del fie
nile perche quella ci era par-
sa la voce di Dante 

— Ci voghono i fucili mitra-
gliatori — gl! gridammo. 

— Presto ragazzi, andiamo-
li a prendere. sono in cantina 
dentro le botti da vino — egli 
rispose. 

La casa Cervi ardeva come 
un gigantesco fa!6 ed un den-
so fumo bianco offuscava le 
stalle e il fienile. il tetto sta
va per crollare. 

Udii Jeppy gridare: 
- — Dai, salta giu! 

Sparai due colpi e mi but 
tai g:u. nel portico, su un 
mucchio di eroa fresca, subi
to seguito da Jeppy. 
- I fratelli Cervi intanto con 
tinuavano a d-.fendersi • stre 

' nuamente, nessuno di loro 
aveva idea di arrendersi: ma 
purtroppo nella casa vi erano 
le donne e i.bambini. 

Ci coprimmo il viso con le 

vano basse, dense nubi grev: 
di pioggia. Sulla strada ba-
gnata vidi che stavano con 
le mani legate tutti e sette 
i fratelli Cervi, Dante. Basti 
e l'altro inglese. Io, invece, 
ero ammanettato assieme a 
Jeppy. Intomo e'erano dei fa
scisti dappertutto. • 

Le «camicie nere» erano 
venute in centocinquanta. ar-
mate sino ai denti, come se 
avessero dovuto dare l'as?a: 
to non ad una casa di conta
dini. ma ad una fortezza di
fesa da una potente guami-
gione. Data la paura che ave 
vano. !oro consideravano una 
grande vittoria quella di aver 
pre?o la casa. . 

Vidi poi come I fascisti si 
dettero al saccheggio della 
casa: prendevano il "vino. 
stracciavano i l:bri e rubava-
no tutto ci6 che questa fami
glia si era guadtignata con 
onest» e faticoso lavoro. 

mani e, sparando gli ultimi ••• Ym fascist/ ubriaco, con In 
colpi, cercammo di raggiun 
gere la cantina, attraverso 
uno spiezzo Hbero dal fuoco. 

•• L'avevamo quasi raggiunta 
quando un terribile scoppio 
mi butt& a terra tramortito. 
Rinvennl solo quando sentii 
dire come insogno: 
• — Ah, sono ancora vivl! . 
' Quando april gli occhi, non 
acorsl il sole: in cielo corre-

mano una bottlglia plena, si 
fermd dinanzi ad Aldo Cervi 
e gli disse: 

— Che facciamo ora di te, 
badogliano? Kaputt? 

— Io non sono un badoglia
no, sono un comunista. 

Da sotto il portico usci Alcl-
. de Cervi e, visto che ci sta
vano conducendo verso un ca
mion, ai dlresse daU'ufflciale 

fascista e gli disse in modo 
risoluto: 

— Voglio andare con: i miei 
ragazzi! - - -' 

Nessun segno di commozio-
ne trapeld dal suo viso quan
do vide i figli satire uno ad 
uno sul camion. Volto verso 
di me e visto il mio povero 
vestito lacero, fradicio e leg-
gero. si tolse la mantella e 
me la pose sulle spalle; qu:n 
di sali sul camion con noi™ 

La notizia dell'incendio di 
casa Cervi si diffuse in un 
baleno nei dintorni. Sulla via 
Emilia la gente accorreva a 
vederci, proprio come se ve-
ramente fosse stato il nostra 
ultimo .viaggio. 

Se da una parte, per 1 non 
aweduti, l'incendio della casa 
e 1'arresto dei fratelli Cervi 
sembrava portare 11 corso de
gli e.ventl sulla vecchia stra
da di prima, dall'altra esiste-
vario aKre migliaia di case si-
mill a casa Cervi ed altre 
centlnaia di migliaia di uomi
ni che covavano in cuore lo 
spirito dei fratelli Cervi. E 
non tutte quelle case si pote-
vano incendiare e tutta quella 
gente arrestare! E percid 
quel che aveva semlnato il 
vento si sarebbe tramutato in 
tempesta. 

Anatol i Tarassov 

trattore. Died anni dopo ie 
bestie nella stalla avevano su-
perato la cinquantina e i pro-
dotti della terra erano piu che 
quintuplicati. Ma si ricorda 
anche che quando Aldo arri-
vo alia cascina col primo trat
tore, sul trattore aveva anche 
un mappamondo: i loro inte
ressi culturali, cioe, tendevano 
costantemente verso altri oriz-
zonti. . 

Era, questo, un atteggia-
mento non comune in un mon
do che il fascismo tendeva 
ad emarginare e proprio per 
questo — e perche lo stesso 
fascismo di provincia era 
abissalmente lontano dalla 
cultura — Aldo Cervi riuscl 
a far nascere e a gestire a 
Campegine una biblioteca pub-
blica nella quale si trovava
no i libri ammessi ma anche 
moltl di quelli proibitl: da 
Labriola a Marx. E trascorse-
ro'-moltl1 mesi prima che-i fa
scisti si accorgessero di quel-
Jq xche sjt^va succedendo ad 
opera di' sette fratelli che le 
ristrettezze economiche aveva
no costretto a frequentare solo 
le elementari. 

Nella concretezza dell'azione 
di ogni giorno, nell'arricchi-
mento che nasceva dall'amore 
per la conoscenza, i Cervi ave
vano naturale la consapevo-
lezza che quello in cui vive-
vano non era il migliore dei 
mondi e per questo erano co
munisti; ma anche per que
sto non si nascondevano che, 
finita la guerra, liberata l'lta-
Ha, avrebbero dovuto trascor-
rere molti anni ancora prima 
di vedere un mondo diverse 
La compagna Lucia Sarzi, che 
opero a Iungo assieme ai fra
telli Cervi, narrava che una 
sera — quando gia aveva avu
to inizio la resistenza arma
ta — parlando con Aldo del 
fatto che forse solo I loro fi
gli avrebbero visto un nuovo 
rriondo, o i figli dei figli, Al-

' do ad un certo punto disse: 
«Pero se mi chiedessero in 
quale tempo vorrei rinascere, 
sceglierei sempre questo ». 

Nessuna fuga dalla realta 
verso il sogno — anche se non 
era un sogno utopistico —, 
ma un profondo amore per ii 
proprio tempo, per la propria 
vita, per coloro che la condi-
videvano. E a questo punto la 
scelta dei sette fratelli e del 
loro padre — nel 1M3 Alcide 
Cervi si avvicinava alia set-
tantina — e una scelta natu
rale: il «distaccamento Cer
vi » nasce subito dopo l'otto 
settembre del '43 anche se i 
fratelli erano senza armi. 

Le loro prime attivita si svi-
Iupparono in due direzioni: 
procacciarsi le armi togliendo-
le a chi le aveva, cioe tede
schi e fascistl; aiutare i pri-
gionieri di guerra alleati che 
fuggivano dal campi di con-
centramento abbandonati dal-
l'esercito Italiano. Sono tra-
scorsi trent'anni e alcuni pos-
sono avere dimenticato, altri 
— nati dopo — non aver mal 
saputo, che l'assistenza ai pri-
gionieri di guerra era punita 
con la fucilazione e « ufficial-
mente» i fratelli furono con-
dannati a morte proprio per 
questo, anche se in realta fu
rono condannati a morte per 
quello che era stata la loro 
vita. Tra l'otto settembre e il 
25 novembre — cioe In poco 
piu di due mesi e mezzo — 
nella cascina dei Cervi furono 
accolti, vestiti, curati, nutriti 
e quindi accompagnati o ver
so la linea del fronte o verso 
i distaccamenti partigiani di 
montagna, oltre un centinaio 
ci prigionieri di tutti i paesi: 
sovietici. americani. inglesl, 
sud-africani. franccsi. Ancora 
due giorni prima dell'attacco 
fascista, nel " fienile • e'erano 
trenta ex prigionieri; la notte 
dell'attacco ce n'erano sei, piu 
un ex milite della Guardia na
zionale repubblicana fascista, 
Quarto Camurri, che si era 
unito ai Cervi e fu fucilato 
con loro. 

« I miei figli hanno sempre 
saputo che c'era da morire, 
per quello che facevano. e 
I'hanno continuato a fares. 
Assistenza ai prigionieri, at-
tacchl ai post! fascisti condot-

! ti nel modo piu azzardato (in 
genere travestendosl da tede
schi e usando come «tede-
SCOJ> uno degli ex prigionieri 
russi, il quale parlava una 
lingua che i fascisti non capi-
vano come non capivano il te-

desco), un coraggio a tutta 
prova e la capacita dl non 
rassegnarsl mal, tanto che do
po essere stati catturati, pa
dre e figli per due volte orga-
nizzarono l'evasione e se non 
riusclrono ad attuarla fu solo. 
la prima volta, perche la not
te stessa dell'evasione furono 
trasferiti in un altro carcere; 
la seconda volta perche furo
no fucilati due giorni prima di 
quello in cui avevano pro-
grammato la fuga combinata 
con un'azione dei compagni 
dall'esterno. 

Furono arrestati la notte del 
25 novembre 1943. In casa e'e
rano papa Alcide, la madre 
Genoveffa Cocconi, i sette fra
telli, le mogli di quattro di 
essi e i loro dieci figli (un 
undiccsimo, figlio di Gelindo, 
sarebbe nato due mesi dopo 
la morte del padre). Nel fie
nile i sei prigionieri. alleati e 
lUtkliario'.'ll' Cervi xespinsero i 
fascisti.— un centinaio — fino 
a quando questi riusclrono ad 
appiccare* fuoco -alia casa: al
lora uscirono perche fossero 
salvi le donne e i bambini. 

Prima di arrendersi si era-
no accordati; Aldo aveva sta-
bilito: «Se ci tortureranno. re-
sta inteso: io diro che sono 
11 responsabile di tutto. che ho 
organizzato tutto io. Solo Ge
lindo potra dire, se sara ne
cessario, che sapeva qualco
sa. Ma gli altri ignoravano 

- tutto. Bisogna che almeno cin
que restino vivi con il pa
dre ». 

Lettera 
alia madre 

Per quanto odiasse e cono-
scesse i fascisti Aldo si illu-
deva che non sarebbero arri-
vati ad ammazzarli tutti, an
che se riteneva che lui oo-

' munque sarebbe stato ucciso. 
Continuo a crederlo fino al
l'ultimo; nella sua lettera del 
20 dicembre — poi non ne ar-
rlvarono altre — scrisse alia 
madre: «Io sto sempre bene 
cosi pure il papa e gli altri 
fratelli. Spero che gli altri ri-
torneranno a casa al piu tar-
di a fine guerra e cosl io, se 
ci sard ancora. Per me, pero. 
non mi faccio illusioni, a Ogni 
modo sto tranquillo e non mi 

db pensiero qualunque siano 
gli eventi». • * 

La sera del 27 dicembre i 
gappisti uccisero Vincenzo On-
fiani, segretario del fascio di 
Bagnolo in Piano, in provin
cia di Reggio: nella notte i 
fascisti decisero la fucilazione 
per rappresaglia dei sette fra
telli Cervi e ai Quarto Camur
ri. Al padre dissero che Ii 
a portavano al processo a 
Parma» e il vecchio Alcide 
voile crederlo; i figli sapeva
no benissimo che non era ve-
ro. Ettore, il piu giovane, si 
tolse il maglione bianco e Io 
regalo ad un altro detenuto: 
« E' un peccato farlo bucare » 
gli disse. ma al padre spieeo 
che lo «imprestava » perche 
tanto in tribunale ci sarebbe 
stato il riscaldamento. Ante
nore, il secondogenito, usci d:-
cendo: «Mi displace se ci fu-
cileranno: non vedete che b?l 
cappotto che ho? Uho rinno-
vato da pocon. 

II sacerdote che assistette 
alia fucilazione disse che mo-
rirono coraggiosamente ma 
«cinicamente»: avevano ri-
fiutato i conforti religiosi. 
Sembra che sia stato Gelindo 
a dire che non avevano bi=o-
gno di niente perche avevano 
le mani e la coscienza pulite. 

Ce solo da aggiungere una 
cosa: tra i prigionieri cattu
rati quella sera con i fratelli 
Cervi c'era il russo Anatoli 
Tarassov — di cui pubblichia-
mo in questa pagina una te-
stlmonianza —: fu consegnato 
ai tedeschi e questi lo awiaro-
no verso un lager in Germa-
nia, ma a Verona Tarassov 
riuscl a fuggire. Poteva unirsi 
ai partigiani del Veneto ed in
vece, con • una penosa, lun-
ghissima e pericolosissima 
marcia a piedi tornd indietro 
per raggiungere, sullo Appen-
nino reggiano. il «distacca* 
mento russi» del ten. Pirogov: 

• lo componevano ex prigionieri 
sovietici passati tutti dal « di
staccamento Cervi». 

Kino Mariullo 
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