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LA RELAZIONE DI ERNESTO RAGIONIERI 

La classe operaia e le nuove vie 
per la conquista dell'egemonia 

!l ripudio del marxismo evoluzionistico e fatalistico della Seconda Internazionale - Rapporti con il pensiero di Lenin e di Labriola - La «guer-
ra manovrata» e il contrasto di classe • La polemica con Bordiga • Gli interventi di Kosik (Cecoslovacchia) e di Haupt (Francia) 

Ernesto Raglonlerl 

Da uno dei nostri inviati 
CAGLIARI. 24 

In Italia assistiamo ad una 
netta ripresa dcgli studi gram-
sciani, che deve ancora. perd, 
familiarizzarsi con la ricerca e 
il dibattito intornn a) pensiero 
di Gramsci che avviene fuori 
del nostro paese: con questa 
osservazione. Ernesto Ragionie-
ri, vice direttore di Critica 
Marxista. ha iniziato stamane 
l'esposizione della sua relazio 
ne (in alcuni momenti richia-
mandosi direttamente alia pre-
cedente relazione di Noberto 
Bobbio. su cui riferiamo a par
te) su « Gramsci e il dibattito 
teorico nel movimento operaio 
internazionale > nl Convegno-
cagliaritano. 

Affrontando alcuni temi fon-
damentali dell'attuale discus-
sione storiografica. egli ha ci
tato un escmpio reccnte e si 
d soffermato sullo studio del-
Tinglese Nettl. il quale ha 
troppo avvicinato le posizioni 
del fondatore politico del PCI 
a quelle di Rosa Luxemburg. 

Se d vcro che Gramsci e par-
tito da alcuni problemi che 
avevano attratto I'attenzione 
della grande rivoluzionaria te-
desca. il senso e lo sbocco del
la sua riflessione volsero tut-
tavia in tutt'altra direzione: 
egli considerd sempre. infatti, 
la rivoluzione «come un lun-
go processo preparato e diretto 
dalla volonta consapevole di 
uomini organizzati » e non co
me scaturiente da un « crollo > 
del capitalismo giunto alia fa-
se imperialistica. 

In realta — ha ribadito Ra-
gionieri — l'inizio di una eol-
locazione esatta di Gramsci 
nella storia del pensiero socia 
lista deve « procedere dal ri
pudio. che in lui fu dal prin-
cipio netto e reciso, del mar
xismo evoluzionistico e fatali 
stico della Seconda Internazio 
nale >. Critica teorica alle de 
formazioni deterministiche del 
marxismo e critica politica al
le incapacity del socialismo 
italiano di affrontare i grandi 
problemi nazionali fanno nel 
giovane Gramsci tutt'uno. Al-

LA RELAZIONE DI NORBERTO BOBBIO 

Societa politica 
e societa civile 

La ricca e articolata elaborazione gramsciana dei rapporti sottili e delle 
mediazioni complesse che caratterizzano il nesso fra struttura e sovra-
struttura fuori di ogni meccanico determinismo economico — Vivace 

dibattito con gli interventi di Tixier e di S.F. Romano 

Da nno dei nostri inviati 
CAGLIARI. 24. 

La * Societa civile» come 
« pezzo centrale del sistema > 
gramsciano: questo il tema 
della relazione (c Gramsci e la 
concezione della societa civi
le *) con cui il prof. Noberto 
Bobbio deirUniversita di Torino 
ha aperto stamane la seconda 
giornata del Convegno inter
nazionale di studi gramsciani, 
trasferitosi dopo l'inaugurazio-
ne di ieri, dal cinema Ariston 
alia Fiera campionaria. 

Dopo avere chiarito la con
cezione di Hegel della c socie
ta civile » come comprendente 
in se tanto la sfera dei rap
porti economici quanto lo Sta
te politico borghese, la prima 
regolata e dominata dall'ordi-
ne superiore del secondo. 
Bobbio ha parlato del rove-

•ciamento opcrato da Marx 
con la definizione del signifl-
cato della societa civile come 
€ regno dei rapporti economi
ci» e come c elemento deci-
sivo > rispetto all** ordine po
litico » e alio State: identifl-
cando, con cid. Marx la societa 
civile con il momento struttu-
rale. Secondo Bobbio. Gramsci 
si difTerenzierebbe su questo 
terrcno da c tutta la tradizione 
marxista >. facendo egli rien-
trare la societa civile nel mo
mento d e l l a sovrastruttura 
(identificandola cioe con tutto 
il complesso delle c relazioni 
kleologico-culturali *, che in-
sieme alia « societa politica » 
costitutscono appunte la so
vrastruttura). a n z i c h e nel 
momento della struttura (e 
cioe in quello che Marx chia-
ma «tutto il complesso delle 
relazioni material] > e della 
« vita commerciale e industria-
le >). e privilegiando con cid 
il primo momento. 

Analogamente. ha continua 
to Bobbio. Gramsci inverte il 
rapporto marxiano tra istitu-
zioni e ideologic (tra societa 
politica. in sostanza. e societa 
civile) che si svolge all'inter-
no della sovrastruttura, facen
do delle ideologic U « momen
to p r imar io . mentre appunto 
in Marx «le ideologic vengono 
sempre dopo le istituzioni. 
quasi come un momento rifles 
so». Di qui. dice ancora Bob
bio. la ricca e articolata ela
borazione gramsciana dei rap
porti sottili e delle mediazioni 
complesse che caratterizzano U 
nesso tra struttura e sovra
struttura. societa civile e socie
ta politica. fuori da ogni mec
canico determinismo economi
co. Di qui altresi il valore 
specinco di Gramsci come 
c teorico dell'egemonia per ec-
cellenza ̂ . 

Bobbio sostiene in partico-
l tre che l'egemonia gramscia 
na. rispetto alia elaborazione 
dello stcsso concetto in Lenin 
presenta c una nuova dimen-
sione e un piu ampio conte-
nuto ». Essa cioe « comprende 
oltre il momento della direzione 
politica, anche quello della di
rezione culturale, abbracda 
come enti portatori non solo il 
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Norberto Bobbio 

parttio. ma tutte le altre isti
tuzioni della societa civile che 
hanno qualche nesso con 1'ela-
borazione e la diffusione della 
cultura >: c non mira soltanto 
alia formazione di una volonta 
collettiva capace di creare un 
nuovo apparato statale e di 
trasformare la societa. ma an
che alia elaborazione e quin-
di alia diffusione e all'attua-
zione di una nuova concezione 
del mondo >. 

Anche nella c fine dello Sta-
to», conclude Bobbio. la so
cieta civile «svolge un ruolo 
primario ». II fatto che Gram
sci concepisca la estinzione 
dello State come c riassorbi-
mento della societa politica 
nella societa civile» (secondo 
una famosa definizione gram
sciana). e intesa da Bobbio nel 
senso che c la societa senza 
State risulta daU'alIargamento 
della societa civile, e quindi 
dal momento deH"egemonia. si-
no ad eliminare tutto lo spazio 
occupato dalla societa politi
ca >: la fine dello State non 
sarebbe cioe il risultato di un 
movimento strutturale (come in 
Marx. Engels. Lenin), ma di 
un movimento sovrastrutturale. 
con cid risultando ancora una 
volta confermato la preminen-
za di quest'ultimo memento nel 
pensiero gramsciano. 

Le tesi di Bobbio ripropon-
gono cosl un sostanziale distac-
co di Gramsci dal pensiero 
marxista e leninista. per rial-
lacciarlo ad una certa tradizio
ne risorgimentale e giobertia-
na (a Gioberti. del resto, ha 
fatto esplicito riferimento lo 
stcsso relatore). prescindendo 
in tal modo dal momento del 
rovesciamento dei rapporti ca
pitalistic? di produzione attra 
verso la lotta del proletariate, 
in funzione della quale appun 
to Gramsci venne svolgendo la 
sua teoria della societa civjje. 

Nel corso della successiva 
relazione del compagno Ragio 

nieri (di cui riferiamo a parte) 
sono emersi rilievi e riserve 
nei confronti di queste tesi. 
Ha osservato anzitutto Ragio-
nieri come Bobbio abbia dato 
di Marx e Lenin una interpre-
tazione sostanzialmente c codi-
ficata ». avulsa cioe dal com 
plesso svolgimento del loro 
pensiero e dal contesto storico 
reale. Va invece sottolineato. 
ha detto ancora Ragionieri, che 
non vi e contrapposizione tra 
Lenin e Gramsci. bensi un c in-
contro > fra i due grandi diri-
genti e teorici del movimento 
operaio nel fuoco del processo 
rivoluzionario dell'Ottobre. Ra
gionieri ha con cid volute chia-
rire che senza un tale c incon-
tro >. la originate elaborazione 
gramsciana della funzione de-
gli intellettuali e del concetto 
di egemonia (fin dal 1923'24). 
non avrebbe potuto s\olgersi. 
in un fecondo rapporto dialet-
tico con il lenimsmo e al tem
po stesso in stretta aderenza 
con la realta e con i problemi 
della societa italiana. 

Si pud dire che con questa 
parte della relazione di Ra
gionieri. ha avuto praticamente 
inizio il dibattito. aperto poi 
formalmente dal Presidente 
della seduta professor Ranuc-
cio Bianchi Bandinelli. Dopo 
i primi due interventi (di cui 
si riferisce a parte) il franee-
se Tixier ha espresso il suo 
* profondo dissenso > con la 
relazione di Bobbio. afferman-
do che la vera originalita del 
pensiero gramsciano non risie-
de nella sua rottura con Marx 
e con il materialismo storico. 
ma al contrario nello sviluppo 
originale di esso. La teoria 
gramsciana della societa civi 
le e dell'egemonia. ha detto 
Tixier. non implica affatto la 
rinuncia alia funzione prima-
ria della struttura. che anche 
in Gramsci rimane un punto 
fermo. Secondo Tixier c*e nel-
le tesi di Bobbio il pericolo 
eguale e contrario del mecca
nico determinismo economico: 
I'ideologismo e una concezio
ne idealistica che < pud por-
tare a trasformare i partiti in 
tante case della cultura >. 

Polemico nei confronti di 
Bobbio e state anche S.F. Ro 
mano. che. dopo essersi ri fatto 
ad alcuni spunti della relazio
ne tenuta icri da Garin. espri-
mendo Tesigenza di non iden 
tificare Gramsci con lo stori-
cismo genericamente inteso 
(nei confronti del quale, ha 
detto Romano. Gramsci stesso 
manifesto una costante tensio-
ne critica). ha rilevato che in 
Bobbio manca il concetto di 
classe e che nella sua rela
zione vengono sottovalutate 
due esperienze fondamentali in 
Gramsci: quella dei consigli 
di fabbrica (in riferimento al 
concetto di societa civile) e 
quella del fascismo (in rife
rimento al concetto di egemo
nia) : elemento. quest'ultimo. 
ha concluso Romano, che e 
stato giustamente valorizzato 
da Ragionieri. 

Giancarlo Ferretti 

lorchd si delinea il distacco 
dal marxismo della Seconda 
Internazionale, avviene il primo 
« incontro > con 1'opera di An
tonio Labriola: ma d nel pe-
riodo intorno alia Rivoluzione 
di Ottobre che la consuetudine 
di Gramsci con i saggi labrio-
liani si intensifica. «Tra La
briola e Gramsci c'e. insom-
ma. I^enin»: I'interesse di 
Gramsci per I'autonomia del 
movimento ideologico. che La
briola rivctulicava nella pre-
sa di coscienza degli uomini 
dei contrasti di classe che muo 
vono la storia. si « inverera > 
nello studio degli intellettuali 
c della loro fun/ione nei grup-
pi sociali. diventando cosi. da 
metodo di interpretazinne del 
la storia, punto di riferimento 
necessario per lo sviluppo del 
marxismo come teoria e scien-
za della politica. 

Come osservd Togliatti nel 
1958. un ruolo determinate 
assumpra. nella ricerca teo
rica e pratica di Gramsci sul-
la moltepiieita dei mezzi at-
traverso cui la classe ope
raia che tende alia conquista 
del potere si sfor7a di creare 
le condi7ioni della sua ege
monia. la distinzione fra la 
« guerra manovrata >. e cioe I 
I'attacco rivoluzionario per la 
conquista del potere, e il con
trasto di rlasse che matura 
sotto la direzione del partito 
rivoluzionario quando I'attacco 
non d possibile. E' questo un 
momento originale. di impor-
tanza capitale. del pensiero 
gramsciano. Decisivo. per que
sto sviluppo, fu il soggiorno 
di Gramsci neirURSS. che gli 
consenti di assimilare e poi 
di sviluppare creativamente la 
formula leninista del «fron-
te unico ^ lanciata dal terzo 
Congresso dell'Inteinazionale 
Comunista. verso la quale, ini-
zialmente. egli. pure, aveva 
nutrito delle perplessith * riaf-
fermando (contro Bordica) il 
carattere universale della Ri
voluzione di Ottobre e il ruolo 
dirigente della Internazionale 
Comunista che da auella espe-
rienza era sorta. Gramsci fu 
consapevole della esigenza di 
una diversa articolazione tat-
tica neU'Europa occidentale. e 
calft sempre di piii la sua ri
cerca nella storia. nella real
ta della societa italiana. del fa
scismo arrivando a definire la 
funzione degli intellettuali e 
del partito rivoluzionario co
me « intellettuale collettivo >. 

Affrontando una problemati-
ca di grande interesse e di 
grande attualita. Ragionieri ha 
infine rilevato la inopportuni-
ta di separare — come si d 
teso a fare dopo la pubblica-
zione della biografia gramscia
na di Giuseppe Fiori e del rap 
porto di Athos Lisa — la rico-
stni7ione delle posizioni assun-
te da Gramsci nelle discussio 
ni politiche con i compagni di 
prigionia dal 1929 e l'analisi 
degli sviluppi del suo pensie
ro. quale risulta da una atten-
ta e puntuale lettura critica dei 
Quaderni. durante la detenzio-
ne. Una «svolta > era stata 
impressa alia linea della Inter
nazionale Comunista dal X 
Plenum allargato (luglio 1929) 
che aveva interpretato la cri-
si econimica mondiale come 
preludio al « crollo > del siste
ma capitalistico. Gramsci non 
poteva certo consentire con 
questa valutazione: e. soprat-
tutto. egli temeva che andasse 
>:marrita per il movimento co
munista la ronsapevolezza com-
plessiva della fase storica in 
corso. che vedeva concentrata 
nel concetto e nella pratica del
l'egemonia. 

Percid Gramsci riprese in 
quel momento la sua riflessio
ne. sviluppandola «in un con-
fronto drammatico che investe 
in se la storia presente e pas-
sata. in una ricerca appassio-
natamente tesa a scoprire e a 
verificare in modo instancabi-
le i criteri di cono«xrenza e di 
arione » C'd una nota. del 1933 
— «Epiloeo primo» —. che 
costitui?ce un pro\-\-isorio. ma 
significativo punto di arrivo 
della riflessior»e carceraria di 
Gramsci. in quanto in essa ri-
tornano si pud dire tutti i te
mi fondamentali dei Quader
ni: « Tl punto di partenza e il 
concetto di " rivoluzione pas-
siva ". ormai valutata al ter-
mine di lunghe ricognizioni sto
rico politiche. e accettato co
me " argomento " per la valu
tazione di periodi stonci nei 
quali la " guerra di posizione '* 
prevale sulla " guerra di mo
vimento ", esemplare terreno 
di indagine .in qualche misura. 
per una classe cui spetti il com-
pito di divenire " dirigente " 
prima di esscre divenuta " do-
minante " >. 

«II concetto, accettato come 
criterio conoscitivo. per gli 
dementi di realismo che esso 
contiene... viene criticato e re-
spinto come possibile indica-
zione positiva dei compiti sto
l i d della classe operaia. La 

prospettiva politica, positiva, 
al di la di questa o quella pa
rol a d'ordine. d affldata ad una 
concezione del partito rivolu
zionario della classe operaia 
tale da collegarla indissolubil-
mente con indici della societa 
nazionale, da rendere la sua 
resistenza al fascismo e la sua 
lotta il segno tangibile dello 
incessante passaggio dal regno 
della necessita a quello della 
liberta >. 

II dibattito sulle prime tre 
relazioni e iniziato subito do
po l'esposizione di Ragionieri. 
II cecoslovacco Kosik ha ap-
profondito il concetto gram
sciano di prassi e di fllosofia 
della prassi. II francese Haupt, 
trattando il problema della 
« formazione » di Gramsci, del
le vie attraverso le quali egli 

prese contatto. assimild e svi-
luppd il leninismo. ha rilevato 
la necessita di indagare sulla 
influenza che ebbe. nello svol
gimento della sua elaborazio
ne. la elaborazione di alcuni 
esponenti e teorici occidenta-
li del movimento operaio (per 
esempio, di Daniel De Leon 
per quanto concerne il concetto 
di < controllo operaio >). 

La discussione sulle relazio 
ni di Garin, Bobbio e Ragio 
nieri d continuata nella sedu
ta pomeridiana: ne riferiremo 
domani. Oggi d arrivata la de-
legazione sovietica, di cui fa 
parte anche il flglio minore di 
Gramsci, Giuliano. 

Mario Ronchi 

STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Cent'anni fa nasceva a Molinella 
Giuseppe Massarenti 

Primo magglo 1919: il compagno Massarenti, Indicate dalla freccia, fra gli opera! e le mondlne 
di Molinella 

PER TRE DECENNI NEL FUOCO 
DELLE L O n E CONTADINE 

Dal 1890 al 1920 l'azione del pioniere socialista contribui a 
portare sulla scena nazionale, accanto agli operai, il bracciante 
agricolo — Le feroci persecuzioni — Un ricordo di Togliatti 

Cent'anni fa. 1'8 aprile 1867. 
a Molinella nacque Giuseppe 
Massarenti, pioniere socialista 
in terra bolognese. Egli fu, con 
Andrea Costa, Anselmo Mara-
bini e tanti oltri, di quella schie-
ra di uomini che — ricordo 
Palmiro Togliatti nel celeber-
rimo discorso di Reggio Emilia, 
Ceto medio ed Emilia rossa —, 
< fanno parte delle migliori tra-
dizioni del popolo italiano. che 
not sentiamo nostre... perche 
in essi riconosciamo dei mae
stri di quella politica che si 
fonda sulla capacita di espri-
mere le aspirazioni pra profon-
de degli uomini che virono del 
loro lavoro, e sulle capacita di 
organizzare la lotta per la rea-
lizzazione di queste aspira
zioni y. 

Massarenti con la sua opera 
di agitatore ha tracciato un sol-
co profondo — attraverso I'ul-
timo decennio del secolc scorso 
ed il primo quarto del presen
te, — nel campo della organiz-
zazione, della lotta, degli obiet-
tivi assegnati alle masse conta-
dine. Egli fu anche promotore 
e dirigente di cooperative di 
consumo (1S96) ed agricoite 
(1910). sindaco (dal 1906 al 
1914; dal 1920 al giugno 1921). 
ma in ogni settore fu. essen-
zialmente, un < capo lega », lo 
ispiratore della battaglia dei 
braccianti e dei mezzadri della 
€ bassa >. Tuttavia 4 ancora li-
mitata la riflessione critica sul
la sua attivita pionieristica e 
ardente, da cui far emergere 
pregi e timiti, e trarre la lezio-
ne della sua esperiema. 

Esiste una < letteratura mas-
sarentofoba » — come la qua
lified Massarenti stesso — con-
tenporanea alle memorabili 
lotte promosse dall'agitatore, 
fra le quali campeggia quella 
deU'allora redattore capo di 
II Resto del Carlino. Mario Mis-
siroli, con i noti pamphlet. 
Satrapia. La Repubblica degli 
accattoni, II fascismo e la cri-
si italiana. Vi una agiografia 
postuma, che sconfina nella 
€ santificazione > di cui 4 tipico 
esempio U volumetto di Lucilla 

Antonelli, II santo della palude. 
Costituiscono contributi ad una 
conoscenza reale dell'opera di 
Massarenti. della sua capacita 
di organizzatore, della sua vi-
gorosa lotta classista, dei suoi 
limiti riformistici, brevi saggi e 
discorsi di parte comunista (Ar-
turo Colombi, Giuseppe Mas
sarenti, pioniere. combattente 
e martire del socialismo. e. 
Mauro Scoccimarro. Giuseppe 
Massarenti e la lotta per il 
socialismo) t cui spunti critici 
sono suggeriti da un'importante 
intervista col protagonista, rac-
colta da Togliatti. e pubblicata 
su L'Ordine nuovo. nel giugno 
1922. sotto il titolo Dalle « ba-
ronie rosse > al fascismo. 

Le fitte 
schiere 

Che sia di estremo interesse 
ripercorrere il suo cammino. 
iniziato alia testa di plebi mi-
serabili e turbolenle delle terre 
di bonifica, le quali, nel corso 
di tre decenni, con la lotta. gli 
scioperi, t boicottaggi. divenne-
ro fitte schiere che c porrero 
un giomo dare forma completa 
e forza travolgente al sogno 
della societa governata dal la
voro », e detto in breve. 

I braccianti e le mondine di 
Molinella, dal 1S90. stimolati 
dalla propaganda socialista e 
sotto la direzione di Massaren
ti — egli scrisse — osarono e 
rhiscirono ad «infrangere per 
primi le vecchie consuetudini 
affermando nel fatto concreto 
della lariffa e degli orari pre-
stabiliti. U diritto di organizza-
zione e di resistenza proletaria. 
il diritto di vendere la propria 
merce lavoro alle jnioliori con-
dizioni possibtlt, tl diritto di 
evitare la concorrenza fra i 
lavoratori, il diritto di trasfor
mare in ciMadini liberi, onesti e 
laboriosi, i veccm servi deUa 
gleba, abbruttti dallo sfrutta-
mento rnumano degli schiarisfi 
di qvei tempi >. 

L'azione di Massarenti cun 
tribui all'affermazione di quel 
grande movimento, originale ed 
unico in tutto il mondo, che 
porto sulla scena nazionale, ac-
canxo agli operai. il bracciante 
agricolo. il quale fu, negli anm 
dell'avanzante progresso pro-
duttivo e capitalistico nelle 
campagne. Vavanguardia delle 
masse contadine sollecitate, 
dall'insoluto problema della 
terra, alia lotta per Vafferma-
zione d'una migliore giustizia 
sociale. Contribui, con lorga-
nizzazione di forti leghe brac-
ciantili, a creare uno strumen-
to per il controllo del mercato 
del lavoro ed un cond:ziona-
mento della destinazione delle 
rendite e dei profitti. mediante 
gli uffici di collocamento e lo 
imponibile di manodopera. Que-
sti istituti, corroborati dal va-
lido esempio della gestione di 
cooperative bracciantili e di af-
fittanze coUettive, costituirono 
la motta di un piu rapido ed 
esteso progresso agricolo e so
ciale. 

L'ultimo decennio dell'attivita 
di Massarenti, cioe fra \l 1911 
e fl 192/. e contrassegnato da 
una serie di battaglie nelle 
quali il centro diviene il rappor
to di mezzadria. Sono questi 
combattimenti, le forme e gli 
obiettivi ad essi indicati da 
Massarenti che propongono le 
piu significative questioni, poi-
che nel rapporto di mezzadria 
si raggruppa un nodo decisivo 
della battaglia socialista (Tal-
lora nelle campagne: il rappor
to tra lotta contrattuale e per 
la proprieta della terra e i 
rapporti tra bracciariti e gli al-
tri strati sociali. 

Tra a Wl e il 1912 i con-
dotta cittoriosamente una bat
taglia antelitteram per difen-
dere il prmcipio della < giu-
sta causa » del mezzadro con
tro Vescomio padronale. Poi, 
nel 1914, si sviluppa una lot
ta — ricca di inventive nelle 
sue forme — per un nuoco ca-
pxtolalo colonico, che smote 
per molti mesi Vagro di Mo-
nella ove. neU'estate. non si 

A sinistra: 
mondine ad 
un comlzio 
nel Molinel-
lese. A de-
stra: Pietro 
Massarenti 

compie alcuna operazwne di 
raccolta, tanto da inviperire la 
retriva agraria bolognese che 
ricorre. come al solito. all'in-
vio di rrumiri i quali accen-
dono un conflitto che conclude 
tragicamente la battaglia. 

Dopo la grande guerra, un 
esilio durato cinque anni nel 
la Repubblica di S. Marino, un 
processo dal quale usci trion-
fatore sulle accuse mossegli 
m quanto ammmistratore pub-
blico e della cooperativa lo
cale. Massarenti torno ad es-
sere nel cuore della battaglia. 
Nel 1920 si riaccende il con
flitto interrotto sei anni pri
ma. L'azione diviene. anzi, 
piii generate, e baldanzosa nel
la sua condotta, piu radicale 
negli obiettivi (che, seppure 
non proclamati esplicitamente 
mirano alia < bracciantizzazio-
ne* di tutti i lavoratori della 
terra); si scatena un conflit
to mortale con Vagraria — ma 
anche divergenzc tra le cate-
gorie impegnate nella lotta — 
che si protrae per oltre sette 
mesi consecutivi. La vittoria 
che conclude il lungo scon-
tro sociale, nell'ottobre 1920. 
sotto Vincombente scatenarsi 
dello squadrismo, 4 la luce ef-
fimera di un epico sforzo, spez-
zato per la mancata combina-
zione fra la lotta dei conta-
dini e quella degli operai in-
sorti nelle fabbriche. che fra 
Valtro addossa al movimento 
socialista gli odi di strati so
ciali intermedi delle campagne 
e delle citta. 

La reazione 
agraria 

Una affenfa considerazione 
dei termini di queste ultime 
lotte (condizionate dalla man-
canza nel PS1 di una concre-
ta ed adeguata prospettiva po
litica tesa a soddisfare Vaspv 
razione diffusa dei contadini al
ia terra) potra Qluminare una 
delle concause che favorirono fl 
successo della reazione agraria 

e fascista. Reazione che per.se-
guild ferocemente il coraggioio 
capopopolo di Molinella, prima 
costrmgendolo a rifugiarsi a 
Roma (giugno 1921-1926), poi 
relegandolo in vane isole di 
ennfmo (1927-1934). quindi se-
gregandolo in manicomio (1937-
1914). 

11 punto terminale dell'opera 
massarentiana nel campo della 
preparazione e della politica 
contadwa fa da sportiacque 
fra la politica condotta dal mo 
vimento conladino e socialista 
nell'epoca prefascista e quella 
sviluppatasi nel secondo dopo 
guerra. Baxta rtcordare che 
Massarenti e i molinellesi ven 
nero piu volte a conflitto sui 
metodi e gli orientamenti, coi 
massimi dirigenti della Feder 
terra nazionale. capeggiaia per 
vent'anni. dal 1906. dalla con 
terranea Argentina Altobelli. E. 
ancora. che proprio dalla plaga 
di Molinella, vel corso della 
lotta di Liberazione. dove opera 
Luciano Romagnoli (che diver-
ra. poi. segretario nazionale 
della Federbraccianti), si rige-
nerb la lotta agraria e. pren-
dendo spunto dal capitolato co
lonico del '20 — chiamato, im-
propriamente. « Paglia-Calda » 
— superandolo nei suoi conte-
nuti, in un dibattito a cui parte-
cipb nella clandestinita, Giu
seppe Bentivogli (discepolo di 
Massarenti e martire della Re
sistenza). nascera una nuova 
tattica, o meglio una nuova 
strategia della lotta agraria e 
dei rapporti fra le diverse ca
tegoric contadine. Nuovi orien
tamenti che hanno guidcto tut
to il movimento che si 4 svolto 
nelle campagne dal 1947 a tutto 
oggi. 

Nella ricorrenza centenaria. e 
a diciasselte anni dal 31 marzo 
1950. quando Massarenti mori. 
un omaggio vero al suo impe-
gno socialista sta nel trarre 
interamente dalla sua vita e 
dalla sua lotta I'ammaestra-
mento che e valido nel pre
sente. 
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