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28 SETTEMBRE 1864: ALLA St MARTIN HALL DILONDRA SI 
APRE UNA FASE NUOVA NELLA STORIA DEL MOVIMENTO OPERAIO 

La Prima 

Internazionale 
La 8t Martin Hall, a Londra, II 28 settembre 1864 In una rarlsslma stampa. Alia presidenza, alia deatra dell'oratore (in piedi), si scorge Karl Marx 

r Probabilmente non molti fra gli osservatori content-
poranei ebbero immediatamente la consapeyolezxa pre-
cisa che il meeting indetto il 28 settembre 1864 alia 
St, Martin Hall di Londra era destinato ad aprire una 
fase nuova nella storia del movimento operate internazionale. Si 
trattava, e vero, di una riunione che annoverava fra i propri 
crganizzatori i due nuclei piu forti, piu importanti e piii ricchi 
di tradizioni gloriose della classe operaia in quel momento esistenti, 
e cioe i rappresentanti delle Tra- ' 

popolare soltanto tre anni dopo. 
con la pubblicazione del primo vo
lume del Capitale. Negli anni vis-
suti in esilio, dopo avere parteci-
pato in prlmissimo piano in Ger-
mania alia rivoluzione del 1848-'49, 
non aveva condiviso le avventuro-
sc speranze nell'impossibile ritorno 
di una rivoluzione nelle vecchie for
me del passato. Aveva meditato sui
te cause della sconfitta della rivolu
zione e aveva indagato con profon-
do rlgore scientifico i nuov't svilup-
pi della situazione preparandosi a 
rtprendere su nuove basi Vattivita 
rivoluzionaria. Egli rappresentava 
davvero la coscienza critica del mo
vimento; nella sua continuita come 
nei suoi elementi nuovi. Per questo, 
incluso nella sottocommissione per 
la redazione del programma e degll 
statutl, divenne presto il capo della 
nuova organizzazioTie. Per quanto 
formalmente sempre in secondo pia
no rispetto ai radicali e ai sindaca-
listi inglesi che occuparono le cart-
che direttive piii rappresentative 
dell'Internazionale, Marx dette I'tm-
pronta del suo genio teorico all'at-
tivita dell'Internazionale, dalla sun 
formazione fino alia sua dissolu-
zione. 

-̂ 1 

d e - U n i o n s inglesi e gruppi di 
operai jrancesi che cot low com-
pagni di • Oltremanica avevano 
aid riallacciato i rapporti in oc-
casionc della Esposizione Univer
sale di Londra del 1863, e ai 
quali si erano uniti per la circo-
stanza i rappresentanti nella emi-
grazione degli operai tedeschi, sviz-
zeri, polaccni e italiani. II fine per 
il quale la manifestazione era stata 
convocata era di carattere non rl-
stretto, non corporativo. ma poli
tico e concerneva la solidarietd con 
I'insurrezlone polacca repressa dal-
Vassolutismo zarista. Pero le parole 
d'ordine con le quail H meeting si 
svolse, i discorsi che ne caratteriz-
xarono lo svolgimento nnn sembra-
vano oltrepassare i limiti del de-
mocratismo borghese e del generxco c 

solidarismo fra i popoli. Tentativi 
simili erano stati effettuati piu vol
te fino a quel momento nella storia 
d'Europa tanto prima quanto dopo, 
sia pure con assai maggiore dlffl-
colta, la rivoluzione del 1848: ma 
la partecipazione e it sostegno di 
associazioni operate non avevano 
impedtto che i comitati internazio-
nali sorti da simili manlfestazioni 
non avessero approdato a nulla di 
stabile e di duraturo. 

Se perd il meeting della St. Mar
tin Hall ebbe un eslto diversn tin 
tutti quesft precedenti ed approdd 
alia costituzione della prima gran-
de organizzazione internazionale 
del movimento operaio, I'Assocta-
zione Internazionale degli Operai, 
cio si dove a due elementi altret-
tanto importanti per esprimere la 
maturitd del tempi per una simile 
impresa: il grado dello sviluppo 
reale raggiunto dal movimento 
dei lavoratori e la presenza di un 
alto livello di coscienza teorica. 

Infatti, la ripresa e lo sviluppo 
del capitalismo dopo II 18S0 aveva- • 
no notevolmente contribulto alia 
estensione della grande industria 

' in Inghilterra e sul continente eu-
ropeo. Il processo di formazione 
della classe operaia era divenulo 

; uno dei tratti caratteristici della 
vita economica e sociale di nume-
rosi paesi: laddove si estendeva il 
fenomeno della « rivoluzione indu-
striale », masse compatte di operai 
di fabbrica opparivano al posto dei 
gruppi ristretti di operai ancoru 
In gran parte legati alVartigianato 
che nel corso della rivoluzione del 
1848 avevano rappresentato la 
< classe operaia ». Perd la sconfit-

, ta sublta da quel movimento rivo-
Xuzionario aveva respinto notevol
mente indietro le posizioni e gli 
orientamenti del movimento ope
raio. Il risveglio che agli inizi de
gli anni '60 era caratteristico dei 
lavoratori di tutti i paesi di piu 

r avanzato sviluppo economico e sn-
ciale si manifestava sotto bandiere 
politiche che per un verso o per 

' Valtro venivano a negare la neces-
sita di una funzione protagonistica 
della classe operaia mentre ne 
contestavano seriamente il collega-
mento internazionale. Il trade-
unionismo in Jnghilferra, il lassal-
lismo in Germania. H oroudhonismo 
in Francia, il mazzinianesimo in 
Italia erano senza dubbio indirizzi 
di organizzazione politico e socia
le molto diversi fra loro e che cor-
rispondevano passivamente alle 
peculiaritd di sviluppo dei singoli 
paesi nei quali si erano manifesta-
ti. Tutti quanti perd avevano in 
qualche modo comune un caratte
re angusto, limitativo, per molti si 
dirtf giustamente «setfarfo>. che 
finiva col negare un carattere au-
tonomo aH'azione della classe ope
raia e a subordinarla alia direzio-
ne politico di singole frazioni del-
In borghesia nazionalc. 

Questa contraddizione fra le 
possibilita del movimento reale e 
gli indirizzi delle sue * guide » ten-
rtche era molto chiara ad un uomo 
che al meeting della St. Martin 
Hall aveva assistito — lo scriverd 
qualche settimana dopo — « come 
figura muta » dal banco della pre
sidenza, in rappresentanza dealt 
artlgianl tedeschi emigratl a Lon-
ara. n suo name — Karl Marx — 
mm dtsUnmto a divenire famoso • 

L'opera di Marx 

Particolarmente in Italia ' dove 
V'Internazionale ebbe uno sviluppo 
piu tardo e fu in gran parte sotto 
Vinfluenza bakunista (e ad un al-
tro articolo rimandiamo la tratta-
zione dt questo particolare aspet-
to dell'Internazionale concernente 
la storia del nostro Paese) l'opera 
di Marx nell'Internazionale e sta
ta troppo a lungo conosciuta e giu-
dicata attraverso lo spettra defor-
mante delle critiche e delle accuse 
rivolte contro Marx doll'agitatore 
russo. Nulla perd -contrasta di piu 
con la sostanza dei jatti dell'afjer-
mazione che Marx intendesse im 
poire dogmnticamente il propria 
punto di vista o che volesse costi-
tuire un Consiolio Generate dotn-
to di pieni poteri alia testa dt una 
organizzazione fortemente centra-
lizzata sovrastante le singole se-
zioni nazionali. 

Lo smentiscono in primo luogn 
il contenuto dell'Indirizzo inaugu
rate e Vorientamento degli statuti 
provvisori, che Marx redasse nel-
Vottobre del 1864 so&tituendali al 
programma e alio schema di statu-
to elaborati inizialmente in un sen-
so profondamente influenzato dnl-
Videalismo mazziniano. Gia la so-
stituzione del programma con Vin-
dirizzo inaugurate e di per si si-
gmficaliva. Quell'indirizzo, che re-
sta tutt'oggi uno dei documenti piu 
importanti della storia del movi
mento operaio internazionale, Ju 
giustamente de/inito da Marx < una 
specie di rassegna delle vicende 
delle classi lavoratrici dal 1845». 
Infatti. cost facenAo, Marx mettevn 
al posto della imrnancabile dichia-
razione sugli «eterni principi > 
unanalisi storica dello sviluppo 
capitalistico, sostituiva alia afjer-
mazione di una < veritd » la defini-
ztone della caratzerislica della si
tuazione nella quale la classe ope
raia era chiamala a muoversi. fa-
ceva scaturire I'tndtcazione dei 
compiti della classe operaia non 
gid da una petizione di principio, 
ma dalla considerazione dello svi
luppo reale e delle sue contraddi-
zioni. 

II contenuto dell'indirizzo e de
gli statuti e noto. Nel primo Marx 
sottolineava come il grandioso svi
luppo del capitalitmo non fosse val-
so ni in Inghilterra ni sul conti
nente ad alleviare le condizioni <ii 
tntscria degli operai, ma avesse sot 
tanto dimostrato <he « nessun per-
lezionamento della macchina, nes-
suna applicazione della scienza al
ia produzione, nessun progresso 
dei mezzi di comunicazione, nes-
suna nuova colonia. nessuna emi-
grazione, nessuna apertura di nuo
vi mercati, nessun libero scambio, 
ni tutte queste cose prese insieme 
eliminassero la miseria delle clas
si lavoratrici; ch5 ami, sulla falsa 
base presente, ogni nuovo sviluppo 

delle forze produttive del lavora ' 
inevitabiimejite deve tendere a ren-
dere piu profondi i contrasti so-
ciali, e piu acuti gli antagonism! 
sociali». Lo sviluppo del capitali
smo ujfratellnva gli operai inglesi 
e gli operai del continente europeo 
gid divisi durante la rivoluzione: 
< Se dunque, tra la classe operaia 
inglese e quella del Continente non 
vi era stata solidarietd di azione, 
vi era ora in ogni caso solidarielu 
nella disfatta >. < 

Marx era consapevole di lanciare 
questo appello ad operai presso » 
quali si era notevolmente offuscu-
ta la tradizione rivoluzionaria. Per-
cid, se il documento si concludeva 
con le stesse parole del * Manifesto 
Comunista» (* Proletari di tutti i 
paesi, unitevi!»), al tempo stessu 
ne attenuava i toni e si faceva a 
considerare gli elementi «positi
ve > della nuova situazione che rt-
formatori borghesi e socialisti di 
varie scuole presentavano come 
vie di uscita dalla difficile condi-
zione del proletariato. Tanto lu 
legge sulla limitazione della gior-
nata lavorativa a died ore quanto 
i prtmi esperimenti positivi di coo
perative dt produzione direttamen-

• te gestite da lavoratori erano di-
chiarati da Marx fatti interessan-
ti, cupaci di dimostrare come fosse 

' possibile sottrarsi alle rigide leggi 
della offerta e della domanda e da
re vita a forme di produzione 
€ senza I'esistenza di una classe dt 
padroni che impieghi una classe dt 
operai *. Ma ne Vuno ne Valtro di 
questi lati «positivi > arrivavano 
ad intaccare i privilegi politici del
le classi dominanti. Percio Marx 
indicava come grande compito del
la classe operaia la conquista del 
potere politico, che, sola, avrebbe 
potuto consentire una profonda tru-
sformazione sociale. 

Marx, affermando che c 1'eman-
cipazione della classe operaia deve 
essere l'opera della classe operaia 
stessa*, e che « I'emancipaztone eco
nomica della classe operaia * e il 
grande fine cut deve essere subor-
dinato. come mezzo, oam movimen-
to politico, enunciava un program
ma che si saldava col movimento 
reale e vi introduceva gli elementi 
di coscienza socialista che egli ave
va approfondito nello studio dello 
sviluppo capitalistico. Ma un ugua-
le passo in avanti egli faceva com-
piere alia formula organizzativa 
del movimento operaio attraverso 
gli statuti dei quali proponeva la 
introduzione. Wilhelm Eichhoff, au-
tore di una Storia dell'Internazio
nale pubblicata nel 1868 alia cut 
redazione Marx prese una parte as
sai attiva e che e stata rtpubbli-
crtta in questi giorni a Berlino tn 
uccasione delle celebrazioni cente-
narie della Prima Internazionale, 
osservava come Marx avesse con-
cepito t poteri del Consiglio Ge-
nerule in forme tali che eliminns-
sero anche la parvenza di un go 
verno centrale del movimento ope
raio. Nella sua lotta contro le set-
te e per il pieno sptegamento del 
movimento operaio, Marx mirava a 
eliminare ogni residuo della asso-
nazione seoreta e a conferire alia 
Internazionale una direzwne pub-
blica e conlrollabile dal basso, cor-
rtspondente al carattere oggeltiva-
mente democratico del movimen
to operaio. Di qui la concezione ar-
ticolata dell' Internazionale come 
< mezzo centrale dt collegamento e 
di collaborazione tra le Associazio
ni operate che esistono nei diversi 
paesi e tendono alio stesso fine > c 
t compiti dt informazione, di colle
gamento e di coordinazione asse-
gnati al suo organismo dirigente. 
cioe al Consiglio generate. 

La parte sostenuta da Marx nel
la direzione dell'Internazionale e 
ancora troppo poco nota in Italia. 
Ma qui basterd fare rifertmenlo. 
per indicare la linea da lui seguita, 
alle < istruziom > da lui trasmesse 
ai rappresentanti del Consiglio Ge
nerate che partecipavano al primo 
congresso dell'Internazionale, tenu. 
tosi a Ginevra nel 1866 Al centra 
dei compiti dell' Internationale 
Marx collocava la necessitd di far 
si che gli operai non soltanto si 
sentano fratelli e compagni nel-

, Vesercito della emancipazione, ma 
anche si comportino come tali. Per 
raggiungere questo obiettivo spet-
tava all'Internazionale non gid di 
dettare o dt imporre agli operat 
c un qualsiasi sistema dottrinano », 
ma piu semplicemente di c unifi-
care e di generalizzare i movimen-
ti spontanei della classe operaia ». 
Marx sapeva che la strada per ar-

' rivare alia costituzione dt partiti 
politici che consentissero al prole
tariato di operare come classe sa-
rebbe stata lunga e difficile e ve-

. deva la necessitii di accompugnare 
con grudualitd il processo di sviiup-

' po di una coscienza socialista in se-
no alia classe > operaia. Caratten-

v sttcn della sua concezione in que
sto senso e la sua proposta, conte-
nuta appunto in queste * istruzin-
ni >, di estendere dovunque fosse 
possibile la costituzione dei sinda-
cati i quali, sorti inizialmente con 
obiettivi limitati u questioni di sn 
lario e di tempo dt lavoro, si erano 
venuti gradualmente trasformando 
in « ceutri di organizzazione della 
classe operaia >. Marx introduce
va qui per hi prima volta quel con-
fronto fra Ui funzione dei sindacati 
per la classe operaia e la impor-
tanzu dei Comuni per la borghesia 
nedievale, die era destinata ad 
avere una larga risonanza in Italin 
nei primi anni del nostro secolo u 
proposito delle Camere del lavoro. 

Marx ebbe a scrivere che la lot
ta dell'Internazionale era stata tut-
ta una continua lotta del Consiglio 
Generate contro le sette e contro 
gli esperimenti dilettanteschi che 
cercavano di prevalere sul movi
mento reale della classe operaia. E, 
ove si vada a guardare da vicino 
il grado di intensitd della lotta e 
la tattica seguita • da Marx e dal 
Consiglio Generate non si manche-
rd di osservare come appunto il 
movimento reale della classe ope
raia costituisse di questa lotta la 
pietra di paragone fondamentale. 

Verso i trade-unionisti ' inglesi, 
. ad esempio, che rappresentava.no 

i una forza reale del movimento ope
raio, Marx tenne un atteggiamento 
di stretta collaborazione almeno 
fino a che questi, dopo la Comune 
di Parigi del 1871, che I'lnternazio-

. note non aveva promosso ma aveva 
decisamente sostenuto, non ruppe-
ro la loro solidarietd col proletaria
to rivoluzionario. Si limito ad ope
rare fortemente nei loro confronti 
perche non trasformassero il mo
vimento operaio in un semplice 
supporto delle correnti riformatn-
ci delta borghesia inglese. Fra fl 
1865 e H 1867, ad esempio, nel cor
so della campagna per Vallarga-
mento del suffragio politico che ve-
deva accomunati insieme operai e 
borghesi progressisti, Marx insists 
con particolare forza nel Consiglio 
Generate perche quella battaglia 
fosse intesa come una parte tnte-

, grante della lotta per la democra-
zia, e criticb la soluzione di com-
promesso che fu alia fine raggiunta 
attraverso un semplice e limitato 
allargamento del suffragio. 

Democrazia 

e socialisnto 

Ma la partecipazione delta clas
se operaiu alle lotte politiche era 
intesa da Marx in un senso piu 
ampio delle battaglie politiche at-
I'interno dei singoli paesi. Tutto il 
problema dei rapporti fra democra
zia e socialismo trova nell'azione 
dell'Internazionale un prtmo deci-
sivo appronfondimento al livello 
delle questioni poste dalla societd 
del tempo. E sigmjicativo in pro
posito e soprattutto Vintervenlo 
compiuto dall'Internazionale in tut
te le grandi questioni di politico 
internazionale: le dichiarazioni di 
solidarietd alia lotta per Vindipen-
denza della Polonia. la condanna 
dell' oppressione dell'Irlanda da 
parte delVlnghilterra, l'appoggn> 
aWopera del presidente Lincoln 
per la liberazione degli schiavi, le 
discussioni sul problema della pa
ce e della guerra e le prese di 
posizione intorno alia guerra fran-
co-prusstana non costitutscono sol
tanto tl prolungamento di un 
solidarismo democratico eredita-
to da quanti ' avevano parteci-
pato alle precedenti rivoluziom 
europee; rappresentavano altre-
si la manifestazione dell'interes-
sr specifico delta classe operaia a 
chc condizioni piu favorevoli alia 
propria emancipazione fossero rea-
lizzate mediante la eliminazione dei 
contrasti caratteristici di periodi 
precedenti la formazione e la dif-
lusione del modo di produzione ca
pitalistico. Questa considerazione 
del rapporto fra democrazia e so
cialismo esteso anche alle questio
ns della politico internazionale. era 
moltre il segno della opposizione 
di Marx alia concezione catastrofi-
ca e unilaterale delle sitte che atv 
punlo Vessenza dt quel rapporto 
contestavano o mettevano in di
scussion?. 

71 primo periodo della storia del
l'Internazionale -ebbe al proprxo 

ccntro la battaglia fra questa con
cezione del rapporto fra democra
zia e socialismo, fra lotta economi
cs e lotta politica, che costitutsce 
la prima incarnaztone storica di 
a d che nei decennt successivi del- , 
la storia del movimento operaio 
verrd sviluppandost come « marari-
s'/io >, e il proudhonismo assai ric-
co di influenza fra i lavoratori par
ticolarmente della Francia e del 
Bclgio. Fino all'immediata vigidu 
della guerra franco-prussiana del 

( 1870 furono i seguaci dt Proudhon 
a rontrastare il passo alia direzione 
del Consiglio Generate opponendo 
>i in ogni forma, anche attraverso 
vno stravolgimento e una deforma-
ziom del testo degli statuti del 
I'Internazionale, alle uffermazioni 
favorevoli alia partecipazione degli 
operai alia lotta politica non meno 
che alia 7iecessitd della organizza
zione sindacale o alle dichiarazioni 
dt collettivismo. E' perd significa-
tivo della concezione delle possibi
lita e dei compili dell'Internazio 
nule che Marx aveva, il rilevare il 
cirattere di estrema gradualitd del
la lotta condotta dal Consiglio Ge
nerate per superare le posizioni 
proudhoniane fondate sulla difesa 
accanita della cooperazione e del 
credito considerati come mezzt 
esclusivi e universalmente validi 
per la emancipazione della classe 
operaia. Questa lotta, che si prolun-
g i con varie vicende per ben quat-
tro congressi dell'Internazionale, 

. parti sempre dal riconoscimento 
, della situaziorie di fatto, e cioe del 

parziatc fondamento nelle cose ch* 
/" diffusione di una simile dottrina 
trovuva nella condizione dt uno 
classe operaia ancora depressa dal 
< bagno di sangue » del giugno del 
'4* e costretta nell'ambito dell'Im-
pero napoleonico a vivere «n con
dizioni che ne limitavano forte
mente la libertd di organizzazione 
e la possibilita di partecipare in 
modo autonomo alia lotta politica 

Certo, se ben piii deciso e riso-
luto fu Vatteggiamento di Marx 
nei confronti dell'altra setta con
tro la quale si concentro succes-
slvamente il fuoco del Consiglio 
Generate dell'Internazionale, e cioe 
contro il bakunismo, cio si dovi 
anche alia posizione di maggior 

- forza raggiunta dall'Internaziona-
le, al prestigio che aveva conse-
guito presso le masse operate^ non-
che" per essere divenuta il simbo-
lo della rivoluzione appoggiando e 

' difendendo la causa delta Comune. 
Ma di versa, e doveroso riconoscer-
lo, era anche la natura della setta 
c del particolare indirizzo che cer-
cava di imprimcre alia attivitd e 
alia organizzazione dell'Internazio
nale. 1 risultati della ricerca stori
ca possono avere messo in discus-
sione questo o quel particolare 
delta requisitoria spietata mossa 
nel 1871-72 e negti anni successivi 
da Marx e da Engels contro Ba-
kunin; hanno anche confermato 
pero come non gid c motivi perso
nal! >f ma ragioni sostanziali e di 
principio animarono la polemica di 

' Marx contro Bakunin. A ragione, 
Palmiro Togliatti. in un saggio su 
marxismo e bakunismo ristampato 
di recente nel volume Momenti del
la storia d'ltalia (Roma. Editori 
Riuniti, 1963), nel mettere in evi-
denza come Vantitesi fra Marx a 
Bakunin fosse piena e investtsse 
tutte le questioni fondamentali per 
lo sviluppo del movimento operaio, 
osservava come per molti aspetti 
Videologia bakunista rispecchiasse 
e trasponesse sul piano della pro-
blematica socialista numcrosi pun-
ti di vista caratteristici della fidu-
cia che la borghesia aveva accumu-
lato nel corso della sua esperienza 
per la libertd politica ed econo
mica. Di qui discendeva in primo 
luogo I'affermazione di Bakunin se
condo la quale lo Stato costituira 
il nemico principale del proletaria
to, non gid come espressione di de-
termiwiti rapporti di classe e come 
strumento delle classi dominanti, 
ma come Stato in se, creatore di 
questi stessi rapporti e dello sfrut-
tamento delle classi lavoratrici da 
parte delle classi dominanti. II «It-
vellamento delle classi » che sareb-
be subentrato dopo la dissoluzione 
dello Stato sarebbe stata la conse-

' guenza di un colpo dt mano insur-
rezionale preparato da un gruppo 
di cospiratori appoggiato sugli stra
ti piu arretrati della popolazione 
lavoratrice della cittd e della cam-

" pagna. L'indirizzo dell'Internazio 
nale veniva negato in blocco non 

' soltanto perche il bakunismo con-
testava punto per punto tutto il 
lavoro che Vlnternazionale aveva 
svolto fino a quel momento, met-
teva in discussione la lotta econo
mica non meno • che la partecipa

zione alia lotta politica, ma anche 
perche Bakunin si rifiutava di ac-
cettare la struttura organizzativa 
e la disciplina della Internazionale 
mediante la costituzione di una as-
sociazione scgreta, I'Alleanza De-
mocratica Universale, rivolta a con-
quistare dall'intcrno la direzione 

' deN'/nternazionale. 
Si e molto discusso dei motivi 

che poterono indurrc Marx nell'ul-
timo congresso dell'Internazionale 
(L'Aja, settembre 1872) a proporre 
e a fare accettare, col trasferimen-
to negli Stati Uniti del Consiglio 
Generale, la fine di fatto dell'Inter
nazionale. E' difficile pensare che 
a Marx sfuggissero i pratici effetli 
di quel trasfcrimento: nonostante 
egli guardasse con lungimiranza 
agli sviluppi industrlali del nuovo 
continente, non poteva certo imma-
ginare che U gid fossero presenti 
forze capaci di farsi centra del mo
vimento operaio internazionale. E' 
assai piii probabile che egli valu-
tasse con estremo realismo una si
tuazione generale resa precaria dal 
fatto che, dopo la Comune, I'Inter
nazionale, fatta oggetto dovunque 
ad una persecuzione furiosa da par
te dei governi, era divenuta troppo 
debole per non soggiacere alle trop
po numerose spinte ' centrifughe, 
che andavano dalla defezione dei 
stndacati inglesi al separatismo che 
I'agitazione di Bakunin fomentava 
nei paesi latint. Marx era un rivo
luzionario che aveva troppo medi
tato sulle difficoltd delle rivoluzio-
ni per non comprendere che pro-
lungare la vita dell'Internazionale 
sarebbe stato pregiudicarne il com
pito che tanto mirabilmente aveva 
assolto. II discorso pubblico cue 
egli tenne all'Aja al termine del 
congresso col suo accenno alle pos-
sibilitd diverse di accesso al potere 
che si aprivano al movimento ope
raio nei diversi paesi indica chia-
ramente la sua consapevolezza chc 
I'Internazionale aveva aperto la 
strada alia formazione del proleta
riato in < partito politico autono
mo, che si oppone a tutti gli altri 
partiti delle classi possidenti >, cin 
che era appunto uno dei fini assc-
gnati all'Internazionale all'at to del
ta sua fondazione. 

Le forze 
> , 

dell'Internazionale 

e le lotte operaie 
Come tutte le cose fatte oggetto 

di un odio inestingutbile e di un 
amore indomato, I'Internazionale e 
stata spesso trasportata nel regno 
della leggenda. I' suoi avversari 
come i suoi fautori, per opposti 
motivi, ne hanno a piii riprese al-
terato e dilatato la consistenza ef-
fettiva. II Times nel 1871 ne valutd 
gli aderentt a due milioni e mezzo, 
mentre Oscar Testut, il ~ famosn 
agente segreto < numero 47» che 
air/nfernazionale dedico tutta una 
serie di scritti, parlo addirittura di 
cinque milioni di membri. Ma era-
no gli stessi tnternazionalisti, i rap
presentanti delle singole sezioni 
che nei loro saluti ai congressi $t 
facevano portatori di cifre assai 
elevate. 

La realtd fu piii modesta e so
prattutto assai diversa. In una re
cente storia delle organizzazioni in-
ternazionali Julius Braunthal ha 
rtcostruito la consistenza numeri-
ca dell'Internazionale sulla scorta 
di uno spoglio assai attento dei do
cumenti ed e arrivato a conclusioni 
che ridimensionano notevolmente 
quelle cifre leggendarie. Nei singo
li paesi i membri individuali della 
Internazionale si contavano sulla 
base di umtd ben tn/enort: a po-
che centinaia in Inghilterra, ad al-
tune mtgltaia in Francia e in Sviz-
*era, a non piu di un migliaio in 
Gcrmania, dove fra Valtro la ade-
sione ad associazioni internazionali 
era ostacolata da severi dtcieti di 
legge; mentre in Spagna e in Ita
lia I'Internazionale si diffuse pre-
valentemente nella sua versione 
bakunista, in altri paesi come 
VOlanda, la Danimarca e gli Stati 
Uniti ebbe rappresenlanze sparute 
e la sua sezione russa ebbe vita 
soltanto nella emigrazione. 

Un discorso diverso deve farsi 
invece per le adesioni all'lntema-
zionale non individuali, ma collet-
live, di associazioni sindacati, coo-

• perative e politiche di lavoratori 
Per quanto difficile possa risultare 
un tale calcolo, molto ampia risul-
td in questo senso la influenza del

l'Internazionale in virtu dell'azio-
ne e dell' intervento costanti che 
essa esercito nelle lotte operaie del 
tempo. II Consiglio Generale inter-
venne piii volte, ad esempio, per 
impedire che in occasione degli 
scioperi di operai inglesi lavoratori 
« crumiri > venissero importati dal 
paesi del continente europeo e con-
quistd mediante qucst'opera una 
grande popolaritd fra gli operai in
glesi: nel 1869 ben 28 sindacati in
glesi, fra i quali quello assai im-
portante dei meccanici, risultavano 
aderire all'Internazionale. A sua 
volta il Consiglio Generale orga-
nizzo a piu riprese sottoscrizioni e 
interventi di solidarietd a favore 
di operai in sciopero in Francia, in 
Svlzzera, nel Bclgio e altrovc. A 
partire dal 1867 quando il Consi
glio Generale raccolse un cospicuo 
fondo per sostenere i lavoratori del 
bronzo di Parigi in parte licenziati 
e in parte minacciati di liccnzia-
menfo per avere voluto sostenere 
la loro organizzazione sindacale, 
simili interventi si fecero sempre 
piii numerosi ed efficaci; nel 1868 
appoggio uno sciopero dei mura-
tori di Ginevra per una riduzione 
della giornata lavorativa da If a 
10 ore che costrinse gli imprendi-
tori ad un • compromesso; sempre 

' nello stesso anno sostenne uno scio
pero dei setaioli di Lione, nel 1869 
la lotta dei minatori belgi, e an
cora altre lotte operaie in Francia, 
in Inghilterra, in Germania e ne
gli Stati Uniti. L'Internazionale 
non riceveva da questi interventi 
soltanto un prestigio quale prece-
dentemente nessun'altra associazio-
ne' aveva mat conosciuto. Forti 
gruppi di questi lavoratori vi ade-
rirono entusiasticamentc, magari 
senza che questa adesione si rive-
lasse un fatto duraturo o perma-
nente, ma iniziandosi concretamen-
te attraverso queste esperienze di 
lotta ai principi dei quali I'Inter
nazionale era portatricc. E ancora: 
per quanto le leggi vigenti nei rl-
spettivi paesi ne impedissero una 
adesione formate all'Internazlona-
le, il Partito Operaio Socialdemo-
cratico Tedcsco fondato ad Eise
nach nel 1869 e le associazioni so-
cialiste dell'Impero austro-ungari-
co si richiamavano in modo espli-
cito ai principi dell'Internazionale 
fino ad includerli nei loro program-
mi. Tutti gli studi che si sono ve
nuti pubblicando negli xiltimi anni 
o che vedono la luce in questi mesi 
per la celebrazione centenaria e 
che si vengono speclficando intor
no alle singole seztoni dell'Interna
zionale mettono in evidenza que
sta intensitd di vita e di partecipa
zione operaia intorno all' Interna
zionale, spesso travalicante le sot-
tili distinzioni ideologiche. 

Da allora il movimento per la 
' emancipazione della classe operaia, 

sostanzialmente circoscritto in que-
gli anni alle avanguardie dei lavo
ratori dei paesi economicamente e 
socialmente piii sviluppati, si e 
esteso a masse sterminate di uomi-
nt dt tutti i continenti, si e identi-| 
ficato in modo sempre piu stretl 
con la causa universale della libe-\ 
razione dell'uomo. Guida del sue 
cammlno sono state le parole con-
tenute neirindirizzo inaugurate di 
Marx del 1864: * La classe operaia 
possicde un elcmento del successo 
il numero; ma i numeri pesano sul 

. la bilancia solo quando sono unit 
dalla organizzazione e guidati dalle 
conoscenza>. Tl corso della storia dei 
mondn e stato cambiato dall'interi 
vento di questa forza costruttria 
di nuovi Stati e di nuovi ordina 
menti sociali, capace dovunque d 
organizzarsi come forza politica au 
tonoma. Sono variate e possono at 
cora variare le forme di cot!eoa| 
mento nelle quali si esprime e 
realizza la solidarietd del moci | 
mento organizzato dei lavoratc 
Ma se questo primo incontro fra l\ 
idee del socialismo scientifico e l\ 
classe operaia domind per dice 
anni una parte della storia eurc 
pea, e «precisamente quella part 
in cui e riposto Vavvenire > (En 
gels), questo avvenire e divenut 
sempre piii il presente del nostr 
tempo. Quell'incontro costituisce I 
costante dello sviluppo del mov 
mento operaio internazionale ed 
la base insopprimibile della st 
unitd, Sviluppare questo inconli 
in un processo confortato dal] 
esperienza alia luce dei probler 
nuovi della situazione del nostr 
tempo, in un necessario approfo{ 
dimento della diversity delle vie 

.sviluppo del movimento reale, 
ancora oggi la lezione che scatl 
risccc dalla Associazione fonda\ 
a Londra cento anni or sono. 
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