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UNO STRUMENTO PERMANENTE NELLA LOnA CONTRO IL MOVIMENTO OPERAIO 

Cinque cronache 
della storia 
della provocazione 

Dalla prima internazionale alia nascita della dittatura fascista 
L'attentato a Napoleone III che costo a Mazzini 
una sentenza di condanna a morte e rafforzo il potere del tiranno 
Wolff: un « rivoluzionario » pagato dalla polizia francese 
La vicenda di Carlo Terzaghi, il provocatore che animo le prime 
scissioni del socialismo italiano - Nelle confessioni postume 
di un magistrate la biografia di uno slavo al servizio della polizia 
italiana che si insinuo in casa Matteotti e guidd i fascisti 
nel delitto - In qual modo l'attentato Zaniboni contro Mussolini, 
attentato che favori il lancio della dittatura, fu organizzato 
con la partecipazione di un agente provocatore fascista 

Cosi i fascisti sfruttarono, in un clima crescente di isteria e repressione, gli « attentat! » a Mussolini, fra cui quello Zaniboni (il cui nome si pud leggere fra gli 
altri sui cartelli) che essi stessi avevano contribuito a organizzare. 

II brano inizlale della lettera con cui Nigra, mlnistro italiano a Parlgi, racco 

manda la spla e provocatore Greco al Mlnistro italiano degll Affari Esteri 

Uno scritto di Engels inedito in Italia 

Contro le manie 
dei «cospiratori» 
Un monito di cento anni fa 

Pubblichiamo uno scritto di Engels dedicato alia influenza 
esercttata dalle posizioni anarchiche di Bakunin agli albori del 
movimento operaio nel nostra paese. Si tratta di un ampio stralcio 
dell'articolo, inedito in Italia, apparso il 16 marzo 1877 sul 
< Vorwarts », organo centrale del socialist) tedeschi. Engels coglie 
i segni del superamento di questa influenza anarchica negli oricn-
tnmenti del settimanale « La Plebe » e della Fedcrazione dell'Alta 
Italia, I'organizzazione operaia costituitasi a Milano nel 1876. La 
Federazione, rompendo con gli anarchic!, affermo I'esigenza di 
promuovere la lotta politica della classe operaia, di organizzare 
un partito socialista, e di aderire aU'lnternazionale. 

ESISTONO pieghe della storia cosi ben 
riposte che spesso anche il deposi-

tarsi degli anni e dell'indagine critica 
non riesce a farvi luce: soltanto rari te-
stimoni o rare documentazioni. o cenni 
di s|)oradiche citazioni sono talvolta in 
grado di portare un contnbuto chiari-
ficatore. E tanto piu queste pieghe ten-
dono a diventare oscure quando si ri-
fenscano a quei momenti nati e svolti 
neH'ombra della cospirazione die, di 
per se stessa. tende a distruggere le 
tracce della sua esistenza. Quando poi 
questa cospirazione sia diretta o sug-
gerita dal potere costituito — come e 
storia degli anni della lotta proletaria 
— le tracce diventano ancora piu la-
bili: giacche sempre, o spesso, ven-
gono cancellate proprio da clii avrebbe 
compito e me/zi per individuarle e 
metterle in luce. 

Tuttavia 1'espcrienza stonca colletti-
va del movimento operaio. insieme ad 
alcuni « incidenti » che hanno impedito 
l'elimir.azione delle prove, lascia emer
gen' — con frequenza sufficiente da 
poter essere inte.sa come recola — la 
traccia co-«tan:e della provocazione or-
ganizzata: provocazione politica o ter-
ron.stica. che poi il * potere * ha sfrut-
tato secondo la logita dei .suoi inle-
ressi. Del resto puo essere sufficiente 
muovere dall'interrogatixn -r a clu gio 
va > per risahre — oggi come ieri — 
verso la soluz;one di alcuni rebus sto
r i a . La costante emergente e poi so-
stan7ialmente una: che la classe do-
minante ha sempre infiltrato uomini 
sum nelle organlzzazioni che per la loro 
natura si pre^tano ad essere utilizzate 
ai fini della reazione. 

Gli ultimi cento anni di storia nazio 
nale sono purtroppo ncchi di episodi 
clamorosi. anche se spesso pratica 
mente ignorati e di difficile recupero. 
Pr^edenrio per appunti soltanto indi 
cativi. si puo tuttavia connnciare con 
gli anni di Mazzini e della Prima Inter
nazionale e concludere poi — per mo-
strare la logica unitana di questi av-
venimenti — con gli anni del fascismo. 

Attentato 
a Napoleone III 

PASOUALE GRECO — In una lettera 
di Carlo Cafiero ad Kneels, del 17 n" 
venb.v 1171. <-i legee fra I'altro: « Ho 
b S-JGI'.O rT ov "T minuli deltagh sul con 
to ch Trah'icrn. enhn che fu compl' 
cnU> crm Green rwU'nttentaln contro 
Bnr,nnarte So b?ne eh' fosse Green, 
ma rnrrci snp»re se Trcbvceo fu real 
mente cnsivratore " contro " il tiron 
no e non " pel eontn " del tiranno, en 
me fu Green ,» 

Chi era questo Greco che M sapeva 
agire « per conto » del tiranno. cioe di 
Napoleone III? Aldo Romano, nella sua 
Storia del mzv rrevto socialista in Jta 
Ua, cosi lo desenve: « Del Pizzo di Ca 
Hbria, a venlitri anni partecipd al 

provocatore nel 1863 si offri al Maz
zini per uccidere Napoleone III; per 
sua stessa delazione fu arrestato a Pa-
rigi con tre compagni e da imputatn di-
venne accusatore dei correi e del pre-
sunto mandante >. 

La vicenda e il personaggio sono 
chiari. Fingendosi « rivoluzionario » e 
conquistata la Hducia di Mazzini. Gre 
co — che probabilmente lavorava gia 
per il governo francese — propose una 
spedizione a Parigi per uccidere il 
«tiranno» Napoleone III. Qui giunto. 
tuttavia. denuncio il complotto ed i 
suoi autori. Ne rierivo uno scandaln in
ternazionale. assai utile alia politica 
repressiva di Napoleone III. nonche una 
sentenza di condanna a morte per Maz 
zini. 

La vicenda. tuttavia. non fmiscc qui. 
Fuggito da Parigi durante la Comune 
l'agente provocatore torno a farsi vivo 
I'll settembre • del 1872 quando la rea-
z.one aveva sanguinosamente trionfato 
in Francia. Egli scrive infatti a Co 
stantino Nigra, ministro italiano a Pa 
rigi, per <r oltenere il v.aggin per an 
dare in Italia, ore amava averc I'nnnre 
di essere occupatn nel governo di Sua 
Maesla il Re Vittnrio Emanucle, per 
VAugusta Dsrastia del quale amavn 
ennsacrare il restn della sua i-ita ». La 
spia. insomma. offnva i suoi scrvigi al 
governo italiano: come ben sa lo stesso 
ministro Nigra che scrive al ministro 
italiano degli Affari Esteri. segnalando 
la richiesta di Greco con queste parole: 
« UEcccllenza Vostra non ignora che 
questo individuo presto segrcti serrigi 
di polizia al cessato Governo Impe 
riale e che segnatamente egli srelb il 
progettalo attentato dei nominati Tra 
hucco. Scaglione e consnrti *. L'Ecccl-
lenza non ignora va questi precedent!. 
come non li ignorava il ministro del-
1'Interno. Lanza, che infatti diede su 
b:to il suo benestare per prendere a 
servigio del suo ministero l'agente pro 
vocatore e farlo rientrare in Italia. 

II falso 
internazionalista 

LUIGI WOLFF - A Maz/."m. del re 
sto. tocco un altro « infortuno » ana 
logo. Ma que^a volta chi guidava le 
fila trnto di colpire direttamente Tin 
ternnz onale di Mar\ ed Engels. L'uo 
•no. in que sto caso. e un ex gar.bald' 
no divemil > segretano — e d;inqi:o 
i:omo di intima fiducia — di Mazzln' 
A tal punto rhe egli ne fu delega'n 
per rccarsi ali'Associazione Internazi: 
nale dei I«Tvoratori riunita a I^indra 
il 28 settembre 18G4. per presentarvi 
un « progetto di statuto». II progetto 
fu totalmente e dec.samente respinto. 
Quest'uomo che aveva un p^sto cosi 
nlevante e che fu uno degli animator; 
della polemica di Ma7zini contro il 
gruppo di Marx ed Engels fu sma-
scherato soltanto nei giorni della Co-
muM pfjgtna. N«i iifiial In cui il ap>» 

letariato trionfava a Parigi, infatti, fu 
scoperta nella lista dei fondi segreti 
del Ministero delle Finanze una scheda 
intestata al Wolff: dalla quale egli ri-
sultava agente della polizia francese. 
con la ricca paga di mille franchi 
mensili. 

Provocatore 
« proletario » 

CARLO TERZAGHI — La vicenda di 
quest'uomo — collocata negli anni tu-
multuosi e conclusivi della Prima In
ternazionale — e piu confusa. ma estre-
mamente innicativa. Ormai storica-
mente indicato come agente provoca
tore. Carlo Terzaghi fu uno degli ani-
matori del primo scissionismo del so
cialismo italiano. con gravi ripercus-
sioni a livello di movimento interna
zionale. Delle sue origini non si sa 
nulla, se non che quando compare sul-
la scena politica a Torino < si glorifi-
cava di aver gia fatto il carcere e di 
esser malandato in salute per la subita 
persecuzinne > (come scrive nella sua 
Storia Aldo Romano). Questo perso
naggio si agita molto: e riesce a dar 
vita a Torino, nel luglio del 1871. al 
K primo nucleo del proletaria to di fab-
brica > dando alia luce anche un gior-
nale. 71 Proletariato Italiano. Fin dal-
l'inizio questo giornale si segnala so-
prattutto per la violenza smodata del-
I'attatto anticlericale e per una con 

fusione inverosimile fra le posizioni di 
Mazzini. di Bakunin. di Marx. Per due 
anni l'attivita di questo provocatore e 
frenetica: e lo ritroviamo ogni volta 
che vi sia aria di scissione, di scelte 
contro l'lnternazionale di Marx ed En 
gels (ai quali, tuttavia, non manca di 
scrivere quando ritiene ancora che sia 
possibile ottenere contributi finanziari). 
Appena un mese dopo la nascita del 
giornale il Terzaghi fonda, insieme a 
Carlo Laplace, una «Lega repubbli-
cana > e, nel settembre. da vita alia 
« Federazione operaia torinese » di cui 
e segretario. mentre il Laplace ne e 
presidente. 

Quando Bakunin e in Italia egli si 
schiera dalla sua parte e riesce a con-
quistarne la fiducia. almeno in un pri
mo tempo, fino al punto di farsi tra-
smettere un codice cifrato. La sua fi-
fiura e tuttavia sempre piu sospetta e 
discussa, tanto che viene tumultuosa-
mente cacciato dalla Federazione ope 
raia. Ma non si da per vinto. Egli n-
costituisce subito un altro gruppo: la 
«Societa dell'Emancipazione del Pro 
letariato»; ed alia testa di questo 
gruppo scissionista si schiera dalla par
te dei dissidenti delle sezioni del Giura 
che guidano la secessione contro il Con-
siglio di Londra dell'Intemazionale. Du 
ra poco. tuttavia. Uscira (o sara cac
ciato) anche dall'c Emancipazione * ma 
riuscira a partecipare egualmerrte alia 
conferenza di Rimini dell'agosto '72. 
dove viene sancita la rescissione di ogni 

legame con il gruppo di Marx ed 
Engels. 

Questa di Terzaghi e, una storia senza 
attentati e senza tradimenti aperti: 6 
tuttavia la storia di un provocatore, 
smascherato di volta in volta dai grup 
pi piu sensibili e coscienti del movi
mento operaio; ma sempre aH'opera, 
sempre attivissimo, sempre disposto 
a favorire le frange del movimento 
operaio italiano ed internazionale de-
stinate alia sconfitta storica. Storie di 
attentati costruiti da agenti provocatori 
— per restare all'Italia ed arrivare piu 
rapidamente ai giorni nostri — ne ri
troviamo invece in clima fascista. 

Uassassinio 
di Matteotti 

THIERSH-WALL — La vicenda 
piii nota e clamorosa e forse quel-
la che conduce all'assassinio di Gia-
comi Matteotti ed ha per protago 
nista un certo Thiersh - Wall, di cui 
narra una sintetica' biografia Mauro 
Del Giudice, il magistrato cui in prima 
istanza fu affidato il « caso Matteotti ». 
Del Giudice era persona onesta, ed av-
vio le indagini mettendo chiaramente 
a nudo le responsabilita del fascismo 
e del regime, malgrado ogni pressione 
per fargli cambiare rotta. Visto inuti 
le ogni tentativo per indurlo ad imboc 
care « piste » diverse. Del Giudice fu 
messo da parte: il processo fu avocatc* 
ad altri, piu duttili magistrati. Mauro 
Del Giudice ha taciuto sempre cio che 
sapeva: ma lo ha confidato, in un li
bretto, soltanto in punto di morte a 
quasi novant'anni. 

II libretto non rivela soltanto le re
sponsabilita precise del regime fasci
sta nel delitto Matteotti: ricorda anche 
la figura del Thiersh-Wal! la cui bio
grafia inizia con una diserzione dalle 
file dell'esercito jugoslavo durante la 
guerra '14*18. Passato in Italia, scrive 
Del Giudice, lo slavo lavora qualche 
tempo come spia al servizio dell'Italia 
ed agisce in particolare per conto del
la polizia. Con questi piecedenti non 
fa fatica, dopo la cosidetta marcia su 
Roma, a prendere anche la tessera fa
scista. Provocatore fascista e spia del-
'a polizia. egli riceve l'ordine di assu-
mere la falsa personalita di operaio 
socialista slavo. perseguitato in patria, 
esule e miserando all'estero: e di pre-
sentarsi a Matteotti, chiedendone aiuto 
e protezione. II deputato socialista lo 
accoglie oltre ogni aspettativa: lo por
ta addirittura in casa. dove la spia 
fascista conquista perfino le pietose 
simpatie della signora Matteotti. Fu 
cosi. vivendo praticamente in casa Mat
teotti (e intanto trasmettendo a chi di 
dovere tutto cio che di « sospetto » si 
diceva in quella casa) che Thiersh-
Wall fu in grado di stilare un detta-
gliato rapporto sugli usi e le abitudini 
private di Matteotti. suggerendo l'ora 
ed il luogo dove piu agevole sarebbe 
stato rapirlo. Come avvenne, infatti. 
Vale la pena ricordare che questo lem-
bo illuminante di biografia del Thiersh 
Wall (che rivela connivenze e intrecci 
storici significativi) e soltanto cio che 
un magistrato onesto e riuscito ad ap 
uurare, al momento opportuno. con 
"iche settimane di indagini. 

Uattentatore 
fascista 

QUAGLIA-ZANIBONI - - Superato lo 
choc Matteotti il fascismo aveva tut
tavia bisogno ancora di nuovi pretesti 
per sbarazzare il paese di ogni par-
venza di legalita e colpire duramente 
le opposizioni. L'occasione fu trovata 
nel mancato attentato a Mussolini del 
4 novembre 1925. Protagonista e Tito 
Zaniboni, deputato del Partito socia
lista unitario (che rappresentava la 
tradizione riformista del movimento 
operaio italiano in contrapposizione ai 
socialisti massimalisti ed ai comuni-
sti) legato agli ambienti della masso-
neria ancora non controllata dal fa
scismo. Zaniboni e uno dei deputati 
che hanno abbandonato il Parlamento 
— i cosidetti «aventiniani > - e or
mai non riescono in alcun modo ad 
individuare una linea di opposizione 
significativa al fascismo. 

In questo ambiente di disperazione 
politica matura l'idea di un assurdo at
tentato risolutore secondo una linea 
che gia allora i comunisti condanne-
ranno come destinata soltanto a raf-
forzare il fascismo. Nel gruppo che si 
agita a preparare il colpo, tuttavia. 
Zaniboni ed i massoni non sono soli: 
e'e anche un certo Carlo Quaglia. in 
formatore della polizia e provocatore 
fascista. Non e chiaro quale sia stato 
il ruolo preciso di Quaglia nel complotto 
fallito. tuttavia egli non soltanto ne 
era al corrente fin dall'inizio ma ne 
fu uno degli animatori. Ogni passo del 
gruppo, cosi. e seguito e guidato dalla 
polizia e dal regime fino al momento 
finale: quando cioe Zaniboni si awia 
per prendere in mano Tanna che do 
vrebbe uccidere Mussolini. La polizia. 
naturalmente. interviene per tempo. 
Lo arresta. II giomo successivo si sca-
tena una tumultuosa campagna fasci
sta che coinvolge non soltanto tutte le 
opposizioni. ma anche 1'emigrazione an 
tifascista e lascia intendere connivenze 
di organizzazioni politiche slraniere. 
I comunisti intuiranno subito il peri-
colo: Gramsci dira. intervenendo al 
Comitato centrale del 910 novembre 
1025: c Col colpo Zaniboni si e chiusn 
>/n ciclo della storia del nostro paese. 
•J ciclo aperto con Voccupazione delle 
fabbriche ». 

Grazie aH'opera del suo agente provo 
eatore e informatore della polizia. il 
fascismo scatena una ondata di terro-
rismo politico (e'e anche chi si offre 
di giustiziare personalmente gli «at-
tentatori>): scioglie il Partito socia
lista unitario. ne sopprime il giornale. 
nstaura una feroce censura sulla stam 
>a. approva immediatamente una legge 
che estende i poteri dei prefetti e in 
f'ne conclude questo ciclo facendo ap 
irovare in Parlamento la legge del 

M dicembre sulle prerogative del capo 
lei governo (il testo era gia pronto da 

un pezzo). E' grazie al contributo del 
provocatore Quaglia — che naturalmen
te i giornali del tempo indicavano come 
uno dei responsabili del complotto — 
che il fascismo getta dunque la pietra 
piu vistosa della sua nascente dit
tatura. 

Dario Natoli 

Fiiialmciito in Italia il i i io\iuicntn 
socialism t; impianlato su un terreno 
sol ido c proiuctte un rapiilo e \ i t -
Iorii)so *-\iluppo. Ma pcrche il Ict-
loro t-.ipisca la svolln clip si e r e 
^i'lrala. ilohliiamo rifarci alia sto
ria del le nripini del socialismo ita
l iano. 

La na-cila del nio\ imeiilo in Ita
lia c lollcjiata all*influcn7a di Ua-
kunin. Quando le masse operaie era-
no ino-.-e contro gli sfrtittatori, ila 
un mlio di clas-c, profoniln ma as-
siilutamcntc ennfu-so, in Hitti i ccn-
tri dove agivano gruppi rivoltiziona-
ri operai, la direz.ionc del movi
mento era ncl lc mani di un pugno 
di ginvani a w o c a l i , dollori . uomini 
di letierc, ecc. solto la guida per-
snnale di Bakunin . Tntti costoro. 
sia pure in niisura diversa, erano 
collcgati alia a Allcanza n. l'orpnniz-
7azinne rlandcslina di Bakunin, che 
si proponeva di conquistare tutto 
i! movimento operaio europeo e in 
tal modo realizzare il dominio del
la propria setta sulla rivolnziom-
soriale na-crnte. 

Finrhc il movimci i lo degli ope
rai era ancora in embrione, queM.i 
linea otlcncva succcssi straordinari. 
Le indiavolate frast rivoluzionaric 
di Bakunin dappertiitlo provocava-
no gli attest applausi ; anche gli d e 
menti cresciuli ncl lc precedenti for-
mazioni polil iro-rivoltizionarie, vr-
n i \ a n o tra=rinati in questa corrente. 
Insieme alia Spagna anche 1'Italia 
divenne, secondo la definizione di 
Bakunin. a il paese piu rivoluziona
rio di Europa »; rivoluzionario nel 
<en«o che il c h i a « o era molto m.i 
senza coMrntto. 

In conlrappo-izione alia lotta. MI 
stanzialmrntc polit ica. grazie alia 
quale crelihe e si raflorzii il movi
mento operaio inglese . poi quel io 
franrrse e. infine. quel lo tedesco, in 
Italia ogni a l lh i ta politica vrn i \a 
\a lulala in relazione al fatto «e ec-
sa comporla 5 s e o nieno nn ricono-
scimento dcl lo « Stato ». e lo « Sta
to n era guardato come la incarna-
zione di ogni male . E cosi era statit 
posto un veto alia crcazione del par
tito operaio; un veto alle lo l l e , qua-
lunque esse fosscro. di difesa dall» 
sfruttamento. come ad esempio per 
una giornata lavoraliva normale, per 
la l imitazione del lavoro del le don 
ne e dei hamhini ; e soprattutto un 
veto alia partecipazione a tutte l<-
elezioni. In camhio si esigeva agi-
tazione, organizzazione e cospirazio
ne con r o h i r t l i \ o della rivolnziom 
fiiiura. che . come se doves«e scen-
dere dal c ie lo , avrehbe dovuto es 
sere realizzala senza alcun governo 
tranMlorio. e con la piena distmzin-
ne di tutte le iMiluzioni statali. «• 
analoghe a quel le statali. «oltanto 
altra\cr«o Tiniziativa (guidala clan-
dcMinamcnte dalla « Alleanza »i 
del le ma»»p operaie . . . « Ma non 
cli icdelemi c o m e ! »*. 

Kindle il m o \ i m e n l o . conie dice 
\ a m o . si l r o \ a \ a nella fa>e iniziale 
tutto questo fila\a li<cio. I-a stra 
grande :naggioranza del le cil ia ila 
l iane lullora e e>tranea in una cer-
la mi«ura ai cnllegamenti inlcrnazio 
nali che si real iz /ano <oltanlo at-
travcrso la \ i*ita di slranieri. Que 
«le cilia fomi«cono ai conladini del
ta zona la produzione artigianale «• 
fanno da medialrici nella vendila 
dei prodolli deiragriroltnra su sea-
la piii va«la; inohre in qnesli cen-
Iri si ^ono in<cdiati i nohili pro-
prielari di terre rhe li constimano 
la propria rendi la; infine gli slra
nieri spendono li i propri denari. 

Qui gia nel pa^ato tro \6 terreno 
fertile la frase ultrarivoluzionaria, 
sussurrata in segrcto, sul pugnalc e 
.-ul v e l e n o ; ma in Italia ci sono an
che citta industriali. in primo luo
go nel nord e appena il movimento 
getto le sue radici tra le ma«<c renl-
menle prolctaric ili questr • citta. 
una lale merce di scarto non pole 
piu essere soddi«farenlc e qur*ti 
operai gia non polevann tollerarc 
ultcriormenlc la tutela di quei gio-
\ a n i , sprovvediili piccolo horghesi. 
che si rivolgevano al social i-mo 
perclic, seconilo le sle-se parole di 
Bakunin, la loro « carriera era in 
un vicolo cieco ». 

Cosi infatti accaddc. E crehhe di 
^iorno in giorno rin=«iddi'-fa7ione 
degli operai dell'Italia del Nord 
contro il veto ad ogni attivita po
litica, cioe ad ogni rr/i/f attivita che 
Miperasse i confini del le vuote 
chiacchiere e della cospirazione. 

La vittoria clcttorale in Germania 
nel 1871 c il risultato razgiuuto — 
I'linificazione dei socialist] lede<rhi 
— ehhero una eco anche in Italia. 

Quando neU'ltalia *ellentrionale 
le masse operaie scavalcarono que-
uli uggiosi dirigenti c iliedero vita 
a un movimento , non immaginario. 
ma reale. essi trovarono nel giorna
le a La PIclic » un organo, dispoMo 
a piihlilicare di tanto in tanto al-
lusioni ercl ichc sulla uece-^ila della 
lotta polit ica. 

Se Bakunin f o « c stato aurora vi
vo, avrebbe comhattiilo que-ta ere-
-ia con il suo mctodo aliituale: 
avrebbe aerti-ato i collaborator! del
la « I'eble » di « auloriiari<mo t>. di 
-e le di potere. di amliizione per^o-
nalc e r e . avrebbe inn—o contro di 
loro ocni genere di me-rbine accti-
-e person.ili e avrebbe ripetuto Inl-
lo questo altraver«o lutti gli orcani 
della i Al lean/a J» in Svizzera. in 
Italia, in Spagna. In secondo luoco 
avrebbe indicato in rpiesli errori la 
ron«eguenza inevi labi le ili un uniro 
peccalo originale: il riconoici inento 
•lei valorc della azionc politica. una 
i-resia, poirbc Tazione politica pre-
-uppone il r irono-cimento del lo 
^tato e lo Slalo a sua volta e la 
e*pressione dell'autorilari«mo. del 
d o m i n i o ; e . di ron«egiicnza. chiun-
•pie si proponga un'azione politica 
da parte della clas<e operaia non fa 
«-be amhire al potere polit ico per 
-e slesso. quindi e un nemico della 
clause operaia e percio geltategli 
.lddosso dei * a « i ! Bakunin posse-
deva alia perfe / ione que«lo metodo. 
.i-«unto dalla sacra memoria di Ma*-
- imil iano Robespierre, ma ne abn-
^ava e lo esercilava in maniera in-
credibilmente monotona. Cio nono-
-lante queMo fn Timico metodo che 
ebbe un sncces«o, «ia pure tempo-
raneo. 

Ma Bakunin era morlo e la dire-
/ ione clande^lina del mondo era 
!>.i"ata nel le mani del - ianor James 
(>iiillaume di Neiicbalel . II ruolo 
< be era appartennt" ad un Homo, 
provalo in lanli rimenti . fu a—unto 
da un pedanle -enz'anima. che in-
ne-sto nella dottrina a.iarrbira il fa-
nali*mn di un calvini-ta <vizzero. 
\ d ogni prezzo doveva e«-ere cu«lo-

dila la vera fede e Papa di qucsla 
ede , qualunque co«a accade-«e, do-

\eva e««ere con«idcrato il mode«lo 
macMrino di Nei icbalel . . . 

Ma i lavoratori lombardi. organiz-
/andosi nella Federazione dell 'Alta 
Italia, non erano ormai pin di«po«ti 
a subire tali deltami. 

• Helnrlch Heine - Dolori giovanlli. 
Un blocco stradale della polizia alia ricerca del corpo di Matteotti, dopo il suo 
•ftttjfjilo. la r»a|JA 1 ff^cjgN H J ^ I M b«iU»laM «*9V» t l t rvvuM II c«davir«. 
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