
La cris i ch e  il capitalism o sta attrave rsando da più 
di tre nt’anni com porta la ripre sa su vasta scala di 
una politica im pe rialista e  una cre scita in te rm ini 
e spone nziali de lla com pe tizione  fra capitalism i nazio-
nali e /o fra poli im pe rialisti (ve d. Unione  Europe a). 
Tutto q ue sto, oltre  a incoraggiare  lo strutturale  ri-
corso ad aggre s s ioni m ilitari, com porta, all’inte rno 
de i pae s i capitalisti, anch e  un forte  inasprim e nto 
de i live lli di sfruttam e nto de i lavoratori, attuato 
attrave rso riform e  strutturali ch e  coinvolgono tutto 
l’ass e tto de lla socie tà. Visto il live llo di avanza-
m e nto e  di com ple ss ità di q ue sti proce s s i, risulta as -
solutam e nte  ne ce s sario, com e  com unisti, 
sviluppare  un live llo di risposta ade guato alla fase , 
contro q ualunq ue  proce s so di ristrutturazione  

inte rna ch e , ine vitabilm e nte , com porta da un 
lato l’inte ns ificazione  de llo sfruttam e nto de lla 
forza-lavoro e  dall’altro politich e  re pre s s ive  
ve rso i prole tari in lotta. Ne gli ultim i anni, pe -
rò, il m ovim e nto non è riuscito s e m pre  a re -
spinge re  i provve dim e nti ch e  h anno 
de strutturato un s iste m a di diritti e  garanzie  
conq uistati con lungh e  e  difficili lotte . Avviare  
un lavoro in s e nso inte rnazionalista dive nta 
fondam e ntale  pe r contrastare  l’im pove ri-
m e nto de l dibattito e  re cupe rare  q ue lla capaci-
tà di analis i e  di iniziativa ch e  è stata 
e spre s sa dal m ovim e nto com unista ne lla sua 
storia più re ce nte . Da q ue sto ragionam e nto na-
sce  l’e s ige nza di proporre  un foglio con il q ua-
le  contribuire  all'analis i e  alla lotta. In q uanto 
m ate rialisti, infatti, rite niam o di dove r agire  a 
partire  dal nostro ste s so te rritorio, utilizzando 
q ualunq ue  m e zzo s ia ne lle  nostre  poss ibilità 
pe r re alizzare  anch e  il più piccolo avanza-
m e nto ne l conflitto di class e . Dunq ue , anch e  
un foglio può svolge re  il ruolo di stim olare  un 
live llo di analis i e  di dibattito, ch e  possa ri-
solve rs i in una re ale  pratica inte rnazionalista 

e  ch e  pass i attrave rso la coscie nza de l m ovim e nto 
di class e  di trovars i all’inte rno di proce s s i s e m pre  ri-
conducibili all’ass e tto globale  de l s iste m a capitali-
sta. L’ide a di utilizzare  un foglio pe r re alizzare  
q ue sto proge tto può funzionare  solo a condizione  di 
e s s e re  inte grata in un te rre no locale , e sprim e ndo 
allo ste s so te m po la volontà di allontanars i da e s so 
pe r avviare  un ragionam e nto più vasto, ch e  condu-
ca a costruire  un pe rcorso inte rnazionalista e  ch e  ri-
q ualifich i l'inte rve nto sul piano locale : s i tratta di 
costruire  uno spazio in cui s ia poss ibile  cre are  de i 
colle gam e nti con le  e spe rie nze  inte rnazionali di 
lotta, e  im postare  il lavoro ch e  ci avviam o a intra-
pre nde re  com e  lavoro ape rto alle  più dive rs e  e spe -
rie nze  e  contributi, ch e  possano risultare  utili al 

rafforzam e nto e  alla com posizione  de l m ovim e nto 
su un’im postazione  inte rnazionalista e  di class e . 
Proprio pe r q ue sto, una pratica ch e  sarà costante  
ne l lavoro di MarxZ ine , sarà proprio la raccolta e  la 
traduzione  di inte rviste  e  docum e nti ch e  riguardano 
strutture , m ovim e nti e  lotte  ch e  avve ngono, lavora-
no e  sus s istono anch e  in altre  nazioni o contine nti, 
sforzandoci di conce pire  una politica ade guata al 
proce s so di m ondializzazione  de l capitale . Pe r intra-
pre nde re  q ue sto pe rcorso, pe rò, c’è bisogno di 
tutte  i contributi poss ibili. Risulta difficile  im m agina-
re  un’ope razione  di cos ì am pio re spiro s e nza ce rca-
re  collaborazioni e ste rne . Que sto tipo di foglio, 
infatti, trova il suo s e nso solo s e  lo s i re nde  ape rto 
a ogni s ingolo com pagno - o struttura di com pagni 
– ch e  voglia collaborare  e  dare  il suo contributo pe r 
m uove rs i ne lla dire zione  tracciata. Se nza q ue sta 
condizione  non s i fare bbe  altro ch e  rim ane re  in uno 
spazio particolaristico in cui riproporre  le  proprie  
analis i in una continua e  m onotona ripe tizione . Gli 
articoli pre s e nti in q ue sto num e ro ce rcano di spazia-
re , ne l m odo più com ple to poss ibile , dal protocollo 
de l 23 luglio, alla pe ne trazione  com m e rciale  
de ll’ENI in Kazak istan. Naturalm e nte , nonostante  le  
cos e  possano s e m brare  scolle gate  ad uno sguardo 
supe rficiale , lo scopo de l lavoro sarà proprio q ue llo 
di rintracciare  e  e vide nziare  q ue gli e le m e nti ch e  
pe rm e ttono di trovare  i colle gam e nti fra tutti i fe no-
m e ni de l capitalism o, ve de ndoli com e  tanti e le -
m e nti di un unico s iste m a. Il te ntativo è q ue llo di 
arricch ire  il m ovim e nto re ale  con spunti d'analis i e  
rifle ss ione  ve icolati in form e  e  strum e nti ch e  s i 
fondano col m ovim e nto ste s so.                   

Pe rch è M arxZ ine ?
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Il cos idde tto "protocollo di luglio" e ra stato 
spacciato com e  un accordo ch e  dove va "supe rare " 
in pos itivo la le gge  Maroni, porre  un argine  al ri-
corso ai contratti cos idde tti "atipici", sancire  un pas-
so in avanti pe r i diritti di lavoratori e  pe ns ionati: 
nie nte  di più falso! D i fatto, la sua trasform azione  in 
le gge , con l'ultim a Finanziaria, costituisce  un pe ggio-
ram e nto non solo de l re gim e  pe ns ionistico, m a sul 
piano com ple ss ivo de ll'attacco ai lavoratori. Pe r 
q uanto riguarda il s iste m a pe ns ionistico il passaggio 
dallo "scalone " di Maroni agli "scalini" s i è rive lato 
una bufala: i lim iti m inim i d'e tà anagrafica de lla 
le gge  pre ce de nte  sono rim asti invariati, e d è stato 
stabilito s in d'ora il lim ite  m inim o di 62 anni a parti-
re  dal 2013, cosa ch e  la le gge  Maroni le gava, inve -
ce , ad una ve rifica pre ve ntiva de i conti. Bugiardi, 
q uindi, e  spudorati, m a q ue sto è solo uno de gli 
aspe tti cruciali de l protocollo: ve diam o gli altri. 

Il protocollo e splicita te -
stualm e nte  la ne ce s s ità di 
allargare  lo spe ttro de gli occu-
pati, tradotta in le gge  attrave rso 
una s e rie  di de le gh e  al gove rno: 
non s i tratta, naturalm e nte , di 
un'ide a "progre s s iva", dal m o-
m e nto ch e  die tro allo slogan 
de lla "lotta alla disoccupazione " 
s i nasconde  l'e ste ns ione  ulte riore  
de llo sfruttam e nto a q ue i s e ttori 
attualm e nte  e sclusi o com unq ue  
non face nti pie nam e nte  parte  
de lla cos idde tta popolazione  atti-
va, cioè alle  donne , agli ultra-
cinq uante nni, agli stude nti, ai futuri pe ns ionati 
costre tti a lavorare  ancora pe rch é pe rce piranno una 
pe ns ione  da fam e . L’attacco al salario dire tto – 
s e m pre  più inade guato al tasso d'inflazione  – e  indi-
re tto, cioè il taglio ge ne rale  de i s e rvizi ch e  abbiam o 
subito in q ue sti anni, h a portato ad un im pove ri-
m e nto ge ne rale  de lle  già pre carie  vite  de i prole tari: 
la lotta alla disoccupazione  non è altro, q uindi, ch e  
la spinta coatta al ribasso, all'acce ttazione  de lle  
pe ggiori condizioni lavorative , im posta con la cre -
sce nte  m is e ria a ch i non ce  la fa più ad arrivare  a fi-
ne  m e s e . Lavorare  di più, lavorare  tutti, pe r 
sopravvive re , s e nza sape re  s e , q uando s i arrive rà 
all'agognata pe ns ione , e  a q uanto am m onte rà. 

Al di là de lla propaganda, la traduzione  in le gge  
de l protocollo non pre ve de  alcun tasso m inim o di 
corrisponde nza tra pe ns ione  e  ultim o salario. Il pro-
tocollo s i lim itava a dire , te stualm e nte , ch e  una 
Com m is s ione  avre bbe  proposto de i m e ccanism i di 
garanzia pe r portare  indicativam e nte  il tasso di so-
stituzione  al 60% , fatto salvo l'e q uilibrio finanziario 
de l s iste m a pe ns ionistico: in parole  s e m plici, s e  i pa-
droni e  i loro lacch è al gove rno valute ranno ch e  il bi-
lancio statale  lo pe rm e tte  (m a da q uanti anni s i 
ch ie dono sacrifici ai lavoratori, pe r sanare  de ficit di 
bilancio?), allora, fors e , a ch i avrà lavorato a 1000 
e uro al m e s e  daranno 600 e uro di pe ns ione , cioè in 
ogni caso una pe ns ione  da fam e ! E q ue sto è il pre -
sunto "risultato" ch e  la s inistra radicale  h a sbandie -
rato com e  grande  vittoria! Non c’è, in 
re altà,ne s suna ce rte zza su q uanto pre nde re m o di 
pe ns ione : pe r di più, il calcolo de l coe fficie nte  di tra-
sform azione  sarà de ciso pe r de cre to dal m inistro 

de l Lavoro. La pe ns ione  potrà 
e s s e re  al 60% , al 50% , al 
40%  de ll’ultim o salario, s e nza 
ne s suna garanzia. Ai s inistri al 
gove rno non s i può, pe rò, 
rim prove rare  una m ancanza 
d'e q uità: portati alla fam e  i la-
voratori in procinto di andare  
in pe ns ione , s i sono de dicati 
s e nza indugio ai giovani ch e  
e ntrano ne l m e rcato de l lavoro.

Il protocollo h a confe rm ato 
pie nam e nte  l’im pianto de lla le gge  Biagi, ch e  non è 
stata assolutam e nte  "abolita" com e  i s inistri radicali 
ave vano prom e s so in cam pagna e le ttorale : le  uni-
ch e  m odifich e  tradotte  in le gge  rispondono all' e s i-
ge nza de i padroni di re nde re  lo strum e nto 
le gislativo più e fficace . Sarà q uindi abolito, ad 
e s e m pio, l’istituto de llo “staff le as ing", m e ntre  è 
stato re introdotto il cos idde tto “lavoro a ch iam ata”, 
ch e  inizialm e nte  e ra stato e lim inato pe rch è e ra ri-
sultato poco utilizzato in q ue sti anni. La truffa più 
grande , e  uno de i m igliori risultati pe r i padroni, è il 
fam oso "lim ite " de i 36 m e s i pe r l'utilizzo de i 
contratti a te rm ine : dopo infinite  discuss ioni, la 
le gge  ch e  traduce  il protocollo "corre gge " il pas-
saggio, fis sando un lim ite  di un solo rinnovo oltre  i 
36 m e s i, fatta e cce zione  pe r i lavoratori stagionali e  
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Prim a de lla riform a D ini il s iste m a pe ns ionistico 
funzionava grosso m odo cos ì: il 2%  de lla re tribuzio-
ne  finale  m e dia di cate goria ve niva m oltiplicato pe r 
gli anni di vita lavorativa pe r calcolare  l'am m ontare  
de lla pe ns ione . Ch i ave va lavorato 35 anni avre bbe  
pre so, ad e s e m pio, una pe ns ione  pari al 70%  de lla 
re tribuzione  finale . La riform a D ini le gò il calcolo 
de lla pe ns ione  (parliam o s e m pre  di q ue lla d'anziani-
tà, non di q ue lla di ve cch iaia) ai contributi ve rsati 
(alm e no 35 anni di vita lavorativa, indipe nde nte -
m e nte  dall'e tà) e , cosa più im portante , ad una q uo-
ta de l PIL cons ide rata com e  te tto m ass im o di spe sa 
pe ns ionistica, indipe nde nte m e nte  dal num e ro di 

pe ns ionati: ciò ne lla pratica s ignifica ch e  il coe ffi-
cie nte  di calcolo de lla pe ns ione  (il 2%  di cui sopra) 
vie ne  pe riodicam e nte  ricalcolato sulla bas e  di q ue l 
te tto, e d è ch iaro com e  il sole  ch e  più sono i pe ns io-
nati, più bass e  sono le  pe ns ioni. I lavoratori sono 
cos ì "stim olati" a rim ane re  di più a lavoro, pe r spe -
rare  di raccoglie re  q ualch e  briciola in più. La le gge  
Maroni costituì il prim o "supe ram e nto" di q ue sta ri-
form a, stabile ndo un'e tà anagrafica m inim a pe r po-
te r andare  in pe ns ione : q ue sta e ra stata fis sata a 
61 anni a partire  dal 2011 e , pre via ve rifica de i 
conti, dove va passare  a 62 anni ne l 2013. 

D odici anni di gue rra al prole tariato



con la poss ibilità di ulte riori de rogh e  e ve ntualm e nte  
pre viste  ne i contratti colle ttivi nazionali. Pe rch é q ue -
sto nuovo lim ite  è, sostanzialm e nte , una “bufala”?
a) lavoratori stagionali non sono solo q ue lli de l s e tto-
re  turistico, o gli adde tti alla raccolta de lla frutta 
(ch e  poi sono q uas i tutti im m igrati...), m a anch e  i la-
voratori de l s e ttore  alim e ntare , q uindi una gross is s i-
m a parte  de l com ple sso de ll’industria nazionale ; 
b) la poss ibilità di de rogh e  
ne l contratto colle ttivo 
e ste nde  di fatto a tutti i la-
voratori il pe ricolo de l 
rinnovo illim itato: basta 
ch e  s indacato e  azie nda 
de cidano ch e  pe r la cate -
goria di lavoratori X non s i 
applica q ue l lim ite  e  il gio-
co è fatto, s iam o al punto 
di parte nza;      
c) anch e  ne l caso di as -

sunzione  a te m po inde -
te rm inato dopo una 
succe s s ione  lim itata di contratti a te rm ine , il ri-
sultato otte nuto dalle  im pre s e  è di ave r allungato 
e norm e m e nte  il ve cch io pe riodo di prova – 6 m e s i 
– pre visto pe r ogni contratto a te m po inde te rm i-
nato. I s inistri radicali non ci h anno  re galato nie nte  
q uindi, anzi: grazie  a loro la le gge  ch e  dovre bbe  
porre  lim iti agli abus i non pone , di fatto, alcun lim i-
te !                            

La conse gue nza più im portante  de l protocollo sul 
futuro de i diritti de i lavoratori e  de lla poss ibilità di 
organizzazione  e  lotta è, s e nza dubbio, l'attacco 
alla contrattazione  colle ttiva. Sotto form a di "ince nti-
vi alla produttività di s e condo live llo" (pe r la cui 
attuazione  le  form e  pre viste  dalla trasform azione  in 
le gge  sono dive rs ificate ) il protocollo pre ve de  de -
contribuzioni de l pre m io di risultato, pe ns ionabilità 
de l pre m io ste s so (in pratica i contributi su q ue sta 
parte  di contrattazione  sono a  carico de llo Stato), 
de tassazioni e  abrogazione  de i contributi aggiuntivi 
sulle  ore  di straordinario. Il lavoratore  è già oggi co-
stre tto a ricorre re  s e m pre  più spe s so allo straordina-
rio, a pre m i di produzione  o di risultato in 
cons e gue nza de i tagli al salario dire tto e  indire tto; 
con le  inge nti de contribuzioni e  de tassazioni pre vi-
ste  dal protocollo una q uota ancora m aggiore  de lla 

busta  paga sarà le gata a q ue sti fattori, col risultato 
di re nde re  pre dom inante  la contrattazione  azie nda-
le ,  fram m e ntare  i lavoratori, m e tte rli gli uni contro 
gli altri, ridurre  le  – già poch e  – as sunzioni. 
L'aspe tto più im portante , pe rò, q ue llo con conse -
gue nze  dram m atich e  pe r i lavoratori e  pe r le  lotte , 
è ancora un altro: il pe so m aggiore  ch e  as sum ono 
straordinari, pre m i di produzione  e  di risultato 

portano a una form a, 
ne anch e  troppo ve lata, di 
cottim izzazione  de l salario, 
ge ne rosam e nte  finanziata 
dallo ste s so Stato de lle  fi-
nanziarie  di "lacrim e  e  
sangue " e  de i tagli alle  
pe ns ioni, ch e  pe r la distru-
zione  de lla contrattazione  
colle ttiva trova addirittura 
i soldi pe r l'istituzione  di 
un fondo trie nnale !

Il protocollo è stato 
l'attacco più pe sante  subito dal prole tariato ne gli 
ultim i anni, ultim o di una s e rie  ch e  ancora non è fi-
nita. Ne l re sto d'Europa i provve dim e nti pre s i dai 
gove rni vanno e sattam e nte  ne lle  ste s s e  dire zioni: 
la Francia sciope ra  pe r le  pe ns ioni; in Ge rm ania s i 
vogliono inasprire  le  le ggi sul w e lfare , ch e  allunga-
rono l'e tà pe ns ionabile , tagliando i sus s idi di 
disoccupazione ; in Sve zia ne l 2005 è e ntrata in vi-
gore  una riform a di w e lfare  e  pe ns ioni in tutto s im i-
le  alle  nostre , ovunq ue  col conse nso e  la 
collaborazione  attiva  de i s indacati corporativi, riuni-
ti a live llo e urope o ne lla Confe de razione  Europe a 
de i Sindacati (CES, m ai nom e  fu più s ince ro...). D i 
fronte  a un attacco di q ue sta portata la risposta 
de lla class e  de ve  e s s e re  ade guata, pe na un'inte rm i-
nabile  s e rie  di sconfitte  e  arre tram e nti ulte riori. 
Abrogazione  de lle  le ggi sui contratti atipici, dife sa 
de l diritto alla pe ns ione , lotta alla pre carie tà, dife sa 
de lla contrattazione  nazionale  e  rive ndicazione  de lla 
contrattazione  colle ttiva a live llo e urope o de vono 
e s s e re  le  parole  d'ordine ; la de nuncia de l ruolo 
collaborazionista di s indacati e  partiti de lla s inistra 
radicale  e  il pe rcorso sulla strada de ll'autorganizza-
zione  de i lavoratori de vono e s s e re  il m e todo da s e -
guire .                                                         
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Ci ave vano già provato poch i m e s i prim a: tutto il la-
voro privato h a avuto s e i m e s i di te m po (da Ge nna-
io a Giugno 2007) pe r indicare  dove  m ante ne re  il 
TFR, s e  lasciarlo in azie nda o inve stirlo in fondi pri-
vati. L'obie ttivo non e ra s e m plice m e nte  q ue llo di ta-
gliare  ulte riorm e nte  il salario, m a anch e  q ue llo di 
trovare  un m odo e fficace  pe r re pe rire  liq uidità da 
inve stire  in un s iste m a produttivo in pe rs iste nte  cri-
s i finanziaria: la m aggior parte  de i fondi pe ns ione  so-
no controllati, attrave rso il ve cch io s iste m a de lle  
scatole  cine s i, dai principali gruppi bancari e urope i 
in com butta con partiti   e  s indacati collaborazioni-
sti. Estre m am e nte  inte re s sante , a tal proposito, da-
re  una rapida occh iata alla com posizione  de l CdA 
de l Fondo Com e ta, uno de i principali fondi pe ns ione  
"proposti" ai lavoratori. Il CdA è "de m ocratica-
m e nte " diviso tra s e i rappre s e ntanti azie ndali e  s e i 
rappre s e ntanti de i lavoratori, tra tutti spiccano i no-

m i di: Aure lio Donato Candian (azie nda), cons iglie -
re  d'am m inistrazione  de ll'Inps e  de lla fondazione  
Monte Parm a; Gian France sco Im pe riali (azie nda), 
cons iglie re  di Confindustria, Assolom barda e  Cam e -
ra de l Com m e rcio Svizze ra in Italia; Maurizio Be -
ne tti (lavoratori), e x e conom ista Fim -Cisl, ora 
cons iglie re  Inpdap; Brune llo Pianca (lavoratori), e x 
consule nte  de l gruppo Paribas (di cui fa parte  la 
BNL); Fe lice  Robe rto Pizzuti (lavoratori), profe s sore  
di e conom ia pubblica a La Sapie nza di Rom a, con 
inte rve nti pubblicato sul s ito di Rifondazione , di 
Attac e  su La Rivista de l Manife sto. Dato l'e stre m o 
e  vitale  inte re s s e  al succe s so de llo scippo, h anno 
im posto ai lavoratori il m e ccanism o de l s ile nzio as -
s e nso, pe r cui, anch e  s e  l'ope razione  foss e  stata un 
fallim e nto sul piano de lle  ade s ioni "spontane e ", non 
lo sare bbe  stata affatto sul piano re ale . 

Prim a de l furto de lla pe ns ione , lo s cippo de l TFR



La data de l 9  nove m bre  h a rappre s e ntato un m o-
m e nto di m obilitazione  fondam e ntale : uno sciope ro, 
inde tto dal s indacalism o di bas e , ch e  h a visto l’ade -
s ione  di be n 2 m ilioni di lavoratori, con m anife stazio-
ni, dal caratte re  forte m e nte  autorganizzato e  
antigove rnativo, ch e  h a visto in tutta Italia m igliaia 
di lavoratori, m igranti, stude nti sce nde re  in piazza 
contro il gove rno com e  il ve ro, anch e  s e  s icura-
m e nte  non l’unico, re sponsabile  di q ue sto attacco di 
portata storica alla class e  lavoratrice . Sicuram e nte  
q ue sta data è nata de pote nziata, pe r due  ragioni: 
innanzitutto lo sciope ro andava convocato m e s i pri-
m a, e  inoltre  s i sare bbe  dovuta te ne re  un'unica m ani-
fe stazione  nazionale  
ne llo ste s so giorno, 
m e ntre  ne i fatti una 
m anife stazione  naziona-
le  e ra stata convocata 
il 24 Nove m bre , q uindi 
non in coincide nza con 
lo sciope ro. Ma 
purtroppo dobbiam o 
constatare  ch e , anch e  
all’inte rno de l m ovi-
m e nto, la line a prom os-
sa dall’opportunism o 
h a fatto una piccola 
bre ccia. Il ve to posto 
dai D isobbe die nti de l 
Nord-Est ad una ch ia-
m ata nazionale  a Rom a 
pe r il 24 nove m bre  h a s icuram e nte  bloccato un pro-
ce s so politico e d organizzativo ch e , com e  alcune  
re altà h anno be n sottoline ato, appariva com e  un 
ulte riore  e  prom e tte nte  m om e nto di autorganizzazio-
ne  di q ue l pe rcorso partito con la m anife stazione  
de l 9  giugno “Contro Bus h  e  Prodi”. Non solo. Una 
m anife stazione  nazionale  avre bbe  potuto rappre -
s e ntare  un ulte riore  banco di prova pe r un m ovi-
m e nto ch e  s i sforza di consolidare  la sua autonom ia 
dalle  istituzioni e  dai partiti de lla s inistra istituziona-
le . Avre bbe  potuto inne scare , lo sciope ro ne  è stato 
una prova a poste riori, un nuovo protagonism o de i 
lavoratori e  rilanciare  q ue lla capacità politica 
d’inte rve nto ne lla class e  ch e  in q ue sti anni s i è pro-

gre s s ivam e nte  pe rsa, con il risultato ch e  le  dive rs e  
m anife stazioni h anno s e m pre  di più avuto un s e nso 
pe ricolosam e nte  autore fe re nziale , nonostante  gli 
sforzi di m olti com pagni. La data de l 24 avre bbe  po-
tuto, infine , rappre s e ntare  un ulte riore  tass e llo ne lla 
costruzione  di una re ale  opposizione  di class e  al go-
ve rno Prodi, e  ins ie m e  di live lli di coscie nza e  consa-
pe vole zza utili a non continuare  a subire  il ricatto 
ide ologico de lla borgh e s ia im pe rialista. Ma è e vi-
de nte  ch e  ch i h a de ciso, ne i fatti, di boicottare  la 
ch iam ata de l 24 nove m bre  non h a re alm e nte  inte -
re s s e  di rilanciare  un m ovim e nto autonom o dalle  
istituzioni, ne lla spe ranza, fors e , di riuscire  a “tirare  

la corda s e nza farla 
spe zzare ”, pe r poi 
accre ditars i pre s so 
q ue i partiti ch e  tutto 
sono tranne  ch e  pe r il 
cam biam e nto de lle  
stato de lle  cos e  pre -
s e nte , ripre nde ndo, co-
m e  è già succe s so pe r 
m olte  re altà opportuni-
ste  in tutta Italia, la 
via de lle  e le zioni ne lle  
m unicipalità, ne gli as -
s e s sorati o addirittura 
a live llo nazionale . Il 
te ntativo, be n riuscito, 
di de pote nziare , s e  
non boicottare , ogni 

lotta autorganizzata ch e  pote s s e  “disturbare  il m a-
novratore ” s i com pre nde  soltanto ne l conte sto più 
am pio de lla cope rtura ide ologica m e s sa a punto pe r 
far passare  un attacco cos ì pe sante  e  com ple ss ivo, 
com e  q ue llo rappre s e ntato dal protocollo sul W e lfa-
re . Il com pito di q ue sta “difficile ” ope razione  è stato 
affidato non solo a s indacati collaborazionisti e  
conce rtativi q uali CGIL, CISL, UIL e  UGL, attrave rso 
il re fe re ndum  farsa e  l’e norm e  cam pagna da e s s i 
orch e strata a favore  de l “SI”, m a anch e  agli orm ai 
triste m e nte  fam osi partiti “di lotta e  di gove rno” 
q uali Rifondazione , PdCI, Ve rdi e d e x s inistra DS, 
ch e , dopo la nascita de l PD stanno te ntando di 
coordinars i ne lla nuova cos idde tta “Cosa Rossa”. Un 
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È im portante  ricordare  ch e  la m anife stazione  de l 
20 O ttobre  è stata te cnicam e nte  convocata dalle  
due  te state  de lla “s inistra radicale ”: un 
"e scam otage " utilizzato da PRC e  PdCI ch e  e rano i 
re ali organizzatori de lla m anife stazione . Si è 
trattato de l prim o te ntativo, be n riuscito, di convo-
gliare  la rabbia – tanta – de i lavoratori contro il go-
ve rno in una m anife stazione  tanto parte cipata 
q uanto innocua. Soddisfatti de lla riuscita de ll'e spe ri-
m e nto – soprattutto dopo il re ce nte  flop de l 9  Giu-
gno, q uando il pre s idio convocato dal PRC andò 
de s e rto - i due  giornali ci h anno subito riprovato, 

convocando pe r la data de l 24 nove m bre  una m ani-
fe stazione  ch e , lungi dall’ave re  un te m a s e condario 
(la viole nza sulle  donne  e  la loro condizione  socia-
le ),nasconde  pe rò il “dife tto” di e s s e r nata unica-
m e nte  pe r boicottare  il proge tto di una 
m anife stazione  contro il gove rno. D i q ue sta nuova 
truffa non c'è stato poi bisogno, dal m om e nto ch e  
le  incre dibili pe ne  com m inate  agli im putati al proce s -
so pe r i fatti di Ge nova – a cui va la nostra incondi-
zionata solidarie tà – h anno offe rto l'occasione  pe r 
una m anife stazione  nazionale  ch iam ata in fre tta e  
furia pe r il 17 Nove m bre  a Ge nova.                      

Le  m anife s tazioni de  "il M anife s to" e  "Libe razione ", ovve ro com e  
giocare  con rabbia e  diritti pe r s os te ne re  la borgh e s ia im pe rialis ta



anno e  m e zzo di soste gno “s e nza s e  e  s e nza m a” 
alle  pe ggiori politich e  antiprole tarie  de l gove rno Pro-
di (tagli alla spe sa sociale , de fiscalizzazioni pe r le  
im pre s e , aum e nto de lle  spe s e  m ilitari, rifinanzia-
m e nto a tutte  le  25 m is s ioni m ilitari italiane ) h a 
fatto corre re  loro il risch io di pe rde re  totalm e nte  la 
faccia; il protocollo h a offe rto loro l’occasione  di “re -
cupe rare ” il ruolo (fondam e ntale  pe r il gove rno) di 
ane ste tizzare  il m ovim e nto, e d in particolare  le  sue  
com pone nti più antagoniste , spostando l’analis i poli-
tica e  la m obilitazione  su aspe tti m arginali de l 
provve dim e nto, re nde ndo altre s ì com patibile  alle  e s i-
ge nze  de l capitale  q ualsias i piccola m odifica de l pro-
tocollo ste s so, in m odo da farne  acce ttare  l’im pianto 
com ple ss ivo. E’ in q ue sto s e nso ch e  de ve  e s s e re  
le tta la m anife stazione  prom ossa da q ue sti partiti, lo 
scorso 20 O ttobre  a Rom a; una m anife stazione  ch e , 
lungi dal condannare  s e nza appe llo il gove rno Prodi, 
gue rrafondaio e  antiope raio, m irava, ne lle  inte nzioni 
de gli organizzatori, a “consigliare ” l’Es e cutivo pe r ri-
portarlo su line e  m aggiorm e nte  “di s inistra”: com e  
s e  in un anno e  m e zzo di soste gno alle  gue rre  im pe -
rialiste  e  di finanziarie  “lacrim e  e  sangue ” s i foss e  s e -
guita una politica di “s inistra”! Com e  ci ins e gna la 
storia, di fronte  alla concre ta poss ibilità di una forte  
m obilitazione  sociale  contro sce lte  di q ue sto o q ue l 
gove rno, è m e glio non bloccare  la prote sta, q uanto 
piuttosto te ntare  di incanalarla in form e  com patibili, 
e  sostanzialm e nte  innocue , ne i confronti di ch i h a 
pre so q ue i provve dim e nti. Le  conte stazioni di m iglia-
ia di lavoratori, e spre s s e  in particolare  con la vittoria 
sch iacciante  de l No al re fe re ndum  ne lle  grandi 
fabbrich e , ave vano dato la m isura de l dis s e nso e  de l 
conflitto pote nziale , e  re so q uindi ancora più e s -
s e nziale  il lavoro pe r “dis inne scare  la m iccia” consa-
pe volm e nte  fatto da q ue sti partiti e  s indacati 
collaborazionisti. È q uindi fin troppo ch iaro ch e , 
soltanto usce ndo dallo sch e m a suicida in cui ci 
h anno incastrato, è poss ibile  re s iste re  a q ue sti 
attacch i e  iniziare  a ricostruire  una ve ra autonom ia 
de l prole tariato,  unico strum e nto pe r la class e  pe r 
rilanciare  una re ale  prospe ttiva di cam biam e nto ch e  
vada in dire zione  de gli inte re s s i de i lavoratori. Solo 
con l’autorganizzazione  sarà poss ibile  rilanciare  la 
lotta contro q ue sti e  i futuri provve dim e nti ch e , s icu-
ram e nte , ve rranno s iglati ne i pross im i m e s i e  anni 
ch e  avranno com e  unico fine  q ue llo di rilanciare  
l’accum ulazione  di capitale  tram ite  l’e strazione  
s e m pre  m aggiore  di q uote  di plus-valore  dai lavo-
ratori. La prospe ttiva de ll’autorganizzazione  de i lavo-
ratori e  de ll’autonom ia de l m ovim e nto dalle  
istituzioni sono dunq ue  e le m e nti im pre scindibili a cui 
è ne ce s sario te nde re  pe r costruire  q ue lle  pre m e s s e  
ne ce s sarie  affinch é s i strutturi in m anie ra s e m pre  
più coscie nte  e  organizzata una ve ra opposizione  di 
class e  ai gove rni de lla borgh e s ia im pe rialista.

La ve rgognosa cam pagna razzista e  xe nofoba ch e  
s i è scate nata contro i rom  e  i rum e ni, alim e ntata 
dalle  e ste rnazioni di una class e  politica s e nza scru-
poli e  da com m e nti crim inali di giornali e  te le vis io-
ni, non è altro ch e  un attacco ne i confronti de lle  
popolazioni più sfruttate  e  discrim inate  ch e  oggi s i 
ritrovano a vive re  ne ll’Unione  Europe a. Sono i più 
sfruttati in Rom ania, dove  piccole  e  grandi im pre s e  
italiane , france s i e  te de sch e  fanno profitti stratosfe -
rici sulla pe lle  di lavoratori privati di ogni diritto 
s indacale  e  pagati con salari da fam e . E sono i più 
sfruttati ne i pae s i de ll’Europa occide ntale , q ue lli 
ch e  pre fe riscono e m igrare , disposti spe s so a vive re  
in clande stinità, a svolge re  i lavori pe ggiori e  a vive -
re  in baracch e  di lam ie ra e  cartone , pe rch é, anch e  
s e  è difficile  da cre de re , e vide nte m e nte  s i trovano 
in una s ituazione  m igliore  di q ue lla da cui prove ngo-
no. In Italia i rom e ni sono la frazione  di lavoratori 
con le  pagh e  più bass e , più bass e  anch e  de gli altri 
im m igrati, sono una parte  im portante  de gli ope rai 
im pie gati ne ll’e dilizia e  in agricoltura, s e m pre  a ne -
ro e  in condizioni allucinanti. Le  m orti sul lavoro e  
gli infortuni tra q ue sti lavoratori raggiungono 
pe rce ntuali spave ntose , m a ne s suno ne  parla. Que -
sta s ituazione  fa particolarm e nte  com odo ai padro-
ni, ch e  cos ì possono continuare  a ricattare  tutti gli 
altri lavoratori contrappone ndoli ai rum e ni, con la 
m inaccia de l trasfe rim e nto de lla produzione  ne i pae -
s i de ll’e st oppure  de lle  e ste rnalizzazioni ad azie nde  
e  coope rative  ch e  “offrono s e rvizi”, usando m e todi 
q uas i sch iavistici, in sub-subappalti alle  grandi 
im pre s e  occide ntali. Pe rch é q ue sta s ituazione  duri il 
più a lungo poss ibile , pe r i padroni è ne ce s sario te -
ne re  be n divis i, s e parati, gh e ttizzati, i rom  e  i rom e -
ni dagli altri lavoratori, tanto sul piano e conom ico 
q uanto su q ue llo sociale  e  giuridico. E’ q ue sto il m o-
ve nte  ch e  h a spinto l’Unione  Europe a, con una di-
re ttiva de lla Com m is s ione , a porre  lim itazioni alla 
libe rtà di m ovim e nto de i cittadini de i pae s i de ll’e st 
di re ce nte  ade s ione , Bulgaria e  Rom ania in partico-
lare , cre ando di fatto cittadini di s e rie  A e  cittadini 
di s e rie  B. La “tanto civile ” Europa, il noto “faro di 
civiltà” e  “paladino de i diritti um ani”, dopo ave r pre -
te so da q ue sti pae s i lo sm ante llam e nto di ogni s i-
ste m a di tute la pe r i lavoratori e  la privatizzazione  
di tutto q ue llo ch e  vale va q ualcosa, finito sotto il 
controllo di m ultinazionali occide ntali, istituisce  de i 
gh e tti inte rni dove  gli individui più pove ri possono 
e s s e re  de portati e  rinch ius i pe r continuare  a fornire  
m anodope ra da supe rsfruttare . Ed è s e m pre  pe r 
s e rvire  l’inte re s s e  de i padroni ch e  il ce ntros inistra 
h a e laborato, pe r applicare  la dire ttiva e urope a, 
l’orm ai triste m e nte  fam oso pacch e tto s icure zza ch e  
confe risce  q ue sto pote re  di de portazione  a s indaci 
e  pre fe tti, s e nza conce de re  ne m m e no la poss ibilità 
di ricorre re  ad un giudice  prim a di e s s e re  e spulsi. 
Ce ntinaia di m igliaia di lavoratori rom e ni s i ritrove -
ranno ancora più ricattabili dai caporali ch e  ogni 
m attina de cidono ch i lavore rà e  ch i no; com e  può 
un m uratore  rom e no ch e  lavora a ne ro dim ostrare  
di e s s e re  in poss e s so de i cos idde tti 
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Il giorno 7 ottobre  è com inciata una vis ita ufficiale  
de l Pre s ide nte  de l Consiglio Prodi in Kazak istan. La 
vis ita è durata 3 giorni, ne i q uali il Pre s ide nte  de l 
Consiglio è stato accom pagnato da un note vole  
e ntourage  ch e  com pre nde va il pre s ide nte  de gli indu-
striali Monte ze m olo e  l’am m inistratore  de le gato 
de ll’ENI Scaroni. La vis ita è stata fre ttolosam e nte  
organizzata a s e guito de lla sce lta de l parlam e nto Ka-
zak o di rive de re  la conce s s ione  ENI pe r la zona de l 
Kas h agan. Le  m otivazioni ufficiali sono gli e cce s s ivi 
ritardi ch e  la m ultinazionale  italiana h a m aturato 
pe r la costruzione  de ll’im pianto e strattivo de l Mar Ca-
spio; in re altà non è poss ibile  capire  q ue sto e piso-
dio s e  non lo s i conte stualizza ne gli scontri 
im pe rialisti ch e  s i ve rificano in tutta l’are a ce ntro-
as iatica. Attualm e nte  il gas e stratto in q ue st’are a 
può viaggiare  e sclusivam e nte  ve rso il te rritorio rus -
so. Que sto è un grosso lim ite  pe r gli stati e urope i 
e d occide ntali in ge ne rale , dal m om e nto ch e  am plifi-
ca la dipe nde nza pe r gli approvvigionam e nti e ne rge -
tici da q ue sto stato, con  tutto ciò ch e  né de riva. Ci 
sono dive rs i proge tti occide ntali di ole odotti e  ga-
sdotti pe r aggirare  il gigante  russo: tutti com unq ue  
pre ve dono il passaggio dal Caspio all' Aze rbaijan, 
pe r passare  poi pe r la Ge orgia e  q uindi finire  in 
Turch ia (e vitando cos ì la Russ ia, m a anch e  l’Iran): 
dalla Turch ia s i dovre bbe ro poi sviluppare  dive rs e  
opzioni di snodo, o pe r il nord Europa o via m are , di-
re ttam e nte  in Italia. Que ste  opzioni sono ch iara-
m e nte  oste ggiate  dalla Russ ia, ch e  ne gli ultim i anni 
h a stre tto forti le gam i con tutte  gli stati ce ntro-as iati-
ci ch e  in pre ce de nza face vano parte  de lla e x URSS 
e  alcuni anch e  de lla ve cch ia CSI; la cre azione  de lla 
O rganizzazione  de lla Coope razione  di Sh angai 
(SCO) va proprio in q ue sta dire zione . Se  s i conta 
poi ch e  dal 2005 q ue sta organizzazione  h a com e  
m e m bri oss e rvatori, oltre  ad India e  Pak istan, 
anch e  l’Iran, s i ch iude  il q uadro di uno scontro e stre -
m am e nte  articolato ch e  può aprire  ad ulte riori 
ince rti sviluppi. Lo scorso 6 ottobre , inoltre , i 5 pae -
s i ch e  h anno acce s so al Caspio (Russ ia, Iran, 
Aze rbaijan, Kazak istan e  Turk m e nistan) s i sono 
incontrati a Te h e ran pe r de finire  confini m arittim i e d 
us i de l m are  com une . Aldilà de lle  dive rge nze  
(Aze rbaijan e  Kazak istan sono inte re s sati alla costru-
zione  di nuovi ole odotti pe r e vitare  di dipe nde re  
dalla Russ ia, la q uale  a sua volta s i oppone va addu-
ce ndo m otivazioni am bie ntaliste ) la confe re nza h a 
soste nuto il diritto di ognuno all’e ne rgia atom ica 
pe r us i pacifici e  ciascun pae s e  s i è im pe gnato a 
non pe rm e tte re  ch e  i propri te rritori s iano utilizzati 
com e  bas e  pe r sfe rrare  attacch i contro gli altri pae s i 

parte cipanti all'incontro. Intanto l'UE pre nde  provve -
dim e nti pe r libe rare  i coloss i pe trolife ri e urope i sul 
m e rcato m ondiale : il pre s ide nte  de lla Com m is s ione  
José Barroso, ins ie m e  a Andris  Pie balgs e  Ne e lie  
Kroe s, re sponsabili rispe ttivam e nte  de ll'Ene rgia e  
de lla Concorre nza, h anno pre s e ntato il te rzo 
pacch e tto pe r la libe ralizzazione  e  inte grazione  de l 
m e rcato e urope o de ll'e ne rgia. La sostanza di q ue sto 
pacch e tto riguarda la s e parazione  proprie taria 
e ffe ttiva tra l'attività di produzione  e  q ue lla di tra-
sporto di gas e d e le ttricità pe r le  socie tà pubblich e  
e  private , e urope e  e  non, ch e  inte ndano ope rare  
ne ll'Unione : q ue sto provve dim e nto va a tutto 
svantaggio di Gazprom , ch e  attualm e nte  è allo ste s -
so te m po produttore  e  distributore , e  fornisce  gas 
alla m aggior parte  de ll'Europa. Costringe re  un colos-
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"m e zzi le gali di soste ntam e nto"? 
Ancora una volta ve diam o com e  isti-

tuzioni e urope e  e  nazionali rie scono a coope rare , 
rafforzando le  rispe ttive  politich e  padronali e  
spinge ndos i s e m pre  più lungo logich e  razziste  e  poli-
zie sch e . Le  le gge  e urope a, e laborata praticam e nte  
dai rappre s e ntanti de i gove rni nazionali riuniti ne lla 
Com m is s ione  e urope a, fornisce  l’indirizzo politico a 
cui è s e m pre  poss ibile  apportare  pe ggioram e nti a li-
ve llo nazionale  e  fornisce  inoltre  una giustificazione  

pe r l’ope rato de gli ste s s i gove rni nazionali ch e  s i ri-
trovano “obbligati” a ratificare  la de cis ione  e urope a 
appare ndo cos ì m e no re sponsabili. Pe r oppors i e ffi-
cace m e nte  a q ue ste  politich e  è q uindi s e m pre  più 
ne ce s sario sm asch e rare  il ruolo svolto dalle  istituzio-
ni e urope e  e  spe rim e ntare  pe rcors i di lotta ch e  s i 
articolino dire ttam e nte  sul live llo contine ntale , l’uni-
co sul q uale  s i possa re alm e nte  incide re .



La m igrazione  de lla forza lavoro è anch e  lo spopo-
lam e nto progre s s ivo e  l’agonia di alcune  de lle  zone  
più inte rne  de l Sud Italia. Z one  fatisce nti, ine s i-
ste nti in proporzione  ai gross i ce ntri urbani e  m e tro-
politani, ch e  tuttavia h anno una logica inte rna 
propria,  un Palazzo de l Municipio, un gove rno, un 
m e ccanism o di arricch im e nto. Te rritori in cui s i na-
sce  invis ibili, ch e  pe rò possono trasform ars i in 
ce ntri produttivi di rilie vo ne l m om e nto in cui un 
capitalista im pianta una fabbrica, un indotto 
m e tte ndo sotto un de te rm inato re gim e  salariale  la 
forza lavoro locale . La fatisce nza non è fatta di vuo-
to, m a è la circolazione  de lla m e rce , di donne  e  uo-
m ini – m e rce , pe r l’Italia e  l’Europa ch e  ne lla 
m aggior parte  de i cas i, q ui, s ignifica spopolam e nto, 
e d in altri poss ibilità m aggiori di profitto ch e  scaturi-
scono dal ricatto de l lavoro –. Un ricatto com e  
m e ccanism o con cui s i cons e rvano la vita sociale  e  
le  piccole  aspirazioni s e condo cui costruirs i un futu-
ro e q uivale , in buona sostanza,ad un lavoro anch e  
m ale de tto, ad una casa, anch e  fatta con le  proprie  
m ani, e d ad una fam iglia, q ue lla ch e  s e rve  a ripro-
durre  s e  ste s s i com e  forza lavoro “fatisce nte ”, 
ne ll’illusione  di dare  ai propri figli, in q uanto parte  
di sé, un futuro m igliore , cioè una pos izione  sociale  
più e le vata.  Un ricatto pie nam e nte  ide ologico e  re li-
gioso, ch e  sfrutta la volontà di pe rpe tuare  gli ste s s i 
cicli vitali de l “sacrificio”, ad ogni ge ne razione , cre -
de ndo ch e  di ge ne razione  in ge ne razione  s i possa 
m igliorare , com e  pe r pre de stinazione . Lo Stato, non 
solo com e  ass iste nza, m a com e  pre s e nza e  occupa-
zione  s i garantisce  la conse rvazione  pe rm e tte ndo il 
m ante nim e nto di piccoli circuiti e conom ici di consu-
m i su cui può re gge rs i una parte  di piccolo 
com m e rcio. Lo Stato de i funzionari, dalla burocrazia 
am m inistrativa alle  forze  di polizia a q ue lle  de lla 
politica le gale , offre  s e m pre  di m e no la poss ibilità di 
una rige ne razione  di un inte ro ce to, m e dio - im pie -
gatizio, m a offre  a coloro i q uali h anno utilizzato le  
proprie  risors e  private  pe r costruire  de lle  re ti di 
clie nte la la poss ibilità di continuare  ad e s s e re  i re ali 
guardiani de gli attuali rapporti sociali. La di-
pe nde nza di ogni m ovim e nto di “sviluppo” dagli 
inte re s s i de l capitale  cre a le  form e  di vita di ogni 
te rritorio e  la com posizione  de lla giornata lavorati-
va. Capitale  ch e  produce  le  form e  di uno sviluppo 
ine guale , e  q uindi anch e  l’antagonism o ch e  ne  ca-
ratte rizza l’e voluzione , in particolare  q uando s i 
concre tizza sotto l’aspe tto re pre s s ivo de lla disoccu-
pazione , de l lice nziam e nto, de lla pre carie tà. L’ine -
guaglianza ch e  s i e sprim e  ne lla fatisce nza de lle  
zone  e stre m am e nte  pe rife rich e  de ll’organizzazione  
sociale , in Italia e d in Europa, trova de lle  risposte  
m olto e spre s s ive , non solo q uando uom ini e  donne  
ve ngono trasform ati in ope rai di fabbrica con turni 
notturni, s e nza ass iste nza m e dica durante  l’orario 
lavorativo, m a anch e  q uando crollano tutte  q ue lle  
illusioni ch e  l’ide ologia re ligiosa dom inante  non rie -
sce  più a sorre gge re  data la portata ogge ttiva de l 
crollo. La cre sce nte  disoccupazione  frutto di e ste rna-
lizzazioni e  ch iusure  di inte ri stabilim e nti spro-
fondati ne lla cris i (com e  q ue lla ch e  h a colpito il 
distre tto de l salotto o la Barilla ne lla provincia di 
Mate ra o ancora la Lucana Calzature  

Fatis ce nza "prole taria"so com e  Gazprom  alla s e parazione  e ffe ttiva s ignifica 
di fatto de pote nziare  drasticam e nte  le  sue  capacità 
di pe ne trazione  ne l “libe ro” m e rcato e urope o 
de ll'e ne rgia. Il “fronte  de l gas” dive nta ancora più 
ne vralgico a fronte  de i continui aum e nti de l pre zzo 
de l pe trolio (pe r il q uale  è oram ai supe rata la soglia 
de i 100 $ al barile ): Iran e  Ve ne zue la, già m e m bri 
OPEC, stanno ins iste ndo s e m pre  più sulla Russ ia 
affinch é s i cre i una OPEC de l gas. Il q uadro com ple s -
s ivo, già in sé piuttosto com ple sso, s i arricch ire bbe  
cos ì di nuovi protagonisti e  ine dite  alle anze , ch e  non 
lasciano in alcun m odo pre ve de re  sviluppi ce rti de l 
conflitto pe r il controllo de ll'e ne rgia. 
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di Marate a ne lla provincia di Po-
te nza o la Marlane  di Praja a Mare  

(CZ ); pe r fare  solo poch i e s e m pi) cre a q ue l conte -
sto de ll’inte ns ificazione  de llo sfruttam e nto ch e  
q uando non s i abbatte  solo sul prole tariato lucano 
s e nza contratto, a “ne ro”, trova risposte  organizzate  
com e  q ue lla di 
fabbrica a Me lfi 
oppure  com e  
q ue lla di Scanza-
no Jonico – e  non 
solo –  q uando lo 
Stato vie ne  
pe rce pito com e  
controparte  e d 
avve rsario ch e  ti 
vuole  distrugge re  
sotto tutti gli 
aspe tti, non solo 
ce m e ntificando la 
te rra su cui e difi-
care  “e com ostri” 
pe r il turism o, 
m a anch e  
annullandoti co-
m e  pre s e nza da 
sotte rrare  ass ie -
m e  alle  scorie  nu-
cle ari in q uanto 
s e m plice  “num e -
ro-m e rce ” ne lla 
logica de i 
rapporti globali 
tra gove rni di 
gue rra. E’ la com ple ss ità de ll’im pe rialism o ch e  fa di 
q ue sti te rritori un luogo di m e ro sfruttam e nto anch e  
dal punto di vista am bie ntale , pe r cui le  m ultinazio-
nali pe trolife re  (Eni, Sh e ll, Total) vogliono trive llare  
circa il 60%  de lla re gione  Bas ilicata, s e nza ch e  vi 
s ia un’ade guata risposta di class e . Pe rciò la sfiducia 
e  l’antagonism o prodotto, de gli sciope ri e  de lle  prote -
ste  di tutti i giorni, in tutti gli ins e diam e nti produtti-
vi, ch e  sono “ripe rcuss ione ” ogge ttiva de lle  cris i de l 
s iste m a e conom ico e  politico di controllo de l te rrito-

rio, non possono trasform ars i in m ovim e nto co-
scie nte  e d organizzato s e nza conne s s ioni e  
colle gam e nti tra q ue lle  re altà autorganizzate  ch e  
danno allo ste s so te m po risposte  politich e  im m e -
diate  staccando da sé i te ntacoli de l parlam e ntari-
sm o clie nte lare  - e  q uindi de l s indacalism o colluso 

con q ue sto - ,  e  s i 
pongono obie ttivi 
di lunga durata 
ade guati alla 
com ple ss ità 
de ll’attacco subito. 
Infatti l’isolam e nto 
de lle  lotte  ne lla lo-
ro q uotidianità, è 
uno de i m e zzi 
attrave rso cui 
ve ngono de po-
te nziate  e  re s e  
inoffe ns ive . I ri-
sultati da otte ne re  
im parando a 
condurre  le  lotte  
corre nti ne l proprio 
conte sto te rritoria-
le  s i frantum ano s e  
re stano ch ius e  in 
s e  ste s s e , s e nza 
ne s suna continui-
tà, inve ce  m oltipli-
cano il proprio 
valore  politico s e  
affrontate  in 
q uanto pratica-

m e nte  prole tarie . La q ue stione  m e ridionale  va 
conce pita di nuovo com e  fondam e ntale  ne llo svi-
luppo de lla lotta di class e , non solo com e  q ue stione  
te orica, m a com e  attività pratica, in cui aum e ntare  
le  capacità politich e  de lle  lavoratrici e  de i lavoratori, 
rom pe ndo s ia con le  divis ioni fittizie  di “razza” e  “na-
zionalità” finora im poste  ch e  con la fatisce nza pro-
dotta dall’isolam e nto.                           
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Inve ce  de lla parola d'ordine  
cons e rvatrice : "Un e q uo salario 
pe r un'e q ua giornata di lavoro", 
gli ope rai de vono scrive re  sulla 
loro bandie ra il m otto 
rivoluzionario: "Soppre s s ione  
de l s iste m a de l lavoro 
salariato".

Karl Marx




