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6 . 6 +;2� - . 5� " *;=2=8� . � - . 2� � 870;. <<2� - 2
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� *;8?*7*�. �: >27- 2�- . 5�78<=;8�" *;=2=8��� *
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$2?85>C287. � - 2� ! ==8+;. � *++2*6 8�*?>=8
>7*�9;8?*� - 2� : >*7=8�<2*�*7, 8;*� /8;=.
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?. �� �# >. <=8�F�<=*=8�5M27<. 07*6 . 7=8�92I
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, 1. � . � , >5=>;*52� /*==. � - . 5� " �� � $ � � . � � - *
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<8, 2*52<6 8�� , >;*7- 8�25�5. 0*6 . � / ;* � ��
� �  � $� �� . � ��� " � $&�� ! �� $� �� , 28F�5*�- 2<=27�
C287. �. �5*�, 86 +27*C287. �� ��- . 55*�- . 7>7�
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02*����"� .� 27<=*>;*C287.��<8,2*52<68��
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+*<.�9. ;� *55*;0*; .� 5.� ;. 5*C2872�.� 2�;*9�
98;=2�-.5�"*;=2=8�=;*�2�5*?8;*=8;2�*?*7C*�
=2�.�=;*�5.�6*<<.�

� � �� � � �� � � � ����� �� � � � � � � � � ��� �� � � � � 
� � � � �� � � �� � � �� � � � � � �� � �� �  � � � � � � �
� � ��� �  ���� �� � � � �  �� � �� � 	 � � �� � �� �� � � � � ��
� � 
 �� ��	 �� � ��� � 	 
 � � �� ���� �� � � � ��� �  � �
�  ���� � ��� ��  � � � �� � � � � � ��
� . � : >. <=2872�- 2� , >2�18�9* ;5*=8�787
;20>*;- *78�<858�25�" �� � $� �8�25� �7�" � ��
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?*� - . 55. � 8;0*72CC*C2872� 89. ;*2. � . � 98985*;2� F
26 98<<2+25. � ;86 9. ;. � , 87� 25� , 8;<8� , *=*<=;8/2, 8
- . 55. �, 8<. �, 1. �5*�+8;01. <2*�26 9. ;2*52<=*�26 987.
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� 6 6 272<=;*C2872� � 8, *52� - 2� � 6 . ;0. 7C*� . � 9. ;� F
27� . <=;. 6 *� <27=. <2� 58==*� - . 55. � 6 *<<. � 98985*;2
8;0*72CC*=. � 9. ; � 26 98; ; . � 08?. ;72� 58, *52� , 1.
9;. 7- *78�27�6 *78�5. �K: >. <=2872�>;0. 7=2L�- . 5�=. ;�
;2=8;28��*�9*;=2;. �- *5�5*?8;8�>=25. �. �- 2072=8<8�9. ;
=>==2��, 1. �<2�, 855. 0*78�*- �*5=;. �- 2<98<=. �*�;86 9. �
; . � , 87� 5. � 6 2<>; . � *7=298985* ;2� . 6 *7*=. � - *5
08?. ;78� , . 7=;*5. �� , 1. � 5. 0*78�<=;. ==*6 . 7=. � 8072
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=. ;;2=8;28�9. ;�=. ;;2=8;28��</;>==*7- 8�2�6 255. � *992�
052� , 1. � 5*� , *6 9*07*� . 5. ==8;*5. � 8//;. � 27� =. ;6 272
- 2� / . ;6 . 7=8�� 27=. ; . <<. � . � 9*;=. , 29*C287. � - . 55.
6 *<<. �98985*;2� *55*�?2=*�9852=2, *�� *++2*6 8�9;8�
6 8<<8� >7*� 6 8+252=*C287. � , 1. � 787� <2� 526 2=*� .
787�<2�. <*>;2<, . �7. 55*�9*;=. , 29*C287. �- 2;. ==*�*55.
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?8=8��� ++2*6 8�9. ;<. 0>2=8�5M8+2. ==2?8�- 2�*526 . 7�
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, . 7=;8� - . 55*� , *6 9*07*� . 5. ==8;*5. �� , 87� 5*� /8;C*
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Deformare il marxismo fino a
farne una sua caricatura è l’ope-
ra di tanti “intellettuali” borghe-
si, deformarlo fino a farlo diven-
tare un culto è l’opera di tanti
dogmatici, incapaci di usarlo
per comprendere la realtà perché
troppo impegnati a comprimere
la realtà nell’idea di marxismo
che campeggia nella loro testa.
Trattiamo qui di un “classico”
esempio che accomuna le due
deformazioni.

1. E’ tesi corrente della sinistra
borghese che la classe operaia non
esiste più. I fautori di questa tesi
sono incapaci di comprendere un
pilastro del marxismo e di usarlo
per leggere la situazione attuale.
“Gli opifici non ci sono più, le
grandi fabbriche non ci sono più,
quindi gli operai non esistono più”.
In verità, riprendiamo Marx, gli
operai sono tutti coloro i quali per
vivere sono costretti a vendere la
propria forza lavoro a un capitali-
sta, il quale dal lavoro degli operai
estorce il plusvalore. Quindi, usia-
mo il marxismo per leggere la
situazione attuale, sono operai i
metalmeccanici, i facchini, le com-
messe del supermercato, gli infer-
mieri di una clinica privata, ecc.
ecc. tutti coloro la cui forza lavoro
è acquista in ragione del fatto che
chi la compra estorce plusvalore,
sia esso un singolo individuoa, una
SPA, una banca, una holding, un
fondo di investimento, ecc. ecc.

2. “Gli operai che ci sono, sono
frammentati e dispersi, in passato
erano concentrati e coesi”. E’
certo che le aziende capitaliste di
qualunque settore sono oggi
molto diverse dalle fabbriche in
cui fino ad alcune decine di anni
fa erano concentrati decine di
migliaia di operai. Ma è bene sfa-
tare il mito della “frammentazio-
ne”: per tutta una lunga fase del
capitalismo (prima dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro, ad
esempio) i padroni hanno trattato
la classe operaia come una massa
informe di individui assunti a
chiamata, impiegati a cottimo,
senza orario, senza contratto,
senza salario minimo, mettendo
ogni operaio contro tutti gli altri.
Queste condizioni di estrema
frammentazione non impedirono
a Marx di comprendere che qua-
lunque siano le condizioni mate-
riali di vita e di lavoro e le idee
che ogni operaio ha in merito, la
classe operaia esiste come classe
in sé i cui membri sono accomu-

nati da una caratteristica che li
distingue dal resto delle masse
popolari: vendono la propria forza
lavoro attraverso la quale la bor-
ghesia si arricchisce, essi produ-
cono tutta la ricchezza esistente
nella società. Su queste basi,
Marx aggiunse che la classe ope-
raia doveva diventare classe per
sé e individuò il partito comunista
come strumento di questa emanci-
pazione. Fu Lenin, nel 1902 (Che
fare?) a riprendere la questione e
a sintetizzare in modo definitivo
che la coscienza rivoluzionaria
della classe operaia non matura
spontaneamente, è portata ad essa
dall’esterno, dal partito comuni-
sta. Cioè agli operai non bastava-
no (e non bastano) la comune
condizione di sfruttati, la comune
militanza nelle lotte sindacali e
rivendicative, la vita comune nei
quartieri operai delle città per
prendere coscienza del loro ruolo
storico e della loro forza, è il par-
tito comunista che porta la conce-
zione comunista del mondo alla
classe che, per il ruolo che ricopre
nella società, può capirla e può
impadronirsene qualunque sia il
livello culturale e il livello di
istruzione di partenza. Quindi:

3. chi si lamenta che gli operai
sono succubi della cultura domi-
nante dice una cosa ovvia, ma
anziché riversarne la responsabi-
lità sugli operai “che non capi-
scono”, dovrebbe invece interro-
garsi su quale sia il contributo
che egli dà affinché il movimen-
to comunista riesca ad assumere
il ruolo storico che gli compete.

4. Non può esistere rivoluzione
socialista senza partito comunista
che organizza, mobilita, eleva la
coscienza e forma alla lotta politi-
ca rivoluzionaria la classe ope-
raia. E’ attraverso la classe ope-
raia che la rivoluzione socialista
conquista “il cuore e la mente”
delle larghe masse, poiché quan-
do essa si mobilita assume in
breve tempo la direzione della
mobilitazione di tutte le masse
popolari e diviene la più originale
e fedele interprete delle loro aspi-
razioni e dei loro interessi. Non
perché sia composta da una leva
di individui speciali, ideali, supe-
riori, ma perché è la classe attra-
verso il cui lavoro metodico e
continuativo viene prodotta tutta
la ricchezza della società, quella
che oggi è, simbolicamente, nelle
mani dell’1% della popolazione.

Il ruolo speciale
della classe operaia

Sabato 23 giugno si è tenuta a Pomiglia-
no (NA) un’assemblea nazionale indetta
dal Movimento Operai Autorganizzati
FCA a seguito del licenziamento defini-
tivo dei 5 operai da anni perseguitati per
il loro impegno in fabbrica: inscenarono
il finto suicidio di Marchionne per
denunciare i suicidi veri di tre colleghi
relegati nel reparto confino di Nola. Un
licenziamento sancito in via definitiva
dalla sentenza della Cassazione che è
stata resa pubblica il 4 giugno, nono-
stante fosse stata decisa a metà marzo;.
La data non è casuale, il Tribunale ha
aspettato che Marchionne presentasse, il
1° giugno, il nuovo “piano” per gli sta-
bilimenti ex FIAT che ne prevede in
sostanza la morte (sempre meno) lenta
della maggior parte, a cominciare pro-
prio da Pomigliano, Mirafiori e Pratola
Serra, e la “salvezza” per alcuni che ver-
ranno impiegati nella produzione di auto
di “fascia alta”. Il rinvio della comunica-
zione della sentenza è servito a non arro-
ventare un clima di lotta che monta da
diversi mesi intorno e dentro gli stabili-
menti del gruppo, come abbiamo scritto
a più riprese su Resistenza: sono stati
numerosi gli scioperi contro gli straordi-
nari comandati e la sicurezza e il 23
marzo scorso, sempre a Pomigliano,
c’era stata una prima chiamata nazionale
con il blocco temporaneo della fabbrica.
La mobilitazione degli operai FCA è il

risultato dell’iniziativa di gruppi di lavo-
ratori di stabilimenti diversi (Cassino,
Mirafiori, Termoli, Pomigliano e Melfi)
e appartenenti a sigle sindacali diverse
che non si arrendono al futuro di miseria
e sopraffazione che gli aguzzini FIAT
vorrebbero imporre. Da inizio 2018 si
incontrano, coordinano e mobilitano per
il diritto al lavoro utile e dignitoso e in
sicurezza e contro la repressione azien-
dale, per ragionare insieme su quale
piano di guerra opporre a quello di Mar-
chionne. Il 1° giugno si sono presentati a
Balocco per contestare la presentazione
del piano, come Partito abbiamo soste-
nuto l’iniziativa facendo volantinaggi e
presidi in altre 9 fabbriche del gruppo.
Questa spinta dal basso, crescente, ha
messo in moto anche la FIOM che negli
stessi giorni ha promosso una serie di
iniziative praticamente in tutti gli stabili-
menti FCA per dare un segnale a una
base sempre più insofferente rispetto
alla linea del “basso profilo” adottata
fino ad oggi dai vertici del sindacato.

Tornando all’assemblea del 23 giugno,
vi hanno partecipato duecento compagni
e compagne appartenenti a varie sigle
sindacali e aziende, quindi un primo
dato positivo è l’allargamento del fronte
di lotta ad altre realtà produttive; il pro-
blema della repressione aziendale è
infatti generale, i timori di essere licen-

ziati, ad esempio se non si segue l’ormai
famigerato “obbligo di fedeltà”, serpeg-
giano in ogni luogo di lavoro, testimo-
niati anche dai messaggi di solidarietà
pervenuti all’assemblea dalla CNHi di
Modena, dalla GKN di Firenze, dal
comitato promotore dell’assemblea “Per
un Governo Costituzionale di Salute
Pubblica” - vedi articolo a pag. 3 - da
licenziati politici come Augustin Breda
e Luciano Pasetti.

Una linea di sviluppo emersa dalla
discussione è il rilancio dell’azione
sistematica del Coordinamento e la pro-
paganda della sua esistenza per farlo
“conoscere” nel paese: costruire iniziati-
ve e dibattiti nelle varie città dove sono
presenti stabilimenti FCA, e non solo,
per portare questa importante esperienza
di lotta, per dare continuità alla battaglia
contro la repressione aziendale. Un
passo in concatenazione con l’assem-
blea del 9 giugno che si è svolta a Mila-
no (vedi articolo più in alto), molto utile
a rafforzare e dare coraggio alle centi-
naia di migliaia di operai e lavoratori
quotidianamente sotto il tiro del padrone
che cercano un punto di riferimento e
sostegno. Da più interventi è emerso che
la soluzione è “superare il capitalismo”,
quindi cambiare il sistema di produzione
e quei rapporti sociali che fanno della
fabbrica una caserma dove si è sfruttati

fino all’esaurimento psicofisico; noi
diciamo che lo si fa costruendo il socia-
lismo e la strada consiste, in questa fase,
nel costruire organizzazioni operaie in
ogni reparto, cantiere, officina e azienda
proprio come insegnano gli Operai
Autorganizzati FCA: le basi della nuova
governabilità.

Come P.CARC sosterremo nei territori e
nelle città dove siamo presenti, e in
quelle dove abbiamo contatti e relazioni,
iniziative di questo tipo; gli operai ex
FIAT si confermano la punta avanzata
dei metalmeccanici del nostro paese e lo
dimostrano non abbassando la testa
davanti a uno dei padroni più reazionari:

la loro esperienza deve fare scuola.
Esszi sono determinanti per lo sviluppo
della lotta di classe e la costruzione della
nuova governabilità, nelle fabbriche e
nel paese, in ragione del ruolo sociale e
storico che hanno, per la capacità di tra-
scinare il resto della classe operaia e
delle masse popolari nella lotta contro la
classe dominante e i suoi scagnozzi.
Con la sentenza della Cassazione che
conferma il licenziamento dei 5 compa-
gni di Pomigliano è stata persa una bat-
taglia in Tribunale, ma la guerra contro
Marchionne e la classe di parassiti,
aguzzini e criminali è ancora lunga.
“Possiamo e dobbiamo farcela, ce la
faremo!”

L’assemblea del 23 giugno a Pomigliano: “Possiamo e dobbiamo farcela, ce la faremo. Avanti tutta, compagni”

L’abolizione dell’articolo 18 (ottenuta dai
padroni dopo molti tentativi) non è la
causa dei licenziamenti politici di delegati
sindacali (RSU), rappresentanti della sicu-
rezza (RLS) e, più in generale, dei lavora-
tori combattivi. Ma ha dato maggiore
libertà di manovra ai padroni con l’intro-
duzione del risarcimento economico, al
posto dell’obbligo del reintegro, anche a
fronte della mancanza della “giusta
causa” del licenziamento.
Nel tempo intercorso fra l’abolizione del-
l’articolo 18 e il fatto che le aziende ne
usufruissero si è passati da “un clima
pesante nelle aziende” a una raffica di
espulsioni dai posti di lavoro, facilitata
anche da una risposta delle organizzazioni
sindacali spesso non all’altezza della situa-
zione. I licenziamenti politici sono diventa-
ti un’emergenza, colpiscono al di là della
tessera sindacale in base al ruolo che il sin-
golo lavoratore assume in azienda. Non si
tratta più di contare i casi isolati, ma di un
fenomeno che necessita di una risposta
unitaria e generale. 

Le spinte positive in atto. Il 23 giugno si
è svolta a Pomigliano un’assemblea - vedi
l’articolo sotto – contro la sentenza della
Cassazione che ha confermato il licenzia-
mento dei 5 operai della FCA. Prima, il 9
giugno, si è svolta a Milano, l’assemblea
promossa da CUB, SGB, SI Cobas, USI
per discutere i contenuti e le forme di una
campagna comune di mobilitazione che
porterà all’indizione di uno sciopero gene-
rale nel prossimo autunno. Sono state
approvate due mozioni estremamente
positive: una che sancisce la volontà di
dare le gambe alla campagna attraverso
“almeno mille assemblee nelle aziende”,
una che, richiamando direttamente la lotta
dei 5 operai di Pomigliano e legandola ai
licenziamenti di delegati nella Grande
distribuzione Organizzata a Milano, assu-
me la lotta contro i licenziamenti politici
nella campagna unitaria. Molte mobilita-
zioni, anche slegate dalle due assemblee
menzionate e promosse da svariati organi-
smi e sindacati, si sono svolte in tutte il
paese in risposta ai licenziamenti politici
che si susseguono.

I limiti da affrontare. Se la questione sta
iniziando ad essere riconosciuta per la sua
dimensione e portata e ci sono dei primi
passi verso una mobilitazione unitaria, ci
sono in particolare due limiti da affrontare
e superare per avanzare. Il primo riguarda
l’attuazione pratica al principio “mettere
in secondo piano le appartenenze sindaca-
li o politiche dei lavoratori licenziati” per-
ché concretamente emergono sempre
“eccezioni alla regola” (“è un delegato
della UIL… che chiami il suo sindacato a
sostenerlo, visto che gli ha dato fiducia
fino a oggi”… ad esempio).
Il secondo limite riguarda la tendenza a
illudersi che esista “un copione” da segui-

re, sia esso quello di affidarsi agli avvocati
e alle vie legali o quello di affidarsi alla
mobilitazione “più dura e radicale” perché
“quanto più è dura e radicale la lotta, tanto
più è probabile il reintegro del licenziato”.
Entrambe le posizioni considerano un solo
aspetto della lotta ed escludono l’altro,
mentre i due aspetti sono combinati e,
anzi, ne va aggiunto un terzo: la mobilita-
zione politica, cioè l’inclusione di lavora-
tori di altre aziende e altri settori, delle
masse popolari, la campagna di opinione,
l’intervento sulle istituzioni, ecc. Inoltre, i
promotori della via legale e della lotta
radicale tendono a considerare ogni licen-
ziamento come un fatto a sé, un singolo
caso isolato dagli altri o comunque risolvi-
bile in modo indipendente dagli altri e dal
contesto politico generale. L’esperienza
concreta dimostra che
- per quanto riguarda il limitarsi alle vie
legali, esiste più di un caso in cui il Tribu-
nale ha riconosciuto l’illegittimità del
licenziamento, ha disposto il reintegro, ma
il padrone impedisce al lavoratore di rien-
trare in azienda. Senza contare che l’espe-
rienza degli operai della FCA di Pomiglia-
no è un monito per tutti: il Tribunale è
un’istituzione della classe dominante, è
ingenuo confidare nel fatto che “la legge
uguale per tutti”;
- per quanto riguarda il dedicarsi alla
“lotta dura”, esistono moltissimi casi in
cui si è dimostrata insufficiente, cioè non
porta al reintegro e alla lunga (la sua
durata dipende dal se e quanto e come le
organizzazioni sindacali la supportano e
la sostengono, altrimenti dura il tempo
dei proclami) si esaurisce e lascia disgre-
gazione e rassegnazione.
Infine, non ha alcun senso affermare che
“finora i licenziamenti si sono affrontati
così”, perché la crisi economica, la crisi
politica e la loro combinazione hanno crea-
to una situazione, quella odierna, in cui è
decisivo trovare soluzioni nuove ai proble-
mi e alle contraddizioni, elaborare linee
che tengano conto della crescente necessità
di sottomettere e reprimere operai e masse
popolari da parte della classe dominante e
della necessità dei lavoratori di imparare a
far valere tutta la loro forza.

L’esperienza della mobilitazione per il
reintegro di Luciano Pasetti. Luciano
Pasetti, delegato SGB al GS Carrefour di
via Famagosta a Milano e militante del
P.CARC (vedi Resistenza n. 5/2018) è
stato licenziato il 9 aprile con un pretesto a
causa della sua attività sindacale. Speri-
mentare un approccio che superi sia l’im-
postazione esclusivamente legale che
anche l’impostazione esclusivamente
rivendicativa, in favore della combinazione
delle due con una mobilitazione politica,
pone la questione di dover imparare a diri-
gere una mobilitazione “di tipo nuovo”
contro i licenziamenti. Con questa premes-
sa è chiaro che l’esito della battaglia è,

anche in questo caso come in tutti i casi,
incerto. L’esperienza della lotta per il rein-
tegro di Luciano è però molto utile come
spunto e stimolo per affrontare la lotta con-
tro i licenziamenti politici per ciò che è,
appunto una questione politica.

“Il 17 di luglio il Tribunale di Milano ha
fissato la data della prima udienza del pro-
cesso per il reintegro di Luciano. Si apre
così un ulteriore fronte di lotta, dopo che
per tutta una prima fase la mobilitazione è
stata sul piano della lotta rivendicativa (pre-
sidi, picchetti e blocchi delle merci) e sul
piano della promozione di un ampio fronte
a sostegno del reintegro (raccolte più di
1000 firme, sottoscrizioni per la cassa di
resistenza – per contribuire fare un versa-
mento sulla Postepay n.
4023600904949817 intestata a Luciano
Pasetti - ndr), unendo la sua vertenza a
quella degli altri 3 delegati nella Grande
Distribuzione Organizzata licenziati nel
milanese (un’altra da Carreforur e due da
IKEA). Nell’ultimo mese abbiamo avviato
un intervento sui Consigli di Municipio, sul
Consiglio Comunale e la Giunta di Milano
e sul Consiglio Regionale della Lombardia
affinché si esprimessero contro i licenzia-
menti politici nella Grande Distribuzione e
prendessero posizione per la reintroduzione
dell’articolo 18. E’ un terreno “ostico”, in
cui decenni di completa sottomissione delle
amministrazioni locali ai governi centrali si
fanno sentire (interessamento, costernazio-
ne, solidarietà umana, parole…), ma le con-
traddizioni provocate dai sommovimenti
politici aprono spiragli per un intervento
più deciso. Un primo risultato è stato l’im-
pegno del gruppo consiliare in Regione e in
Comune del M5S di partecipare in veste
politica ai presidi in occasione delle udien-
ze del processo, un secondo risultato è stata
la mobilitazione del Capogruppo in Regio-
ne del M5S, Dario Violi, di intercedere con
il MISE per aprire un canale di confronto.
Cose di poco conto, se prese da sole: anche
rivolgersi alle istituzioni, se considerata
come unica forma di mobilitazione, è del
tutto insufficiente. Dobbiamo invece com-
binarla alle vie legali e alla mobilitazione di
tipo rivendicativo per legare l’obiettivo
contingente, il reintegro di Luciano, all’o-
biettivo di prospettiva: costruire un nucleo
di operai che assume in prima persona la
lotta contro i licenziamenti, che “si occupa
dell’azienda ed esce dall’azienda”, che ha
le radici nel contesto e nella città in cui
opera, ma ha un ruolo nella mobilitazione
nel resto del paese. Questo, in definitiva, è
l’obiettivo principale, perseguendo il quale
contribuiamo a rafforzare la lotta contro
ogni singolo licenziamento. (…) La lotta
per il reintegro di Luciano è strettamente
legata alla questione di chi deve governare
questo paese, come e negli interessi di chi”
- un compagno della Federazione Lombar-
dia del P.CARC.

Da Pomigliano a Milano una mobilitazione unitaria 
contro i licenziamenti politici, il Jobs Act e la legge Fornero
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RESISTENZA, 
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CONTATTI E SEDI

Sottoscrizioni Giugno 2018:
Milano 14; Brescia 0.5; Sesto San Giovanni

20.5;  Verbania 9; Reggio Emilia 4.5; Firenze

4.5; Massa 2.2; Cecina 4.6; Siena 5.5; Abba-

dia S. Salvatore 7;  Roma 5; Napoli 2.5

Totale:      79.8

Centro Nazionale
02.26.30.64.54
carc@riseup.net
Via Tanaro 7, Milano

Federazione Lombardia
328.20.46.158
pcarc.lombardia@gmail.com

Torino: 333.84.48.606
carctorino@libero.it

Verbania (VCO):
333.67.71.241
carcvco@gmail.com

Milano Nord-Est:
338.67.95.587 
carcsezmi@gmail.com
c/o Casa del Popolo
via Padova 179

Milano Sud-Gratosoglio:
333.41.27.843
pcarcgratosoglio@gmail.com

Sesto San Giovanni (MI):
342.56.36.970
pcarcsesto@yahoo.it

Bergamo: 340.93.27.792
p.carc.bergamo@gmail.com

Brescia: 335.68.30.665
carcbrescia@gmail.com

Federazione Emilia Romagna:
339.44.97.224
pcarcemiliaromagna@ymail.com

Reggio Emilia: 339.44.97.224
carc.reggioem@gmail.com

Federazione Toscana:
333.10.65.972
federazionetoscana@gmail.com
c/o Casa del Popolo SMS di 
Peretola, via Pratese 48, Firenze

Firenze Rifredi: 339.28.34.775
carc.firenze@libero.it
c/o Casa del Popolo “Il campino”
via Caccini 13/B

Firenze Peretola: 334.82.36.841
pcarcperetola@gmail.com
c/o Casa del Popolo SMS di 
Peretola

Massa: 320.29.77.465
carcsezionemassa@gmail.com
c/o Comitato di Salute Pubblica
Via san Giuseppe Vecchio 98

Pisa: 328.92.56.419 
c/o Casa del Popolo di Pisanello, 
via Marsala 2

Viareggio: 380.51.19.205 
pcarcviareggio@libero.it
c/o Ass. Petri, via Matteotti 87 

Pistoia / Prato: 339.19.18.491
pcarc_pistoia@libero.it

Cecina (LI): 349.63.31.272
cecina@carc.it
c/o Casa del popolo "Dario", via
Pilo 49, San Pietro in Palazzi

Siena / Val d’Elsa:
347.92.98.321
carcsienavaldelsa@gmail.com

Abbadia San Salvatore (SI):
366.32.68.095
carcabbadia@inwind.it

Federazione Lazio:
324.69.03.434
fedlaziopcarc@rocketmail.com

Roma: 346.28.95.385
romapcarc@rocketmail.com
c/o Spazio Sociale 136
via Calpurnio Fiamma 136 

Cassino: 324.69.03.434
cassinocarc@gmail.com

Federazione Campania:
349.66.31.080
carccampania@gmail.com

Napoli - Centro:
345.32.92.920
carcnapoli@gmail.com
c/o Ex Scuola Schipa occupata
via Battistello Caracciolo 15

Napoli - Ovest: 334.62.82.064
carcnapoliovest@gmail.com
c/o Villa Medusa occupata
Via di Pozzuoli 110

Napoli - Est: 339.72.88.505
carcnaplest@gmail.com
c/o Nuova Casa del Popolo
via Luigi Franciosa 199 

Quarto - zona flegrea (NA): 
392.54.77.526 
p.carcsezionequarto@gmail.com
c/o via J.De Ribera n°9

Qualiano (NA): 331.84.84.547
carcqualiano@gmail.com

LOMBARDIA E PIEMONTE

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

LAZIO

CAMPANIA

ALTRI CONTATTI

Val Camonica: 338.48.53.646
rossini.noemi@gmail.com

Modena: 347.44.73.882

Bologna: 347.52.77.193

Forlì: 347.62.62.478
blackdiamond.gt@gmail.com

Vicenza: 329.21.72.559 
rossodisera99@hotmail.com

Perugia: 377.22.52.407
maomcwine@yahoo.it

Cossignano (AP): 
0735.98.151
Ristorante 'Il Ponte', via Gallo 30

Vasto (CH): 339.71.84.292
dellape@tim.it

Lecce: 347.65.81.098

Sassari: 320.63.31.92

Catania: 347.25.92.061

prezzi determinati dall’andamento generale
degli affari e dei traffici finanziari, dalla con-
correnza e dai monopoli, dalle politiche
monetarie e in generale dalle politiche dei vari
Stati. Sbagliano sia quelli che sostengono che
la società attuale funziona ancora tramite lo
scambio di merci secondo il loro valore, e
quindi identificano più o meno direttamente i
prezzi con i valori, sia quelli che sostengono
che la legge del valore-lavoro è superata. La
legge del valore-lavoro è superata storicamen-
te (la ricchezza della società non dipende più
principalmente dalla quantità di tempo che gli
uomini dedicano alla produzione, ma dall’ap-
plicazione della scienza alla produzione), ma
non lo è ancora di fatto: la legge del valore-
lavoro e il furto da parte del capitalista del
tempo di lavoro dei proletari sono ancora alla
base dei rapporti di produzione e quindi della
vita complessiva della società attuale. I capi-
talisti stessi le fanno riemergere alla luce del
sole accanendosi a ridurre pause dal lavoro e
durata delle singole operazioni produttive, ad
aumentare i ritmi di lavoro, ad aumentare
la produttività del lavoro (la quantità
delle merci prodotte nell’unità di
tempo per ognuno dei lavoratori
salariati), a ridurre il numero
degli operai a parità di produzio-
ne, a rendere ognuno più compe-
titiva la sua azienda. Solo con la
vittoria della rivoluzione socialista
e l’avvio della transizione al comu-
nismo la legge del valore-lavoro
sarà superata non solo storicamente
ma anche di fatto.

La crisi generale per sovrappro-
duzione assoluta di capitale e la
fase imperialista del capitali-
smo. “Nell’economia della
società borghese attuale si combi-
nano un andamento ciclico degli affari (crisi
cicliche) e crisi per sovraccumulazione assoluta
(cioè relativa a tutti i settori dell’economia) di
capitale che, se non sopravviene la rivoluzione
socialista, si traducono in guerre tra gruppi
imperialisti e tra Stati. Fino alla fine dell’800
(quindi nella fase pre-imperialista, in cui il capi-
talismo era caratterizzato dalla libera concor-
renza), le grandi crisi economiche della società
borghese erano crisi cicliche di squilibrio tra
domanda e offerta dovute al carattere anarchico
del modo di produzione capitalista: un sistema
produttivo in cui da una parte tutti i suoi attori
dipendono l’uno dall’altro per l’acquisto e la
vendita di merci, ma, in antitesi con questo,
ognuno agisce come se fosse indipendente dagli
altri e tutti agiscono senza alcuna intesa tra loro
su cosa ognuno deve produrre, come, quando e
per chi. La soluzione delle crisi cicliche veniva
dallo stesso movimento economico della
società borghese. Le merci la cui produzione si
era sviluppata più velocemente della loro
domanda, o la cui domanda era caduta per
eventi accidentali, restavano invendute, le
aziende produttrici chiudevano i battenti e
licenziavano e nel giro di un certo tempo la
domanda sopravanzava la produzione o soprav-
veniva la domanda di altre merci e nuove azien-
de produttrici aprivano i battenti. Le crisi cicli-
che sono scientificamente analizzate e dettaglia-
tamente descritte da Marx in Il capitale. Infatti
esse ricorrevano già al suo tempo. 
Con l’ingresso del capitalismo nella sua fase
imperialista, le crisi per squilibrio tra doman-
da e offerta continuano a esistere, ma perdono
di importanza (diventano oscillazioni relativa-
mente poco ampie tra periodi di sviluppo e
periodi di depressione) e il fenomeno determi-
nante diventano le crisi per sovraccumulazio-
ne assoluta di capitale. Queste sono dovute al
fatto che il capitale accumulato è talmente
grande che i capitalisti non riescono più a
valorizzarlo tutto facendo produrre e venden-
do merci. Sono crisi che, pur nascendo dall’e-
conomia, diventavano generali - cioè anche
politiche, culturali, sociali e, per quanto
riguarda quella attuale, ambientale - e trovano
la loro soluzione sul terreno politico, cioè
nello sconvolgimento degli ordinamenti
sociali a livello di ogni singolo paese e del
sistema di relazioni internazionali (tra paesi).
Esse sono interrotte da rivoluzioni socialiste e
guerre. La storia della prima metà del secolo
scorso è caratterizzata dalla prima crisi gene-
rale di questo tipo, a cui pose fine la combina-
zione delle guerre mondiali con la prima
ondata della rivoluzione socialista. In Il capi-
tale Marx indica che tali crisi sarebbero
sopravvenute (in particolare vedasi vol. 3 cap.
15), ma non poteva analizzarle perché ancora
non si erano prodotte. Uno dei limiti principa-
li del movimento comunista della prima parte
del secolo scorso (cioè agli inizi del ‘900,
all’epoca della prima crisi generale per

sovrapproduzione assoluta di capitale: 1900-
1945 - ndr) sta nell’incomprensione del fatto
che era in corso una crisi generale per sovrac-
cumulazione assoluta di capitale. La seconda
di tali crisi è incominciata negli anni ’70 del
secolo scorso ed è entrata nella sua fase acuta
e terminale nel 2008. Quelli che si ostinano a
non considerare questa crisi non sono in grado
di capire la logica del corso generale delle
cose con cui il movimento comunista deve
fare i conti in questi anni. Essi si ostinano a
cercare o annunciare una fine della crisi di cui
ignorano la natura.
L’imperialismo è l’ultima fase del capitalismo,
l’anticamera del socialismo. Cinque sono i suoi
tratti caratteristici: la prevalenza del monopolio
sulla libera concorrenza, la prevalenza del capi-
tale finanziario che nasce dalla fusione del capi-
tale industriale con il capitale monetario sul
capitale industriale e commerciale, la prevalen-
za dell’esportazione di capitale rispetto all’e-
sportazione di merci, la divisione del mondo in
paesi imperialisti e paesi oppressi dalle potenze
imperialiste, la spartizione del mondo tra mono-
poli capitalisti. L’umanità è oramai unificata,
ogni popolo, nazione e paese è connesso ad altri
nella produzione dei mezzi necessari alla sua
vita e nell’opera che deve compiere per vivere.
La rivoluzione dei paesi imperialisti e la rivolu-

zione dei paesi oppressi
sono rivoluzioni con
caratteristiche diverse, ma
si combinano nella rivo-
luzione proletaria mon-
diale. Le difficoltà che
l’umanità incontra sono
le difficoltà a porre fine
all’epoca dell’imperiali-
smo instaurando il
socialismo”.

L’epoca imperialista si divide in tre parti: 
1. dal 1900 al 1945, prima crisi generale per
sovrapproduzione assoluta di capitale con
conseguente crisi dei regimi politici nei singo-
li paesi e delle relazioni tra gli Stati a livello
mondiale, una lunga situazione rivoluzionaria
nel corso della quale in una serie di paesi
trionfa la rivoluzione proletaria (rivoluzioni
socialiste e rivoluzioni di nuova democrazia);
2. dal 1945 alle metà degli anni ‘70 del secolo
scorso, temporanea ripresa dell’accumulazio-
ne del capitale a livello internazionale, con il
“capitalismo dal volto umano” nei paesi
imperialisti, con la trasformazione delle colo-
nie in neocolonie nei paesi oppressi, con le
lotte per la transizione dal capitalismo al
comunismo (la grande rivoluzione culturale
proletaria cinese) e il tentativo di restaurazio-
ne graduale e pacifica del capitalismo condot-
to dai revisionisti moderni nei paesi socialisti;
3. dalla metà degli anni ‘70 del secolo scorso
fino ad oggi, esaurimento della prima ondata
della rivoluzione proletaria mondiale e inizio
della seconda crisi generale per sovrapprodu-
zione assoluta di capitale. 

La rivoluzione socialista in Italia. “La parti-
colarità della rivoluzione socialista rispetto
alle precedenti rivoluzioni prodottesi nel
corso della storia umana consiste nel fatto
che, contrariamente alla rivoluzioni preceden-
ti, non è la sostituzione di una classe domi-
nante ad un’altra. Essa al contrario porta all’e-
liminazione della divisione dell’umanità in
classi di oppressi e oppressori, di sfruttati e di
sfruttatori. In questo sta anche la sua diffi-
coltà: essa comporta l’emancipazione della
massa della popolazione che le classi domi-
nanti hanno da sempre tenuto ai margini delle
attività umane superiori, hanno escluso dalla
gestione della vita sociale e trattato come
massa di manovra e animali da lavoro. Le
masse, escluse dalla coscienza e dalla scienza
anche nella più avanzata e più ricca società
borghese, devono compiere l’opera che
richiede più scienza di ogni altra trasforma-
zione sociale finora compiuta. Esse devono
governare: imparare a governare governando.
Lo fanno grazie all’azione del partito comuni-
sta che è parte di esse, distinta da esse, ma in
mille modi legata ad esse pena il divenire ste-
rile se se ne distacca: è la loro classe dirigente
di nuovo tipo, che le mobilita e dirige a fare la
rivoluzione socialista, a instaurare il sociali-
smo e nella transizione verso il comunismo. 
La rivoluzione socialista è una guerra popolare
rivoluzionaria promossa dal partito comunista
che diventa il partito degli operai d’avanguardia
i quali a loro volta mobilitano e organizzano il
resto degli operai e delle masse popolari fino a
instaurare il socialismo: dittatura del proletaria-
to, gestione pubblica delle attività economiche,
crescente partecipazione universale alla gestio-
ne della società e alle attività umane superiori.

Sbagliano quelli che aspettano una rivoluzione
socialista che dovrebbe scoppiare, quelli che
concepiscono la rivoluzione socialista come
transizione pacifica (di riforma in riforma),
quelli che la concepiscono come traduzione
nella pratica di una egemonia culturale della
parte avanzata sulla parte arretrata dell’intera
società, quelli che la concepiscono come sem-
pre principalmente scontro armato. La rivolu-
zione socialista è sinergia e concatenazione di
varie forme di lotta, tra le quali in ogni fase una
è quella decisiva del corso delle cose. Il partito
comunista deve essere capace di praticare tutte
le forme di lotta, di individuare di fase in fase
quella che è principale, di concentrare su di essa
le forze principali.

(…) Al fine di far avanzare la rivoluzione
socialista, quando nel 2008 la crisi generale si
è aggravata e ha posto con più urgenza la
biforcazione tra la via delle mobilitazione
rivoluzionaria delle masse popolari e la via
della loro mobilitazione reazionaria, tenuto
conto della debolezza attuale del movimento
comunista cosciente e organizzato, noi
(nuovo)Partito comunista italiano abbiamo
adottato la linea del Governo di Blocco Popo-
lare. Essa consiste nel creare le condizioni
(mobilitazione, organizzazione e orientamen-

to a svolgere il ruolo di pubbliche auto-
rità) perché le masse popolari orga-
nizzate, e in primo luogo la classe
operaia, inducano gli esponenti
della sinistra borghese (intesa come
l’insieme degli oppositori del cata-
strofico corso delle cose che non si
propongono di instaurare il sociali-
smo) che godono ancora della loro
fiducia e hanno prestigio e autorità
anche sulle masse popolari non
ancora organizzate, a costituire un
governo d’emergenza (che chiamia-
mo Governo di Blocco Popolare,
GBP) che esse faranno ingoiare
ai vertici della Repubblica Pon-
tificia rendendo per essi ingo-
vernabile il paese e che soster-

ranno schiacciando i tentativi di restaurazione
e l’aggressione della borghesia imperialista
italiana e internazionale. (…) La costituzione
del GBP non è l’instaurazione del socialismo,
impossibile senza l’aggregazione della classe
operaia attorno al partito comunista. Ma il
GBP, prendendo misure sia pure parziali e
precarie contro gli effetti della crisi sulle con-
dizioni di vita e di lavoro delle masse popolari
e facendo fronte con successo all’aggressione
della Comunità Internazionale (NATO, UE,
BCE, FMI, USA), darà il via a una lotta nel
corso della quale il movimento comunista
cosciente e organizzato si rafforzerà e la rivo-
luzione socialista avanzerà fino ad arrivare
all’instaurazione del socialismo”.

Le trasformazioni della struttura della
società capitalista realmente attuate nei
decenni della seconda crisi generale
consistono: 
1. nel progresso nella divisione del

lavoro, che ha trasformato singole opera-
zioni del processo produttivo (ad es. la
ricerca, la pulizia dei locali, il trasporto,
ecc.) in servizi prodotti, comperati e ven-
duti come merci e ha trasformato in merci
a se stanti i prodotti parziali dei precedenti
processi produttivi;
2. nella sussunzione nel capitale (cioè

nella trasformazione in merci prodotte da
lavoratori salariati, da operai) di attività
che ancora non lo erano, in particolare i
servizi alla persona, 
3. nella riduzione se non eliminazione

dei diritti dei lavoratori (un numero cre-
scente di lavoratori sono diventati nuova-
mente precari, come lo erano fino alla
prima ondata della rivoluzione proletaria), 
4. nell’eliminazione o nella forte ridu-

zione delle frontiere industriali, commer-
ciali, finanziarie e monetarie tra la gran
parte dei paesi sottomessi in vari modi e
in gradi diversi alla Comunità Internazio-
nale dei gruppi imperialisti europei, USA
e sionisti e dei gruppi ad essa annessi di
altri paesi (giapponesi, canadesi, australia-
ni e altri). 
Quindi la globalizzazione non è un
nuovo modo di produzione, ma uno svi-
luppo del vecchio capitalismo, una
sovrastruttura del vecchio capitalismo.
Se viene rotta, se crolla, se i confini sta-
tali vengono ristabiliti, ecc., compare il
vecchio capitalismo. Perché anche nel
“mondo globalizzato”, la base, il noccio-
lo economico delle relazioni sociali resta
sempre il capitalista che assolda in cam-
bio di un salario il lavoratore, lo fa lavo-
rare e vende il prodotto del suo lavoro.

La crisi in corso...

dalla prima
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