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“ I l  P r o g e t t o  I n d a -
s t r i a  c o m u n i c a  a l l a  
c i t t a d i n a n z a  l a  s u a  
n a s c i t a  i n  c o n c o m i -
t a n z a  c o n  l ’ a p e r t u r a  
d i  u n  n u o v o  s p a z i o  
s o c i a l e .  L ’ a z i o n e  
d i  r i a p p r o p r i a z i o n e   
d i  u n  i m m o b i l e  d a  
l u n g o  t e m p o  i n  d i -
s u s o  ( l ’ e d i f i c i o  d e t -
t o  “ e x  o s t e l l o ”  s i t o  
s u l l a  S t r a d a  S t a t a l e  
1 2  d e l  B r e n n e r o ) ,  
s u l  q u a l e  g r a v i t a  u n  
p r o g e t t o  d i  r e c u p e -
r o  c h e  d a  a n n i  n o n  
r i e s c e  a  t r o v a r e  u n a  
s t r a d a  c e r t a  e  v i -

s i b i l e ,  h a  i l  f i n e  d i  
r i c o s t r u i r e  i l  t e s s u -
t o  s o c i a l e  d i  q u e s t a  
c i t t à .  Ta l e  s p a z i o  r i -
m a r r à  i n f a t t i  a p e r t o  
a  t u t t e  l e  r e a l t à  d i  
b a s e ,  a  t u t t i  c o l o r o  
c h e  h a n n o  a  c u o r e  
i l  n o s t r o  t e r r i t o r i o  
n o n  c o n s i d e r a n d o -
l o  g i à  d a t o  o  d o v u -
t o ,  i n e l u t t a b i l m e n t e   
g e s t i t o  d a  c h i  c e r -
c a  s o l o  s p e c u l a z i o -
n e  e  c e m e n t o  a  s c a -
p i t o  d e l l ’ a m b i e n t e  
s o c i a l e  e  n a t u r a l e ,  
b e n s ì  c o m e  l o  s p a -
z i o  n e l  q u a l e  l a  c o -
m u n i t à  e d  i  s u o i  i n -
d i v i d u i  c o l l a b o r a n o  

d i r e t t a m e n t e  a d  u n  
v i v e r e  c o m u n e  d e -
g n o  d i  t a l e  n o m e .
A  q u e s t o  p r o p o s i t o  
P r o g e t t o  I n d a s t r i a  
p r o p o n e  a l l a  c i t t à  
q u a t t r o  p r o g e t t i  d i  
r e c u p e r o  s o c i a l e .  
I l  p r i m o ,  i l  p r o g e t -
t o  d i  “ g e s t i o n e  d e l  
c o n s u m o ” ,  p r e v e d e  
s i a  l a  p r o m o z i o n e  
d i  G . A . S .  ( G r u p p i  
d i  A c q u i s t o  S o l i -
d a l e )  s i a  l ’ a c c o r d o  
c o n  a l c u n i  “ c o m -
m e r c i a n t i  e t i c i ”  c h e  
n e l l a  q u a r t a  s e t t i -
m a n a  d e l  m e s e  a p -
p l i c h i n o  p r e z z i  p o -
p o l a r i  s u  g e n e r i  d i  
p r i m a  n e c e s s i t à .  
Q u e s t o  p r o g e t t o  h a  
i l  f i n e  d i   c o n s e n -
t i r e  a l l a  c o m u n i t à  
l a  r i c o s t r u z i o n e  d i  
u n  n a t u r a l e  r a p p o r -
t o  d i  f i d u c i a  c o n  i  
p r o d u t t o r i  l o c a l i ,  a  
f a v o r e  d e l l a  p r o p r i a  
s a l u t e  e  d e l  p r o p r i o  
p o r t a f o g l i o .
I l  s e c o n d o  è  i l  p r o -
g e t t o  “ a u t o d i f e s a  
d e l  p r e c a r i o ”  c h e  
o f f r e  a i  l a v o r a t o r i  
c o s i d d e t t i  a t i p i c i ,  
i n  p a r t i c o l a r  m o d o  

a i  g i o v a n i ,  m i n i c o r -
s i  f o r m a t i v i  s u  c o m e  
d i f e n d e r s i  n e l l a  
g i u n g l a  d e l  m e r c a t o  
l a v o r o .
I l  t e r z o ,  i l  p r o g e t t o  
“ C o p y l e f t ” ,  a t t r a -
v e r s o  l a  p r o m o z i o n e  
d i  c o r s i  d ’ u s o  d e l  
s i s t e m a  “ L i n u x ”  e  
l a  c r e a z i o n e  d i  u n a  
b i b l i o t e c a  o n - l i n e  
l i b e r a  e  g r a t u i t a ,  
s i  p r o p o n e  d i  m o -
s t r a r e  c o m e  l e  i d e e  
e  l a  c u l t u r a  p o s s a -
n o  e  d e b b a n o  e s s e -
r e  g r a t u i t e  e  c i r c o -
l a r e  s e n z a  c h e  c a s e  
e d i t r i c i ,  c a s e  d i -
s c o g r a f i c h e ,  g r a n d i  
p r o d u t t o r i  e  g e s t o r i  
m e d i a t i c i ,  p r o d u t t o -
r i  d i  s o f t w a r e  o  a d -
d i r i t t u r a  e n t i  p u b -
b l i c i  l u c r i n o  s u  c i ò  
c h e  è  p a t r i m o n i o  d i  
t u t t i ,  i l  s a p e r e  i n  
t u t t e  l e  s u e  e s p r e s -
s i o n i .
L ’ u l t i m o ,  m a  n o n  
c e r t o  p e r  i m p o r -
t a n z a ,  è  i l  p r o g e t -
t o  “ s i c u r e z z a ” .  A t -
t r a v e r s o  i n i z i a t i v e  
s i n g o l e ,  c o m e  s e m i -
n a r i  e d  i n c o n t r i ,  e  
l ’ a p e r t u r a  i n  f u t u r o  

d i  u n o  s p o r t e l l o  a p -
p o s i t o  d i  m e d i a z i o -
n e  l e g a l e  e  c u l t u r a -
l e  p e r  i m m i g r a t i  e  
n o n ,  P r o g e t t o  I n d a -
s t r i a  v u o l e  l e t t e r a l -
m e n t e  s c a c c i a r e  l a  
p a u r a .  Vi v e r e  n e l l a  
s o c i e t à  d e l  r i s c h i o  
e  d e l l ’ i n c e r t e z z a  c i  
p o n e  d a v a n t i  a l l a  
c o n s a p e v o l e z z a  c h e  
l ’ u n i c a  v i a  d ’ u s c i t a  
è  r i c o s t r u i r e  l e g a m i  
c o n c r e t i  t r a  p e r s o n e  
e  c o m u n i t à ,  u s c i r e  
d i  c a s a ,  f i d a r s i  d e l  
v i c i n o ,  c o s t r u i r e  i n -
s i e m e  p e r c o r s i  d i  
s o l i d a r i e t à  e  p r o -
g e t t i  d i  a u t o r g a n i z -
z a z i o n e .”

C o n  q u e s t o  c o m u -
n i c a t o  i l  P r o g e t t o  
I n d a s t r i a  s i  è  p r e -
s e n t a t o  a l l a  c i t t a d i -
n a n z a .  P e r  v a r i  m e s i  
i l  g r u p p o  p r o m o t o r e  
h a  l a v o r a t o  p e r  g e t -
t a r e  l e  b a s i  d i  u n  
n u o v o  s o g g e t t o

( s e g u e  d a l l a  p r i m a )
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Basta sfogliare qualche gior-
nale locale per rendersi rapi-
damente conto del pullulare di 
comitati, iniziative di protesta 
e momenti di lotta nel nostro 
territorio. Alcune realtà sono 
più grandi e partecipate, altre 
sono formate da poche per-
sone; a volte durano anni, a 
volte pochi mesi. Riguardo ai 
numerosi comitati, politici e 
opinion leaders (che dei poli-
tici sono i valletti e i giullari) 
parlano spesso, con una certa 
affettazione di superiorità, di 
sindrome nimby, acronimo di 
“not in my backyard” (non nel 
mio giardino), ovviamente con 
l’intenzione di squalificare le 
diverse forme di opposizione 
che nascono spontaneamente 
nei territori. Ecco allora che 
chi si batte contro l’inceneri-
tore, chi contrasta la cemen-
tificazione, chi si lamenta per 
l’inquinamento non è altro 
che un malato di egoismo che 
agisce solo in base ad un inte-
resse individualistico o quasi. 
Magari non lo si dice sempre 
apertamente, perché si tratta di 
elettori buoni da lisciare per la 
chiamata alle urne. Comunque, 
si vuol dare l’idea di un conta-
gio senza fine: la peste nimby 
peggio dell’aviaria.
In realtà si scambia inganne-
volmente la causa con l’effet-
to. La peste, infatti, non sono 
le persone che si oppongono 
a vari progetti di sviluppo (?) 
fatti nell’interesse generale 
(?), la peste è il mutamento 
in peggio delle condizioni di 
vita che queste persone sono 
costrette a subire, la devasta-
zione ambientale rovesciata 
dall’alto su territori per lo più 
già sovraccarichi di cemen-
to, traffico e inquinamento. 
Da questa insostenibilità sia 
per l’ambiente che per le po-
polazioni si forma dal basso, 
magari lentamente, una con-
sapevolezza dell’importanza 
di ciò che può essere definito, 
e che noi senz’altro definia-
mo, “bene comune”. Quando 
l’aria, l’acqua, la terra, la salu-
te degli esseri viventi, vengono 
barbaramente aggredite da un 
modello di sviluppo totali-
tario, votato all’unica logica 
dell’accumulazione di profitto 
per accumulare altro profitto, 
è inevitabile il risveglio di un 
istinto di sopravvivenza.
E i beni comuni, se vogliamo, 
possiamo declinarli all’infinito 
perché, in fondo, “tutte le cose 
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sono di tutti”.
Lo sfruttamento ambientale si 
accompagna a quello degli es-
seri umani, perpetrato ancora 
più selvaggiamente con le diffu-
sissime forme di precarietà che 
riducono la vita a un’appendice 
delle esigenze produttive, tran-
quillamente sacrificabile come 
dimostrano le statistiche sugli 
omicidi bianchi. Anche il lavo-
ro, se inteso come “cooperazio-
ne sociale”, può rappresentare 
un bene comune di cui riap-
propriarsi dopo averlo liberato 
dalla schiavitù del comando e 
dell’imposizione e averlo ri-
dotto al minimo necessario per 
soddisfare i bisogni umani (“...e 
a un dio fatti il culo non credere 
mai”). Il lavoro che conosciamo 
oggi fa schifo: è sfruttamento 
mal pagato che serve a garantire 
a malapena la sopravvivenza, a 
volte nemmeno quella.
La difesa contro gli attacchi 
terroristici di chi governa eco-
nomia e istituzioni non viene 
quasi più delegata a partiti o 
sindacati, ad essi ci si rivolge 
come a consorterie che in alter-
nanza gestiscono l’esistente, per 
vedere se è possibile strappare 
qualche concessione attraver-
so delle trattative. Per ottenere 
qualcosa è tuttavia necessario 
cercare di costruire dal basso 
rapporti di forza favorevoli, 
magari collegandosi con realtà 
impegnate su tematiche simili o 
vicine per contiguità territoriale. 
Se c’è una parola che può sinte-
tizzare le dinamiche positive in 
atto questa è riappropriazione. 
A partire dall’immediato che ci 
circonda, dai bisogni materiali 

e immateriali, ci riprendiamo le 
nostre esistenze e passioni, ne 
vogliamo orientare la trasfor-
mazione senza dover sempre 
subire quella imposta dai poteri 
economici ed istituzionali, oltre 
che dal conformismo benpen-
sante del “questo non si fa per-
ché è illegale”, “questi sono 
violenti”, “questi si drogano”. 
Ma illegalità, violenza e droga 
sono connaturate a questa so-
cietà e il delirio securitario, i 
sindaci sceriffo, la sbirrocrazia 
delle città non fanno altro che 
esasperare la cappa di control-
lo concentrazionario calata 
sulle popolazioni, alimentando 
il degrado diffuso dei rapporti 
sociali, razzismi ed esplosioni 
incontrollate di violenza fine a 
se stessa.
Costruire e sviluppare alterna-
tive sociali che si autovaloriz-
zano dal basso può costituire 
una risposta a queste dinamiche 
disastrose.
L’esperienza delle lotte dimo-
stra che chiudere i recinti in-
torno a delle specificità rende 
spesso impotenti di fronte a chi 
ha dalla sua la forza del dena-
ro, del potere, del ricatto occu-
pazionale. Affrontare, invece, 
un ragionamento sull’insieme 
dei “beni comuni” che, oltre 
a quelli sopra elencati, sono il 
diritto ad abitare e a soddisfa-
re i bisogni primari, gli spazi 
di socialità cultura e creatività, 
il libero accesso ai saperi, alle 
informazioni, all’arte, alla mu-
sica, ecc., implica la creazione 
di una fitta rete di conoscenze 
e pratiche di lotta che, anche 
se si può smagliare in qualche 
punto, si offre resistente agli at-
tacchi e agli inevitabili tentativi 

di divisione e scomposizione 
settoriale. Il processo di colle-
gamento in rete non è scontato, 
comporta un continuo e lungo 
lavoro di valorizzazione e col-
lettivizzazione delle esperien-
ze e dei saperi, di sviluppo di 
contatti, di elaborazione delle 
alternative pratiche a ciò che 
viene imposto, di autorganizza-
zione permanente delle proteste 
e delle forme di lotta.
In questo numero di Lucca 
Libera! tracciamo una piccola 
mappa di ciò che si muove nel 
nostro territorio. Senza alcuna 
pretesa di essere esaustivi (si-
curamente qualche realtà ci è 
sfuggita) e senza l’intenzione 
di sovradeterminare sogget-
tività e specificità autonome, 
intendiamo semplicemente for-
nire, come abbiamo fatto nelle 
precedenti uscite, elementi di 
conoscenza reciproca e possi-
bilità di future, eventuali, coo-
perazioni.
L’ultimo arrivo in ordine di 
tempo in questa mappa è costi-
tuito dal Progetto Indastria che 
la sera del 3 maggio ha occu-
pato l’ex ostello sulla via del 
Brennero. Un saluto gioioso 
da parte di Lucca Libera! Con 
l’augurio di buon lavoro nel 
quartiere, nella città e in tutto il 
territorio, auspichiamo un frut-
tuoso inserimento tra gli altri 
“nodi della rete”.

P. S.:
- Lucca Libera! è un 
bene comune: appropriatene, 
collabora, proponi, stimola, cri-
tica!
- Lucca Libera! è rigo-
rosamente copyleft!

(segue dalla prima)

REDAZIONE LUCCA LIBERA!
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AUTORGANIZZAZIONE:  “SAPERE,  FAR SAPERE,  SAPER FARE,  FARE”
Il 19 aprile scorso l’As-
semblea Spazi Autogesti t i  
ha organizzato a Capan-
nori la proiezione del fi lm 
“Parole sante” di Ascanio 
Celestini  sulla lotta dei la-
voratori  precari dell’Ate-
sia a Roma. Al documenta-
rio è seguito un dibatti to 
con diversi  interventi  sul  
tema del precariato,  tra 
questi  abbiamo seleziona-
to i  passaggi salienti  dei  
contributi  dei  compagni 
romani sull’esperienza di 
lotta del collett ivo Preca-
riatesia e dell’Assemblea 
Coordinata e Continuati-
va Contro la Precarietà.  
Alla fine abbiamo inseri-
to alcune considerazioni 
di  carattere più generale 
sull’attuale scenario po-
li t ico di  Giorgio Ferrari ,  
presente in questo nume-
ro del giornale anche sul 
tema dell’energia.

Christian: l’Assemblea 
Coordinata e Continua-
tiva Contro la Precarie-
tà di Roma comprende 
lavoratori e lavoratrici  
di ACI Informatica, del 
call  center di Vodafone, 
di 060606 (call  center del 
Comune di Roma gesti-
to da Poste) e di Atesia.  
L’Assemblea è quindi 
presente in diversi  posti  
di lavoro e i l  problema 
della precarietà riguarda 
tutti  questi  lavoratori.
Com’è nato i l  fi lm. Ave-
vamo contattato Ascanio 
Celestini per un’iniziati-
va di sottoscrizione per 
le spese che dovevamo 
affrontare e abbiamo 
così iniziato a raccontare 
la vicenda dei lavoratori 
dell’Atesia,  vicenda da 
lui vissuta in diretta.  E’ 

gio con le mani in pasta 
un po’ ovunque, sia nel 
governo di destra che in 
quello di sinistra.
Un’altra cosa non detta 
è quanto sia stato dif-
ficile per noi portare 
avanti questa lotta pra-
ticamente contro tut-
ti ,  cioè non solo contro 
l’azienda, cosa scontata,  
e contro le forze dell’or-
dine che tutelano gli  in-
teressi  dei padroni.  Ab-
biamo trovato difficoltà 
soprattutto dal punto di 
vista mediatico,  ci  sia-
mo dovuti organizzare 
per andare ad occupa-
re le sedi dei giornali ,  
anche quelli  cosiddetti  
di  sinistra come il  Ma-
nifesto e Liberazione. 
Gli  articoli  che usciva-
no sulla questione erano 
sempre un po’ pilotati ,  
non rispecchiavano ef-
fettivamente la realtà.  
Abbiamo poi occupato 
le sedi del Comune, in-
contrando sempre molta 
difficoltà,  e soprattutto 
la sede della CGIL.
Molti  di noi non veni-
vano da alcuna espe-
rienza politica e si  sono 
trovati  a cominciare un 
percorso di lotta senza 
un bagaglio alle spalle.  
Nonostante tutto è sta-
to chiaro, fin da subito,  
i l  fatto che i l  sindacato 
non ci  stava appoggian-
do, anzi in alcune occa-
sioni ha anche dichiara-
to tramite dei volantini 
che noi del Collettivo 
eravamo dei terroristi  e 
che, comunque, i  l icen-
ziamenti erano dovuti,  

perché “chi semina ven-
to raccoglie tempesta”. 
Dunque, tutta una serie 
di atteggiamenti simili  a 
questi  che definirei “fa-
scisti”.
Questi  aspetti  non 
emergono nel documen-
tario,  tuttavia pensiamo 
che sia buono che in un 
momento come questo 
escano dei messaggi del 
genere.  Soprattutto a 
confronto con fi lm come 
“Tutta la vita davanti” 
di Virzì,  sempre sui call  
center,  che non fa altro 
che rimandare i  messag-
gi della sinistra istitu-
zionale.  In “Parole san-
te” vengono sottolineate 
differenze importanti…

Christian: …infatti  i l  
messaggio che ci  arriva 
da più parti ,  anche dal 
fi lm di Virzì,  è proprio 
quello che non biso-
gna fare nulla e non si  
può fare nulla,  occor-
re accontentarsi  della 
situazione, poi ci  sarà 
qualcuno che ci  penserà 
per noi.  Ma è un dato di 
fatto che la realtà non 
è questa.  C’è i l  peggio-
ramento totale delle 
condizioni di chi lavora 
e non solo dei precari,  
anche dei lavoratori co-
siddetti  garantiti .  C’è 
un’erosione continua 
dei diritti  e peggiorano 
di pari passo le condi-
zioni materiali .
La nostra esperienza ha 
portato a dei risultati ,  
ad esempio sono stati  
fatti  20.000 contratti  di  
subordinazione, molti  

a tempo indeterminato, 
nei call  center.  E’ stato 
affermato che nei call  
center in-bound (in cui 
gli  operatori rispondo-
no alle chiamate degli  
utenti ,  n.d.r.)  non si  pos-
sono più fare contratti  a 
progetto.  Rappresenta 
una vittoria,  perché è 
in controtendenza ri-
spetto a tutto ciò che 
avviene. Quindi si  può 
vincere,  ottenere un mi-
glioramento materiale 
delle condizioni.  Il  vero 
problema è che ci  siamo 
trovati  tutti  contro.
In due anni e mezzo di 
lotta abbiamo continua-
mente seguito diverse 
strade. All’Ispettora-
to del Lavoro abbiamo 
presentato un esposto e 
abbiamo dovuto tenergli  
i l  fiato sul collo perché 
portasse avanti le pra-
tiche. Alle istituzioni 
non siamo andati per 
chiedere un aiuto,  non 
ci  è mai venuto in men-
te,  ma a chiedere che 
cosa stessero facendo e 
che posizioni volessero 
prendere, perché spes-
so i  committenti  delle 
grandi aziende come 
Atesia sono pubblici .  Lo 
stesso Comune di Roma 
gestisce almeno 20.000 
contratti  precari: lo 
060606 è i l  call  center 
del Comune dato in ap-
palto alle Poste.  Non si  
capisce perché uno che 
lavora in Comune non 
debba avere un contrat-
to a tempo indetermina-
to.
Dunque, gli  ostacoli  

nato prima uno spettaco-
lo teatrale,  uno dei pezzi 
è “Appunti per un fi lm 
sulla lotta di classe”, poi 
è venuta l’idea del docu-
mentario sulla situazione 
di Atesia.

Manuela: crediamo che i l  
messaggio del documen-
tario “Parole sante” sia 
chiaro, ovvero che l’unico 
modo per ottenere qual-

cosa sia attraverso delle 
lotte autorganizzate.  For-
se,  però, alcune cose non 
sono state ben inserite nel 
documentario.  Ad esem-
pio,  non viene nominato 
i l  proprietario di Atesia,  
Alberto Tripi,  che è an-
che i l  proprietario del 
palazzo util izzato per la 
campagna elettorale del 
2006 da Unione e Mar-
gherita.  E’ un personag-
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erano tali  che alla fine 
si  arrivava allo scontro 
con tutti ,  a volte anche 
fisico.  Ad esempio, siamo 
andati alla festa di Rina-
scita dei Comunisti  Ita-
liani dove era schierato 
i l  servizio d’ordine della 
CGIL perché erano pre-
senti  Epifani e Damiano. 
Questi  con la solita reto-
rica non dicevano nulla,  
allora abbiamo chiesto 
parola per sapere cosa 
stavano facendo rispet-
to alla Finanziaria: non 
ci  hanno fatto parlare.  
Manca proprio l’idea di 
parlare con i  lavoratori:  
uno deve stare l ì  a sentire 
i l  loro sproloquio retori-
co sulle morti  sul lavoro, 
sulle quali  sono colpevo-
li  in modo talmente evi-
dente che sarebbero gli  
ultimi a poterne parla-
re.  In quel caso, con un 
partito della cosiddetta 
sinistra radicale,  siamo 
quasi stati  costretti  ad 
alzare le mani.
Un’altra volta,  quando 
eravamo sotto i l  Ministe-
ro del Lavoro, i l  ministro 
Damiano, che parla solo 
con CGIL-CISL-UIL, ha 
fatto intervenire le for-
ze dell’ordine. Quando 
siamo andati dal prece-
dente ministro Maroni 
ci  ha fatto passare e ci  
ha ascoltato,  poi magari 
ci  dice le stesse cazza-
te e ci  prende in giro…, 
quantomeno non la met-
te sul piano militare.  
Manca completamente 
l’elemento di risposta,  
cioè non hanno nulla da 
dirti .  Un’altra volta che 
eravamo sotto i l  Ministe-
ro è passato casualmente 
Giordano, segretario del 
PRC, e una donna gli  
ha chiesto come poteva 
vivere con i  550 euro al 
mese a cui era condan-
nata dalla Finanziaria 
che stavano votando. La 
risposta di Giordano è 
stata: “Ma che, preferi-
vi  avere Berlusconi?”. 
Sì Giordano, sei  scemo! 
questo già lo sapeva-
mo…, ma anche politica-
mente è una cosa senza 
senso, perché di fronte a 
un problema oggettiva-
mente materiale,  dram-
matico, si  risponde che 
c’è i l  problema Berlu-
sconi.  Ma per molta gen-
te i l  problema è che non 
c’è lavoro e,  quando c’è,  
è mal pagato, si  rischia 
anche di morire,  ecc.  
C’è un completo scol-
legamento, è gente che 
proprio non frequenta 
nulla,  sono attaccati  alle 
poltrone e questo anche 
ai l ivell i  più bassi  degli  
enti  locali .  Sempre ci  
siamo trovati  di fronte a 
cose del tutto retoriche, 
prive di qualsiasi  colle-
gamento con la realtà.  
Chiunque lotti  si  trova 
di fronte a questa si-
tuazione e su qualunque 
questione.
Quindi,  l’unico modo 
per fare e ottenere qual-

cosa è proprio partire 
da noi stessi ,  dalle esi-
genze materiali ,  dall’au-
torganizzazione, ovvero 
non delegare a nessuno 
la richiesta di ciò che ci  
spetta.
Nel nostro caso stiamo 
parlando di aziende che 
fatturano tantissimo e 
lo dicono pure. Eviden-
temente la distribuzio-
ne della ricchezza va in 
una sola direzione con 
l’avallo di tutti  quelli  
che stanno al governo, 
mentre la funzione dei 
sindacati  è quella di ta-
citare qualsiasi  t ipo di 
dissenso. A noi i  sinda-
cati  ci  hanno convocato 
diverse volte,  ma dopo il  
primo sciopero, col 90% 
di adesione, sono venuti 
a volantinare i  segretari 
nazionali  (fino ad allora 
non si  era visto nessun 
sindacalista),  chiedendo 
il  l icenziamento di noi 
del Collettivo, accusan-
doci di varie malefatte,  
dicendo che era impensa-
bile ottenere i l  contratto 
a tempo indeterminato e 
che se l’azienda assume-
va tutti  avrebbe chiuso. 
Poi hanno assunto tutti  e 
l’azienda non ha chiuso! 
Forse gli  hanno dato un 
sacco di soldi,  ma sicu-
ramente non è solo per 
questo.
A un certo punto i  sin-
dacati  hanno detto: 
“Vabbe’ siete stati  bravi,  
adesso ci  pensiamo noi”.
In definitiva non abbia-
mo mai avuto rapporti  
se non conflittuali .  An-
che con “Stop precarie-
tà”, un’iniziativa volta a 
far emergere i l  proble-
ma precarietà in Italia 
e in cui dovevano con-
fluire tutte le forze.  Noi 
eravamo già stati  molto 
critici  all’epoca, poi i  
fatti  ci  hanno dato pur-
troppo ragione: perché 
è una cosa finita già i l  5 
novembre (giorno della 
manifestazione naziona-
le n.d.r.) ,  cioè una cosa 
puramente elettorale,  
di autorappresentazio-
ne, in cui qualcuno quel 
giorno si  autoelegge rap-
presentante dei precari 
o referente per questo 
problema. Materialmen-
te però non succede nul-
la,  perché i l  giorno dopo 
continuano a firmare gli  
accordi,  a non fare nul-
la sui posti  di lavoro e a 
fare tutto nelle sedi isti-
tuzionali .  Quindi,  quelle 
cose non solo sono state 
inutil i ,  ma anche dan-
nose per tutti  quelli  che 
poi alla fine le vertenze 
reali  ce le avevano.
Purtroppo anche i l  sin-
dacalismo di base ha 
dovuto fare un bilancio 
negativo: ad esempio 
sul pacchetto welfare ha 
dato una risposta tardi-
va, t iepida, frutto di va-
rie mediazioni,  tutte di 
ceto politico e che non 
hanno niente a che fare 
con le esigenze dei lavo-

Uno degl i  scioperi  dei  lavoratori  del l ’Atesia

ratori.  Alla fine i l  risul-
tato è stato nullo.
L’unica cosa che, a 
quanto pare, porta dei 
risultati ,  o comunque ci  
fa uscire da tutto quello 
che ci  circonda, è ripar-
tire da noi stessi ,  l’au-
torganizzazione, cioè i l  
fatto di non delegare e 
neanche di farsi  delega-
re.  Per esempio, quando 
siamo stati  ricevuti  dal 
Ministero del Lavoro ab-
biamo fatto salire lavora-
trici  e lavoratori che non 
erano proprio interni al  
Collettivo, questo anche 
per farli  rendere conto 
di quanto siano distanti ,  
di  quanto ti  stiano pren-
dendo in giro e di quanto 
poi,  alla fine,  non ti  pos-
sa aspettare nulla dalle 
istituzioni.  E’ un dato 
di fatto,  ma in generale 
le persone sono disil lu-
se e i l  messaggio che gli  
arriva è: non fate nulla 
perché tanto non serve a 
nulla,  c’è qualcuno che 
ci  pensa ecc.  Il  fatto ben 
risaputo che i l  sindacato 
non serve a niente pas-
sa come fatto che non si  
deve fare nulla,  non c’è 
nulla da fare e quindi bi-
sogna accontentarsi .  Di-
viene dunque una critica 
al sindacato da destra e 
non da sinistra.

Marco: L’esperienza nel-
l’autorganizzazione  di 
Precariatesia è recente,  
nasce due anni e mezzo 
fa.  Altri  di noi portano 
avanti questo percorso 
da tanto tempo, da de-
cenni.  Oggi abbiamo di 
fronte un panorama ab-
bastanza evidente.  Uno 
dei problemi è come 
riuscire all’interno del 
cosiddetto movimento, 
oggi costituito da pezzi 
di organismi di base che 
esistono sul territorio 
nazionale,  a l iberarci 

dalla cappa pesante del-
la questione della cosid-
detta paura delle destre 
e di Berlusconi.  Attra-
verso questo elemento si  
è passati  ad un’evidente 
corruzione degli  stessi  
settori antagonisti  della 
sinistra.  Infatti ,  ampi 
settori si  presentano 
sotto forma di sinistra 
antagonista,  ma poi par-
tecipano dei bilanci del-
le varie amministrazio-
ni locali ,  cioè prendono 
soldi dai municipi,  dai 
comuni,  dalle province, 
ecc.  con i  quali  manten-
gono iniziative dentro 
le città.  Questo elemen-
to diviene un fattore di 
contiguità che poi porta 
a una separazione fra i  
bisogni espressi  dai la-
voratori e la capacità di 
interpretare questi  bi-
sogni.  Traspare in modo 
evidente anche da “Paro-
le sante” come ci  sia un 
distacco non colmabile 
fra chi vive la politica 
all’interno delle com-
patibil ità istituzionali  e 
chi,  invece,  vive la vita 
di tutti  i  giorni e dentro 
ad essa prova a costrui-
re la politica.  Che i  ri-
sultati  elettorali  diano 
l’estinzione della sini-
stra,  radicale ma di go-
verno, è per noi soltanto 
la controprova di quella 
che è l’evidenza dei fatti  
e la realtà che viviamo, 
una realtà in cui non c’è 
spazio per una media-
zione dei bisogni che noi 
rappresentiamo. La con-
dizione di precarietà nel 
lavoro non è determinata 
dal pacchetto Treu o dal-
la Legge 30, ma dalle ne-
cessità del capitalismo. 
Rispetto ad essa,  quindi,  
non c’è un buon governo 
né tanto meno un gover-
no amico, c’è solo una 
questione di rapporti  di 
forza e la capacità da 

parte nostra di invertire 
questi  rapporti  di forza, 
affinché si  affermino i  
nostri  interessi  piuttosto 
che gli  interessi  di chi ge-
stisce i l  capitale e di chi 
ci  governa. L’esperienza 
dell’autorganizzazione è 
proprio questo: una spe-
rimentazione per l ibe-
rarci dal pensiero che ci  
sia qualcuno che possa 
rappresentarci e risol-
vere i  nostri  problemi, 
fosse anche i l  partito co-
munista rivoluzionario e 
“il  sol  dell’avvenire”. La 
storia ci  dimostra che 
con quel percorso non 
siamo giunti  da nessuna 
parte.  Quello dell’autor-
ganizzazione è un tenta-
tivo in cui i  soggetti  che 
vivono una condizione, 
partono da essa per co-
struire degli  organismi 
che, in relazione fra 
loro e attraverso forme 
di democrazia diretta,  
assembleare, forse so-
vietica se intesa in senso 
originario,  riescono ad 
invertire i  rapporti  di 
forza. Siamo consapevo-
li  che è un lavoro diffi-
cile e duro, ma è l’unica 
possibil ità che crediamo 
praticabile.
La lotta dei precari di 
Atesia,  nonostante ab-
bia suscitato simpatia e 
attenzione da parte di 
tante realtà esistenti  sul 
territorio nazionale,  non 
ha però funzionato come 
elemento di riferimento. 
Il  movimento non è stato 
capace di individuare in 
questo tipo di lotte una 
funzione di rottura ri-
spetto a un esistente.  In 
tempi passati  esperien-
ze di lotta forte avevano 
la capacità di generare 
tante altre lotte simi-
li  sui territori,  questa 
esperienza è rimasta in-
vece quasi a se stante.  
Vero è,  comunque, che a 

causa dei l icenziamenti 
dei compagni di Atesia 
e la loro dispersione in 
vari posti  di lavoro stia-
mo costruendo strutture 
di lotta in diversi  punti.  
Quindi,  anche attraver-
so se stessi  si  riproduce 
i l  germe dell’iniziativa 
autorganizzata.
Forse anche i l  fi lm può 
essere uno strumento 
attraverso i l  quale co-
struire confronti ,  comu-
nicazioni,  scambi,  cono-
scenza che permettano 
lo sviluppo di esperienze 
dirette di autorganizza-
zione un po’ in tutto i l  
territorio nazionale.
E’ comunque fondamen-
tale in questo momen-
to di debolezza capire 
che non è cercando di 
forzare l’orizzonte,  at-
traverso magari nuovi 
contenitori politici  come 
la Sinistra Arcobale-
no o quelli  partoriti  da 
svariati  personaggi,  che 
si  trova una soluzione. 
La soluzione è soltanto 
quella di rimboccarsi le 
maniche e ripartire dal-
la lotta dal basso, anche 
avendo l’umiltà e la ca-
pacità di pensare che 
forse una sintesi  politica 
di t ipo più avanzato sarà 
qualcosa che richiederà 
ancora molti  sforzi e fa-
tica,  ma sarà raggiungi-
bile forse solo se questa 
capacità di partire dal-
l’autorganizzazione.

Giorgio: dopo le ultime 
elezioni è auspicabile un 
periodo di riflessione a 
sinistra.  Ascanio Cele-
stini è riuscito a dare a 
questo documentario un 
senso generale di meta-
fora della vita e soprat-
tutto di un impegno di 
lotta dentro questa vita.  
Il  contenuto di questo fi l-
mato non va però ridot-
to ad un discorso sulla 
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precarietà e tanto meno 
sulla precarietà dei call  
center.  Qui viene svolto 
un discorso generale su 
una condizione di lavoro 
che, però, fa capire an-
che come attraverso un 
metodo di lavoro preciso 
si  arriva poi a un discor-
so generale di emancipa-
zione. La cosa più bella,  
dopo tanti  anni di mia 
personale militanza nei 
movimenti,  è stato ve-
dere la maturazione di 
questi  giovani,  che han-
no intrapreso un per-
corso senza esperienza 
politica,  senza capacità 
di capire come muover-
si ,  magari senza sapere 
come è fatto un contrat-
to,  quali  siano le regole 
generali  che governa-
no il  mondo del lavoro, 
ecc.  Attraverso questa 
esperienza si  sono in-
nanzitutto l iberati ,  non 
perché oggi vivano chis-
sà quale condizione fe-
l ice. . . ,  anzi,  ma si  sono 
liberati  dai vincoli  e dai 
lacciuoli  che rappresen-
tano la società politica,  
la società del sindacato 
e da queste istituzioni,  
quasi istituzioni totali ,  
che governano ormai da 
tempo la vita di ciascuno 
di noi,  ora chiedendoci 
un voto quando ci  sono 
le elezioni,  ora gover-
nandoci (quasi sempre 
peggio) con dei contratti  
e delle condizioni di la-
voro che mai ci  soddi-
sfano. Emanciparsi da 
questo è l’autorganizza-
zione: un’emancipazione 
politica,  una liberazione 
da questi  vincoli ,  capire 
che i l  processo intrapre-
so con una lotta non è 
solo quello di arrivare a 
un obiettivo rivendica-
tivo e a una condizione 
migliore della propria 
dipendenza in un po-
sto di lavoro. Ritrovare 
dunque una strada met-
tendosi insieme e con un 
metodo di lavoro preciso 
che non è però possibile 
unire immediatamente 
ad un etichetta politica.  
Quello che oggi si  pro-

getta,  si  organizza e si  
riesce a ottenere è già 
una proiezione, non solo 
di una migliore condi-
zione lavorativa, ma di 
un’emancipazione gene-
rale della vita,  un modo 
di avere relazioni sociali  
diverse.
L’esperienza che in que-
sti  giorni è giunta a com-
pimento, parlo di coloro 
che ancora si  chiama-
no comunisti  e stavano 
fino a ieri  in parlamen-
to,  è un’esperienza che 
si  chiude dopo 60 anni 
con una storia che non a 
caso ha visto i l  massimo 
dell’espressione parla-
mentare nel 1976, cioè 
in un periodo in cui le 
lotte erano innumerevo-
li .  Be’,  se io devo racco-
gliere un messaggio e di-
scuterlo,  possibilmente 
insieme a quei compagni 
di tutti  questi  partiti  che 
non stanno lì  a pensare 
immediatamente di rifa-
re un nuovo partito col 
marchio stavolta auten-
tico chiamandolo di nuo-
vo “comunista”, ma che 
vogliono prendersi un 
tempo di riflessione.. .;  
i l  messaggio che gli  direi  
è questo: chi vi  ha tol-
to dal parlamento è una 
parte della vostra stessa 
base,  è un messaggio che 
vi mandano. E se que-
sto messaggio lo volessi  
interpretare,  magari un 
po’ provocatoriamente,  
è che la sinistra comu-
nista non deve stare in 
parlamento. Questo è 
stato sperimentato e i  
vostri  elettori vi  dicono: 
vabbe’,  l’abbiamo spe-
rimentato, ci  siete stati  
60 anni: i l  vostro posto 
è fuori dal parlamento. 
Non voglio,  ovviamente,  
riferirmi al terrorismo, 
le bande, ecc.  No! E’,  
invece,  la riscoperta di 
un percorso, di un lavo-
ro, di una necessità che 
dice: voi dovete stare 
insieme ai vostri  eletto-
ri ,  insieme ai compagni 
operai,  ai  proletari,  ai  
precari,  ai  disoccupati,  
nei quartieri ,  ecc. ,  dove 

c’è la necessità,  dove i l  
conflitto sociale ha i l  
bisogno di essere orga-
nizzato e finalizzato.  Se 
viene raccolto questo 
messaggio,  e sono sicu-
ro che tanti  compagni 
lo faranno, credo che 
esperienze come quella 
dei precari Atesia tro-
veranno modo di mol-
tiplicarsi .  Pensiamo a 
riorganizzare i  settori 
sociali  e i l  conflitto,  ci  
sono almeno 5 anni fuori 
dal parlamento per far-
lo,  prendiamocelo tutto 
questo tempo. Lavoria-
mo veramente alla ma-
turazione, individuo per 
individuo, della necessi-
tà del processo dell’or-
ganizzazione, l’organiz-
zazione come strumento 
fondamentale che porta 
avanti le lotte,  e io credo 
debba essere un percor-
so di autorganizzazione, 
non eterodiretto,  delle 
lotte e dei bisogni.

In i z iamo  con  ques to  
numero  una  p i cco la  
inch ie s ta  su l  mondo  
de l  l avoro  in  lucche -
s ia ,  i n t e rv i s tando  la -
vora tor i  e  l avora t r i -
c i  imp iega t i  i n  var i  
s e t to r i .  L’ in t enz io -
ne  è  que l la  d i  docu-
men tare  s i t uaz ion i  e  
rea l tà  v i s su te  quo t i -
d ianamen te  che  non  
emergono  a  causa  
de l la  d i sgregaz ione  
t ra  i  l avora tor i  e  de l -
la  mancanza  d i  coor-
d inamen to  e  comun i -
caz ione.  Spesso  non  
s i  ha  un ’ idea  de l l e  
d i f f i c i l i  cond i z ion i  d i  
l avoro ,  de l la  nega-
z ione  de i  d i r i t t i ,  de l -
la  compress ione  de i  
sa lar i .   Con  ques ta  
in i z ia t i va  vog l iamo  
a lmeno  dare  una  voce  
a  ques to  mondo .
Abb iamo  in t e rv i s ta to  
un  lavora tore  d i  una  
coopera t i va  d i  f ac -
ch inagg io ,  a l  qua le  
per  ovv i  mo t i v i  ab -
b iamo  cambia to  i l  
nome.  

Lucca  L ibera:  qua l  è  
l a  t ua  s i t uaz ione  l a -
vo ra t iva?
Paolo :  sono  soc io  l a -
vo ra to re  d i  una  coo-
pe ra t iva  e  l avoro  ne i  
magazz in i  de l lo  sca -
r i co  e  ca r i co  deg l i  
au tomezz i .  In  quan to  
soc io  l avora to re  devo  
ve r sa re  una  quo ta  
mens i l e  d i  c i r ca  50  
eu ro .  La  mia  paga  
o ra r i a  è  d i  5  eu ro  e  
mezzo  lo rd i .  A t tua l -
men te  l avoro  3  o  4  
o re  a l  g io rno ,  f i no  a  
un  mese  fa  l avoravo  
anche  11  o  12  o re  a l  
g io rno .
L.  L . :  come  ma i  que -

s t a  va r i az ione  neg l i  
o ra r i ?
Paolo :  i  r e sponsab i l i  
d i  ques t a  coope ra t iva  
hanno  de t to  che  c ’è  
poco  l avoro ,  qu ind i  è  
s t a to  r ido t to  l ’o ra r io  
un  po ’ pe r  t u t t i .  Pe rò  
io  ho  mot ivo  d i  r i t e -
ne re  che  s i a  una  que -
s t ione  d i  mobb ing  ne i  
mie i  conf ron t i ,  p ro -
bab i lmen te  dovu to  a l  
mio  compor t amen-
to  o  a l  mio  t i po  d i  
i dee… ne l  s enso  che  
d i co  que l lo  che  pen -
so ,  que l lo  che  c redo  
s i a  l a  ve r i t à .  Ino l t r e ,  
non  e s i s t e  un  o ra r io  
ben  de f in i to ,  va r i a  da  
se t t imana  a  se t t ima-
na ,  anche  da  g io rno  a  
g io rno :  è  anche  pos -
s ib i l e  i n  un  g io rno  l a -
vo ra re  da l l e  6  d i  ma t -
t i na  f ino  a l l e  8  e  i l  
g io rno  dopo  to rna re  
i l  pomer igg io  da l l e  6  
a l l e  8 .  Cap i t a  d i  e s -
se re  impegna to  tu t t a  
l a  g io rna ta  pe r  ave re  
uno  s t ipend io  d i  8 -
900  eu ro .  Se i  a  com-
p le t a  d i spos i z ione ,  
uno  non  s i  può  nem-
meno  o rgan izza re  l a  
v i t a .
L.  L . :  i n  ques to  pe -
r iodo  l ’ a t t iv i t à  p ro -
du t t iva  de l l ’ az i enda  è  
a l t a ,  med ia  o  bas sa?
Paolo :  med ia ,  c i  sono  
s t a t i  pe r iod i  i n  cu i  
l avo rava  d i  p iù .  Ma  
ques to  è  so lo  un  fa t -
to re  marg ina le  r igua r-
do  a l l a  mia  r iduz ione  
d i  o ra r io  l avora t ivo .  
Ino l t r e ,  ques t a  r idu -
z ione  non  co lp i sce  in  
modo  ugua le  tu t t i  i  
d ipenden t i .
L.  L . :  da  quan to  se i  
s t a to  a s sun to?
Paolo :  sono  due  ann i .  

Pu r t roppo  ho  avu to  
un ’es igenza  pe r so -
na le  e  fami l i a re  che  
mi  ha  po r t a to  a  dove r  
sceg l i e re  ques to  l a -
vo ro .  In  p recedenza  
l avoravo  in  una  fab -
b r i ca .
L.L. :  che  t i po  d i  con -
t r a t to  t i  hanno  p ropo-
s to?
Paolo :  m i  hanno  p ro -
pos to  a l l ’ i nc i r ca  1500  
eu ro  a l  mese  pe r  8 ,  9  o  
10  o re  g io rna l i e re .  E  
in fa t t i  i l  p r imo  mese  
hanno  man tenu to  l a  
p romessa ,  ma  g ià  da l  
s econdo  mese  in  po i  
i l  s a l a r io  è  anda to  d i -
minuendo ,  pe rò  non  
in s i eme  a l l ’o ra r io  d i  
l avo ro .  L’o ra r io  e ra  
lo  s t e s so  ma  con  una  
paga  in fe r io re  a  que l -
l a  concorda ta .  Io  ho  
ch ie s to  sp i egaz ion i  
d i  ques to  e  mi  hanno  
de t to  che  a l l ’ i n i z io  
mi  avevano  p romesso  
t a l e  s t i pend io  pe rché  
avevano  v i s to  in  me  
ce r t e  qua l i t à .  E  po i  l a  
d iminuz ione  l ’hanno  
mot iva t a  con  i l  fa t to  
che  avevano  meno  l a -
vo ro  e  che  non  po te -
vano  pu r t roppo  man-
t ene re  l e  p romesse  
che  mi  avevano  fa t to .
L.  L . :  quan t i  d ipen -
den t i ,  o  soc i  l avo ra to -
r i  come  d icono  lo ro ,  
s i e t e  ne l l ’ az i enda?
Paolo :  f o r se  anche  
100 ,  pe rò  è  impos -
s ib i l e  fa re  una  s t ima  
p rec i sa  pe r  l e  va r i e  
d i s locaz ion i  de l l ’ a t -
t iv i t à  de l l ’ az i enda .
L.  L . :  vo i  l avo ra t e  
come  coope ra t iva  d i  
facch inagg io  in  ap -
pa l to  pe r  a l t r e  az i en -
de?
Paolo :  s ì ,  e   s e  l a  

C O M E  S I  L AVO R A  A  L U C C A …  N U M E RO  U N O

In allegato con questo numero di Lucca Libera! è possibile richie-
dere, con un contributo di 5 euro per le spese di stampa, “La 
difesa contro tutte le precarietà” edito e curato da “Retelega-
le”, un’associazione di avvocate e avvocati che si occupa di 
tutela legale dei lavoratori e delle lavoratrici. Una pubblicazione 
in cui si possono trovare: “spiegazioni semplificate delle varie 
forme di precarietà, strumenti pratici di autotutela, azioni per la 
stabilizzazione del rapporto di lavoro”.
L’iniziativa di diffusione di questo materiale è una collabora-
zione Retelegale, Senza Soste (LI), Progetto Indastria e Lucca 
Libera!
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coopera t iva  non  v in -
ce  l ’ appa l to  s i  r i s ch ia  
d i  r imanere  senza  l a -
vo ro  o  con  l ’o ra r io  d i  
l avo ro  r ido t to .
L.  L . :   ha i  ma i  avu-
to  mot iv i  d i  con t r a s to  
con  un  supe r io re?
Paolo :  d ive r se  vo l t e .  
Pe rché   pe r  quan to  
r igua rda  l ’o rgan iz -
zaz ione  de l  l avo ro ,  
i  ca r i ch i ,  l a  paga  e  
g l i  o ra r i ,  i o  ho  sem-
pre  ce rca to  d i  e spor-
r e  l e  mie  idee ,  p r ima  
con  de l i ca t ezza ,  po i  
i l  mio  ca ra t t e r e  mi  
ha  po r t a to  a  r eag i r e  
a  vo l t e  anche  p iù  v i -
go rosamen te .  Quando  
ho  avu to  da  r id i r e  r i -
spe t to  a  come  ven iva  
o rgan izza to  i l  l avo ro  
sopra t tu t to  pe r  i  ca -
r i ch i  eccess iv i  da t i  
a l l e  pe r sone ,  pe r  t u t -
t a  r i spos t a  mi  hanno  
d ras t i camen te  r ido t to  
l ’o ra r io .  I  supe r io r i  
non  a sco l t ano  ma i  l e  
e s igenze  de l  l avo ra to -
re  né ,  even tua lmen te ,  
i  suo i  sugge r imen t i .
L.  L . :  du ran te  l ’o ra -
r io  d i  l avo ro  ha i  con-
t a t t i  con  i  t uo i  co l l e -
gh i?
Paolo :  s ì ,  d i r e i  d i  s i ,  
pe rò  in  a l cun i  cas i  i  
supe r io r i  hanno  ce r-
ca to  d i  a t tua re  v io -
l enza  ps i co log ica  
su l l e  pe r sone  che  t en -
dono  a  l ega re  d i  p iù ,  
a  soc ia l i zza re  d i  p iù .  
Pe r  que l  che  mi  r i -
gua rda  ce rcano  sem-
pre  d i  i so l a rmi ,  i n  
a l cun i  cas i  anche  con  
minacce  ve rba l i .  P re -
f e r i s cono  che  l e  pe r-
sone  non  pa r l ino  t r a  
d i  l o ro  e  non  soc ia -
l i zz ino .  Ino l t r e ,  con  
i  co l l egh i  soc ia l i zzo ,  
con  i  supe r io r i  ma i .   
P robab i lmen te  hanno  
paura  de l l ’un i t à  t r a  l e  
pe r sone  o  che  possa  
e s se re  fa t t a  a t t iv i t à  
s indaca le  a l l ’ i n t e rno  
de l l ’ az i enda .  S i cu -
ramen te  ques to  lo ro  
non  lo  vog l iono ,  pe r-
ché  danneggerebbe  i  
l o ro  in t e re s s i .
L.  L . :  come  avve r t i  

ques t a  v io l enza  ps i -
co log ica?
Paolo :  sop ra t tu t to  
ne l  fa t to  che  quando  
l e  pe r sone  soc ia l i z -
zano  d i  p iù ,  l egano  d i  
p iù ,  i  supe r io r i  ce rca -
no  sempre  d i  d iv ide r-
l e ,  a  vo l t e  anche  con  
minacce  oppure  con  
t r a s fe r imen t i .
L.  L . :  ha i  v i s to  pe r-
sone  t r a s fe r i t e  da  una  
pa r t e  a l l ’ a l t r a?  
Paolo :  s ì ,  a l cune  vo l -
t e .  Tendono  a  non  l a -
sc i a r  ma i  de i  l avo ra -
to r i  pe r  t roppo  t empo  
ne l lo  s t e so  pos to .
L.  L . :  che  funz ione  
svo lgono  i  t uo i  supe -
r io r i ?
Paolo :  p r e sumo d i  
con t ro l lo .  Que l l i  a l  
d i  sop ra  d i  no i  i n  t eo -
r i a  dovrebbe ro  svo l -
ge re  un  con t ro l lo  
su l l a  qua l i t à  de l  l a -
vo ro ,  su l l ’o rgan izza -
z ione  de l  l avo ro  e  su l  
coord inamen to .  Ma  
in  p ra t i ca  l ’ impres -
s ione  è  che  s i  e se r-
c i t i no  de l l e  p re s s io -
n i  ne i  conf ron t i  de i  
d ipenden t i .  Anche  se  
non  sono  f i s i camen te  
p re sen t i ,  i n  qua lche  
modo  con t ro l l ano  a t -
t r ave r so  t e r ze  pe r so -
ne :  s i  fanno  in fo rma-
re  su l l ’ope ra to  de i  
d ipenden t i .  Ques to  è  
un  po ’ uno  de i  p ro -
b lemi  p iù  g ross i .
L.  L . :  e s i s t e  i l  s inda -
ca to  ne l  pos to  in  cu i  
l avo r i ?
Paolo :  no ,  ma  ab -
b iamo  sen t i to  i l  s in -
daca to  pe r  s ape re  se  
l ’ i nquadramen to  che  
abb iamo  è  g ius to  l e -
ga lmen te ,  po i  anche  
pe r  ave re  un  a iu to  
mora le  in  modo  che  
s i  po te s se ro  supe ra re  
ce r t e  s i t uaz ion i  che  s i  
sono  c rea t e  anche  con  
v io l enza  ps i co log ica  
ne i  nos t r i  con f ron -
t i .  Abb iamo  sen t i to  
l a  CGIL  e  i  COBAS.  
C i  hanno  r i spos to  che  
que l l a  i n t en ta t a  pe r  i l  
mobb ing  po teva  e s se -
r e  una  causa  lungh i s -
s ima  e  s i  po teva  fa re  

poco  in  ques to  senso .  
I  COBAS hanno  sug-
ge r i to  d i  o rgan izza r-
c i ,  ma  e ra  d i ff i c i l e  
pe rché  in  4  su  50  d i -
ven tava  un  massac ro .
L.  L . :  che  t i po  d i  t r a t -
t amen to  ha i  r i spe t to  a  
ma la t t i a ,  f e r i e ,  t r ed i -
ces ima ,  qua t to rd ice -
s ima?
Paolo :  ne i  comples -
s iv i  800  eu ro  a l  mese  
che  vengono  da t i  pe r  
8  o re  a l  g io rno  sono  
comprese  t r ed ices i -
ma  e  qua t to rd ices i -
ma .  Le  f e r i e  sono  10  
g io rn i  l ’ anno  s i a  che  
tu  facc i a  4  o re ,  8  o  
12 .  Se  vuo i  p rende -
re  de i  g io rn i  i n  p iù ,  
non  vengono  paga t i .  
Pe r  quan to  r igua rda  
l a  ma la t t i a  da l  t e r zo  
g io rno  paga  l ’ INPS ,  
23  eu ro  i l  g io rno .
L.  L . :  v i ene  pe r io -
d icamen te  convoca -
t a  un ’as semblea  de i  
soc i ?  
Paolo:  da  quando  sono  
l ì  i o  non  ne  sono  ma i  
venu to  a  conoscenza .  
Non  sono  ma i  s t a to  
in t e rpe l l a to  in  quan-
to  soc io  su l  funz io -
namen to  de l  l avo ro .  
Una  vo l t a  mi  d i s se ro  
che  c ’e ra  un ’as sem-
b lea ,  mi  f ece ro  f i r -
mare  un  fog l io ,  po i  
è  s t a t a  r imanda ta  e  
non  c ’è  p iù  s t a t a .  D i  
ques t a  a s semblea  non  
abb iamo  p iù  sapu to  
n i en te .  Non  abb iamo  
ma i  avu to  l a  poss i -
b i l i t à  i n  quan to  soc i  
l avo ra to r i  d i  e sp r i -
mere  i l  nos t ro  pa re re ,  
l a  nos t r a  op in ione .  
Ino l t r e ,  non  ven iamo  
re s i  pa r t ec ip i  de l  b i -
l anc io  comples s ivo  
de l l a  coope ra t iva  che  
deve  comunque  e s -
se re  approva to  ogn i  
anno .  L’as semblea  d i  
b i l anc io  v i ene  fa t t a  
a l l ’o scu ro  de i  soc i  
l avo ra to r i .

DATI SUL LAVORO NELLA PROVINCIA DI LUCCA

Alcuni dati INPS e del Centro per l’Impiego di Lucca.
I dati si riferiscono all’anno 2006.

Il mondo del lavoro nella provincia di Lucca occupa:

- 81.923 lavoratori con rapporto di lavoro dipendente
- 35.670 lavoratori autonomi (commercianti, artigiani titolari di  
           aziende)
- 31.292 lavoratori parasubordinati (Co.Co.Co. e Co.Co.Pro.)
- 4.688 collaboratori

Totale manodopera attiva: 153.573

Aziende con dipendenti:

Le aziende attive con dipendenti, aventi la propria sede in provincia 
di Lucca, sono 15.245.
Gli addetti totali sono 81.923, con una media di 5,33 dipendenti per 
azienda.

- Nel settore terziario le aziende sono 7.817, pari al 51% del tota 
        le  aziende
- Nel settore dell’artigianato le aziende sono 5.019, pari al 33% 
        del totale aziende
- Nel settore industriale le aziende sono 2.133, pari al 14% del 
        totale aziende

Lavoratori assunti con rapporto di lavoro a termine o preca-
rio nella provincia di Lucca:

Apprendisti: 6.648
- 977 nell’industria
- 2.924 nell’artigianato
- 2.712 nel terziario
- 32 nel credito

Contratti Part-Time: 15.528
- 1.672 nell’industria
- 1.577 nell’artigianato
- 10.434 nel terziario
- 287 nel credito
- 407 in enti e scuole

Contratti parasubordinati (Co.Co.Co. e Co.Co.Pro.): 31.292
I COllaboratori COordinati COntinuativi a partire dal novembre 
2003 devono essere inquadrati in un PROgetto.
Dei 31.292 assunti con questo contratto
- il 91% sono collaboratori che di fatto svolgono le stesse attività 
dei lavoratori dipendenti
- il 6% sono professionisti
- il 3% sono collaboratori professionisti
 Dal 2004 al 2006 i parasubordinati sono passati da 25.849 a 31.292
- Gli uomini iscritti con versamento dei contributi sono 17.071
- Le donne iscritte con versamento dei contributi sono 14.228

Contratti di somministrazione di lavoro (interinali): 3.149
- 1.552 uomini
- 1.597 donne

Contratti a tempo determinato: 24.285
Di cui:
- full time 17.161 (10.499 uomini e 6.662 donne)
- a tempo parziale 7.124 (2.086 uomini e 5.038 donne)

A cura dell’Assemblea Spazi Autogestiti
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O C C U P A Z I O N E  S O C I A L E
 p o l i t i c o  c h e  f o s s e  
i n  g r a d o  d i  r i s p o n -
d e r e  i n  c o n c r e t o  
a l l e  e s i g e n z e  s o -
c i a l i  d e l l a  c i t t à  d i  
L u c c a .  D o p o  a v e r  
a n a l i z z a t o  l e  d i n a -
m i c h e  d e l  t e r r i t o -
r i o  e  d e i  m o v i m e n t i  
c h e  v i  a g i s c o n o ,  g l i  
u m o r i  d e l l ’ o p i n i o n e  
p u b b l i c a ,  e d  i l  c l i -
m a  p o l i t i c o  l o c a l e  
e  n a z i o n a l e ,  a n c h e  
r i g u a r d o  l a  m a n c a n -
z a  d a  p a r t e  d i  t u t t i  
i  p a r t i t i  d i  p r o p o s t e  
s u  n u o v i  m o d e l l i  d i  
s v i l u p p o  c h e  r i s p e t -
t i n o  l ’ u o m o  e  l a  s o -
c i e t à ,  P r o g e t t o  I n -
d a s t r i a  h a  d e c i s o  d i  
r i c o r r e r e  a l l ’ a z i o n e  
d i r e t t a .
D u e  s o n o  l e  m o t i -
v a z i o n i  c h e  h a n -
n o  p o r t a t o  a  q u e s t a  
d e c i s i o n e .  L a  p r i -
m a ,  l a  p i ù  o v v i a ,  è  
l ’ e s i g e n z a  f i s i c a  d i  
u n o  s p a z i o  c h e  s e r -
v i s s e  d a  b a s e  l o g i -
s t i c a  e  a g g r e g a t i v a  
p e r  l a  r e a l i z z a z i o n e  
d e i  p r o g e t t i  c i t a t i  
n e l  c o m u n i c a t o ;  l a  
s e c o n d a ,  l ’ a u s p i c i o   
d i  p o r r e  f i n e  c o n  u n  
g e s t o  f o r t e ,  f a t t o  d a  
u n a  r e a l t à  c o m p l e t a -
m e n t e  n u o v a  s i a  n e l  
n o m e  c h e  n e l l e  p e r -
s o n e  e  n e i  c o n t e n u -
t i ,  a l  c l i m a  p a l u d a t o  
e d  i n g e s s a t o  s u  v e c -

c h i  p r e g i u d i z i  e  r a n -
c o r i  n e l  q u a l e  t u t t a  
l a  r e a l t à  d e i  m o v i -
m e n t i ,  m a  n o n  s o l o ,  
s i  è  d o v u t a  m u o v e -
r e  i n  q u e s t i  a n n i .  
A l c u n i  a v r e b b e r o   
p o t u t o  v e d e r e  q u e -
s t a  a z i o n e  c o m e  u n  
t e n t a t i v o  d i  s c a v a l -
c a r e  e s p e r i e n z e  g i à  
p r e s e n t i  s u l  t e r r i t o -
r i o .  I n  v a r i e  r i p r e s e  
g l i  o c c u p a n t i  h a n n o  
p r e s o  c o n t a t t o  c o n  
q u e s t e  r e a l t à  c o n  i l  
f i n e  d i  c o n t r i b u i r e  
e  n o n  d i  s o v r a d e t e r -
m i n a r e  l a  c r e a z i o n e  
d i  u n a  r e t e  d i  s o l i -
d a r i e t à  s o c i a l e  s u  
t u t t o  i l  t e r r i t o r i o .  
N o n  s o n o  i m p o r t a n t i  
l e  f i r m e  b e n s ì  c o s a ,  
q u a n d o  e  c o m e  v e n -
g o n o  r e a l i z z a t i   p r o -
g e t t i  o  i n i z i a t i v e  i n  
a m b i t o  s o c i a l e .
S e n z a  e s p r i m e r e  
g i u d i z i  s u l  m e r i t o ,  
a n c h e  u n ’ e s p e r i e n -
z a  c o m e  q u e l l a  d e i  
c o s i d d e t t i  “ g r i l l i n i ”  
è  u n a  s p i a  d i  c o m e  
m o l t i  a b b i a n o  v o -
g l i a  d i  s c r o l l a r s i  d i  
d o s s o  i l  g i o g o  d e l  
p o t e r e  a n c h e  l a d d o -
v e  q u e s t o  n o n  u s i  
l ’ a r m a  d e l l a  r e p r e s -
s i o n e  d i r e t t a  m a  u n  
v o l t o  “ s e m p r e  p i ù  
i m p r e c i s o ”  f a t t o  d i  
f i n t a  s o c i a l i t à  s t r e t -
t e  d i  m a n o  e  s o r r i s i  
d i  p l a s t i c a .

C e r c a n d o  d i  r i b a l -
t a r e  u n  p a s s a g g i o  
o r m a i  f o r m a l i z z a t o  
n e l  q u a l e  a  s e g u i -
t o  d i  u n  a n a l i s i  b e n  
s t r u t t u r a t a  e  d i  u n a  
s c e l t a  p o l i t i c a  d e f i -
n i t a  s i  p r o p o n g a  u n  
m o d e l l o  p r e c o n f e -
z i o n a t o  d i  s o c i e t à ,  
P r o g e t t o  I n d a s t r i a  
h a  c e r c a t o  d i  l a n -
c i a r e  p r o p o s t e  s o -
c i a l i  a c c o m p a g n a t e  
d a  p i c c o l i  i n t e r v e n -
t i  d i r e t t i ,  f a t t i  c o n  
l e  m a n i  p e r  i n t e n -
d e r s i ,  m e t t e n d o s i  
i n  g i o c o ,  c e r c a n d o  
u n  r a p p o r t o  d i r e t t o  
c o n  l a  r e a l t à ,  c o n  l a  
g e n t e ,  c o s c i e n t i  d e l  
f a t t o  c h e  i n  q u a n t o  
r e a l t à  d i  b a s e  n o n  
s i  d e b b a n o  t e m e r e  
d e r i v e  d e m a g o g i c h e  
o  p o p u l i s t e ,  a p p a n -
n a g g i o  e s c l u s i v o  d i  
p a r t i t i  e  d i  r a p p r e -
s e n t a n t i  d e l  p o t e r e  
i n  g e n e r e .  P r o p r i o  
p e r  q u e s t o ,  t u t t e  l e  
i n i z i a t i v e  c h e  t e n -
d o n o  a d  e s c l u d e r e  l a  
s u p e r v i s i o n e  d i  p a r -
t i t i  o  d i  g r o s s e  c o r -
p o r a z i o n i  s o n o  d a  
q u e s t i  s o g g e t t i  d e -
f i n i t e  a n t i p o l i t i c h e .  
P e r  f a r e  c h i a r e z z a :  
n o n  v i  è  n i e n t e  d i  
p i ù  p o l i t i c o ,  d i  p i ù  
f a v o r e v o l e  a l l a  p o l i -
t i c a ,  d e l l a  g e s t i o n e  
d i r e t t a  d e l l a  s o c i e t à  
d a  p a r t e  d e i  c i t t a -
d i n i  c h e  l a  c o m p o n -
g o n o .  L’ a n t i p o l i t i -
c a ,  s e  p e r  p o l i t i c a  
s i  i n t e n d e  l a  b u o n a  
g e s t i o n e  d i  u n a  c o -
m u n i t à ,  è  e s e r c i t a -
t a  g i o r n o  p e r  g i o r n o  
d a  c h i  d e l l a  p o l i t i c a  
f a  u n a  p r o f e s s i o n e .  

I l  p r i n c i p i o  d i  a u -
t o g e s t i o n e ,  c h e  t a n -
t o  s p a v e n t a  p a r t i t i  e  
c o n s o r t e r i e ,  q u e l l i  
c h e  c o n  u n  t e r m i -
n e  i n  v o g a  d i  q u e s t i  
t e m p i  d e f i n i r e m m o  
l a ” c a s t a ” ,  è  l a  f o r m a  
p i ù  a l t a  d i  d e m o c r a -
z i a  s e  n o n  l ’ u n i c a  
d e g n a  d i  t a l e  d e f i -
n i z i o n e .
I n  q u e s t i  g i o r n i  s o n o  
s t a t e  m o l t e  l e  p e r s o -
n e  d i  o g n i  f a s c i a  d i  
e t à  c h e  h a n n o  v i s i -
t a t o  l ’ e x  o s t e l l o .  I n  
m o l t i  h a n n o  c h i e s t o  
a g l i  o c c u p a n t i  c o n  
q u a l i  r i s o r s e  f o s s e r o  
r i u s c i t i  i n  c o s ì  p o c o  
t e m p o  a  r i n n o v a r e  
l ’ e d i f i c i o  e  a  r i e m -
p i r l o  d i  i n i z i a t i v e ,  
r i m a n e n d o  i n c r e d u -
l i  d i  f r o n t e  a l l a  r i -
s p o s t a  r i c e v u t a ,  o v -
v e r o  c h e  l e  u n i c h e  
r i s o r s e  e c o n o m i c h e  
m e s s e  i n  c a m p o  p r o -
v e n i v a n o  d a l l ’ a u t o -
f i n a n z i a m e n t o .
S u i  g i o r n a l i  i n  q u e -
s t i  g i o r n i  d i  o c c u -
p a z i o n e  s i  è  l e t t o  
d i  t u t t o ,  t u t t o  c i ò  
c h e  p u ò  s m i n u i r e  o  
a n d a r e  a  d e t r i m e n -
t o  d e l l e  f i n a l i t à  s o -
c i a l i  d e l  p r o g e t t o .  
N o n  p o t e n d o  n u l l a  
c o n t r o  l e  p r o p o s t e  
m e s s e  i n  c a m p o  d a l  
n u o v o  s o g g e t t o  s i  è  
a s s i s t i t o  a l  s o l i t o  
c a n  c a n  d i  i l l a z i o -
n i  c o n  r i f e r i m e n t i  
p i ù  o  m e n o  e s p l i c i t i  
a l l a  d e l i n q u e n z a  c h e  
f i o r i r e b b e  a l l ’ i n t e r -
n o  d e l l ’ e d i f i c i o ,  r i -
c e t t a c o l o  s e c o n d o  
a l c u n i  d i  s p a c c i o  d i  
d r o g a ,  s b a l l o  s e n z a  
f i n e  e  d e p r a v a z i o -

n e .  D i s t a n z i a n d o c i  
a n c h e  d a l l ’ a c c e z i o -
n e  c h e  q u e s t i  l o s c h i  
f i g u r i  d a n n o  a  t e r -
m i n i  d a  l o r o  s t e s s i  
u s a t i ,  n o n  e s s e n d o  
c e r t o  n o s t r a  a b i t u -
d i n e  c r i m i n a l i z z a r e  
l e  d e b o l e z z e  a l t r u i ,  
c i  c h i e d i a m o  c o m e  
s i  p o s s a n o  l a n c i a r e  
“ j ’ a c c u s e ”  d i  q u e s t o  
l i v e l l o  s e n z a  a v e r  
t o c c a t o  c o n  m a n o  
l a  r e a l t à  d i  c u i  s i  
s t a  p a r l a n d o .  O l t r e  
a  p o s i z i o n i  d i  q u e -
s t o  t i p o  s e  n e  s o n o  
a v v i c e n d a t e  a l t r e  
c h e  s e p p u r  r i c o n o -
s c e n d o  b l a n d a m e n t e  
l a  b o n t à  d e l l e  i n i -
z i a t i v e  d i  P r o g e t -
t o  I n d a s t r i a ,  r i m a r -
c a v a n o  l ’ i l l e g a l i t à  
d e l l ’ i n i z i a t i v a  s t e s -
s a .  A n c h e  i n  q u e s t o  
c a s o  a s s i s t i a m o  a d  
u n  a l t r o  t e n t a t i v o  
d i  d e l e g i t t i m a z i o n e  
r e a l i z z a t o  c o n  m o d i  
a  d i r  p o c o  d a t a t i .  
L a  l e s a  m a e s t à  d e l -
l a  l e g g e  s e m b r a  e s -
s e r e  i l  c r i m i n e  p i ù  
a l t o  p e r p e t r a b i l e .  
A n c o r a  u n a  v o l t a  c i  
c h i e d i a m o  p e r c h é  
n o n  p u n t a r e  i n v e -
c e  i l  d i t o  s u  c h i ,  a  
n o r m a  d i  l e g g e ,  s e  
n o n  a d d i r i t t u r a  i n -
c e n t i v a t o  d a  e s s a ,  
u c c i d e  g l i  i n d i v i -
d u i  e  l ’ a m b i e n t e  n e l  
q u a l e  v i v o n o ,  s p o n -
s o r i z z a n d o  g u e r r e ,  
f a v o r e n d o ,  s e m p r e  
e  s o l o  a  s c o p o  d i  
l u c r o ,  l a  p r o d u z i o -
n e  s c h i z o f r e n i c a  
d i  b e n i ,  l a  c r e s c i t a  
e c o n o m i c a  a d  o g n i  
c o s t o  c h e  p a r t o r i s c e  
p r e c a r i e t à  d i  l a v o -

r o  e  d i  v i t a ,  c e m e n -
t o ,  p a r a d o s s i  c o n -
s u m i s t i c i ,  d e g r a d o  
e  m i s e r i a .  C ’ è  c h i  
a  q u e s t a  d o m a n d a  
h a  g i à  r i s p o s t o  c h e  
n o n  s i  p u ò  i n  a l -
c u n  m o d o  p e r m e t -
t e r e  c h e  l ’ e s i s t e n -
z a  d i  u n  “ c r i m i n e ”  
m i n o r e  p o s s a  e s s e r e  
t o l l e r a t a  i n  q u a n t o  
q u o t i d i a n a m e n t e  n e  
s o n o  c o m m e s s i  a l -
t r i  b e n  p i ù  g r a n d i .  
A  q u e s t o  s i  p u ò  f a -
c i l m e n t e  r i s p o n d e -
r e  c h e  l a  l o t t a  s e n -
z a  s e c o n d i  f i n i  p e r  
u n a  s o c i e t à  a  m i s u -
r a  d ’ u o m o  n o n  è  u n  
c r i m i n e ,  q u a l u n q u e  
c o s a  r e c i t i  l a  l e g g e  
e  c h e  s t a  a  q u e s t ’ u l -
t i m a  p i e g a r s i  a l l e  
i s t a n z e  d i  q u e s t e  
s t e s s e  l o t t e .  
Q u a l c u n o  d i c e v a ,  r i -
f e r e n d o s i  a l  p o t e r e  
n e l l a  s u a  q u a l i t à  s i a  
m e d i a t i c a  c h e  g i u r i -
d i c a  d i  d i s p o r r e  d e -
g l i  i n d i v i d u i  e  d e l -
l a  c o m u n i t à :  “ … s e  
f o s s i  s t a t o  a l  v o s t r o  
p o s t o ,  m a  a l  v o s t r o  
p o s t o  n o n  c i  s o  s t a -
r e ”  .  G l i  u o m i n i  e  
l e  d o n n e ,  i  g i o v a n i  
e d  i  l a v o r a t o r i  d e l  
P r o g e t t o  I n d a s t r i a  
n o n  v o g l i o n o  s t a r e  
a l  p o s t o  d e l  p o t e r e ,  
m a  a  s u o  d i s c a p i t o  
g e s t i r e  c i ò  c h e  g l i  
s p e t t a  d i  d i r i t t o :  l a  
p r o p r i a  v i t a  a l l ’ i n -
t e r n o  d e l l a  c o m u n i -
t à  e  d e l l a  s o c i e t à .                                                                                             
   
S c r i t t o  i n  c o l l a b o -
r a z i o n e  c o n  P r o g e t -
t o  I n d a s t r i a
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g r a n d i  s t i a m o  a t -
t e n t i  a l  f a t t o  c h e  
n o n  c i  s i  f a c c i a  
m a l e ,  i n s e g n i a m o  a  
m a n e g g i a r e  g l i  a t -
t r e z z i ,  d i a m o  u n a  
m a n o  p a r t i c o l a r e  
s u i  l a v o r i  p e s a n -
t i ,  m a  t u t t i  s t a n n o  
f a c e n d o  u n  l a v o r o  
s t r e p i t o s o .  A d d i r i t -
t u r a  s i  a r r i v a  a l l e  9  
d i  s e r a  a n c o r a  c o n  
i l  b a d i l e  o  l a  s c o p a  
i n  m a n o  p e r  p u l i r e  
u n o  s p a z i o  a  t u t t i  i  
c o s t i .
L .  L . :  c o n d i v i d i  
e  i n t e n d i  p o r t a r e  
a v a n t i  i  p r o g e t t i  
c h e  s o n o  s t a t i  p r o -
p o s t i ?
X e n o :  a s s o l u t a -
m e n t e  i n  p i e n o .  M i  
s e n t o  c o m e  u n o  d i  
q u e l l i  c h e  h a n n o  
a p e r t o  l ’ e x  O s t e l -
l o ,  a n c h e  s e  n o n  
c ’ e r o  m a t e r i a l m e n -
t e ,  q u i n d i  è  g i u s t o  
c h e  l e  m i e  m a n i  s i  
s p a c c h i n o  i n  q u e -
s t o  p o s t o .
L .  L . :  c o s a  c h i e d i  e  
c o s a  t i  a s p e t t i  d a l -
l a  P r o v i n c i a ,  d a l -
l e  i s t i t u z i o n i  e  d a i  
p o l i t i c i  i n  g e n e r e ?
X e n o :  p e n s o  c h e  
p e r  L u c c a  i l  t o p  
s a r e b b e  u n  p o s t o  
c o n t i n u a t i v o  n e l  
t e m p o  e  c r e d o  c h e  
l ’ e x  O s t e l l o  a b b i a  
l e  c a r a t t e r i s t i c h e  
g i u s t e  p e r  d i v e n -
t a r l o ,  a  l i v e l l o  d i  
s t a b i l e  e  p e r  l a  s u a  
d e s t i n a z i o n e  p a s s a -
t a .  È ,  i n f a t t i ,  a b b a -
s t a n z a  c a p i e n t e  d a  
o s p i t a r e  u n  b e l  p o ’  
d i  p e r s o n e ,  s i  p o -
t r e b b e  c o m o d a m e n -
t e  a r r i v a r e  a  4 - 5 0 0 .  
Q u i n d i  i o  c h i e d o  l a  
c o n c e s s i o n e  d i  q u e -
s t o  p o s t o .
L .  L . :  e  q u a l i  s o n o  
l e  a s p e t t a t i v e  r e a -
l i ?
X e n o :  n o n  v e d o  
m o l t o  p l a u s i b i l e  
u n a  s o l u z i o n e  a  n o i  
f a v o r e v o l e ,  m a  a l l a  

f i n e  n o i  d i  a s p e t -
t a t i v e  n e  a b b i a m o  
t a n t e  e  d i  r i s p o s t e  
a l t r e t t a n t e .
L .  L . :  t e m i  c h e  d a l -
l e  i s t i t u z i o n i  c i  s i a  
i l  s o l i t o  c o m p o r -
t a m e n t o  c h e  h a n n o  
s e m p r e  a v u t o ?
X e n o :  è  v e r o  c h e  
c ’ è  u n a  m o n t a g n a  
c h e  è  d i f f i c i l e  s c a -
l a r e ,  m a  s e  n e l l e  
l e g g e n d e  a n t i c h e  s i  
n a r r a  c h e  u n  N e s -
s u n o ,  c h e  p o i  e r a  
U l i s s e ,  h a  t i r a t o  g i ù  
P o l i f e m o ,  e  n o i  n o n  
s i a m o  n e l l e  n a v i  
c h e  d e v o n o  s c h i v a -
r e  i  m a s s i  c h e  c a d o -
n o  g i ù  m a  s i a m o  u n  
g r u p p o  c o n s i s t e n t e ,  
r i u s c i r e m o  a  n o n  
f a r c i  s c h i a c c i a r e .  
S e  g r i d i a m o  l e  c o s e  
i n  c o r o ,  n o n  t i  d i c o  
c h e  s i  o t t e n g a  q u a l -
c o s a ,  p e r ò  q u a n d o  
c i  s g o m b e r e r a n n o  
a n d r e m o  a l t r o v e ;  
s e  n o n  c i  d a r a n -
n o  u n  p o s t o ,  s e  n e  
o c c u p e r à  u n  a l t r o ,  
m a  q u e s t a  s t o r i a  
n o n  a n d r à  a  f i n i r e  
n e l  d i m e n t i c a t o i o .  
C o m u n q u e  s i  s a p r à  
c h e  c ’ è  s t a t o  q u e l  
p u g n o  d i  r a g a z z i ,  
c h e  h a n n o  a l z a t o  l a  
v o c e  e  h a n n o  d e t t o :  
“ n o i  s i  v o l e  q u e s t o ,  
q u e s t o  e  q u e s t o  e  
f i n c h é  n o n  l ’ a v r e -
m o  l o t t e r e m o ,  c o n -
t i n u e r e m o  a d  a n d a -
r e  a v a n t i ” .
L .  L . :  a v v e r t i  q u e -
s t a  c o m p a t t e z z a ?
X e n o :  i o  l a  s e n t o  
o g n i  g i o r n o .  O g n i  
p e r s o n a  c h e  v a r -
c a  q u e s t o  c a n c e l l o  
p o r t a  d u e  m a n i  i n  
p i ù  s u  c u i  p u o i  c o n -
t a r e  p e r  l e  p i c c o l e  
r i f i n i t u r e  o  i  g r a n -
d i  l a v o r i  c h e  d o b -
b i a m o  a n c o r a  f a r e ,  
a n c h e  s e  s i a m o  g i à  
a  b u o n  p u n t o .  P u ò  
v e n i r e  a n c h e  g e n t e  
a  p a s s a r e  q u i  l a  s u a  
m e z z o r a  b e v e n d o s i  

l a  b i r r e t t a ,  s t a n d o  
a  c h i a c c h i e r a r e  e  
f i n i s c e  l ì  l a  s t o r i a .  
N o n  è  c h e  s e  e n t r i  
q u a  d e v i  l a v o r a r e ,  
a l t r i m e n t i  t i  b u t -
t i a m o  f u o r i .  L’ i n -
t e n z i o n e   è ,  c o m e  
s p i e g a  i l  p r o g e t -
t o  I n d a s t r i a ,  q u e l -
l a  d i  f a r  c r e s c e r e  i  
g i o v a n i  e  m o s t r a r e  
l o r o  c o m e  p o t r e b -
b e  e s s e r e  u n ’ a l t e r -
n a t i v a  r i s p e t t o  a  
c i ò  c h e  c o n o s c o n o .  
Ve n e n d o  q u a  s i  i m -
p a r a  c h e  p e r  m a n -
t e n e r e  u n  p o s t o  c ’ è  
d e l l a  m a n u t e n z i o n e  
d a  f a r e ,  s i  i m p a r a  
a  f a r l a  e  s i  c r e s c e  
e  c i  s i  r e n d e  c o n t o  
d e l  f a t t o  c h e  c o l -
l e t t i v a m e n t e  è  p o s -
s i b i l e .  I o  s o n o  c o n -
v i n t o  c h e  a g e n d o  
a n c h e  p r a t i c a m e n t e  
s i  i m p a r i  m o l t o  d i  
p i ù  c h e  d a  u n a  r i -
f l e s s i o n e  p u r a m e n -
t e  t e o r i c a .  I o  s o n o  
c o n v i n t o  c h e ,  s e  è  
g i u s t o  c h e  u n  r a -
g a z z o  v a d a  a  s c u o -
l a ,  s t u d i ,  p r e n d a  i l  
s u o  d i p l o m i n o ,  a n -
c h e  i n  u n  p r o g e t t o  
p u b b l i c o  c o m e  q u e -
s t o  s i  c r e a  u n ’ a l -
t r a  m e n t a l i t à .  N o i  
c i  a u g u r i a m o  c h e  
u n  d o m a n i  q u e s t a  
e s p e r i e n z a  s e r v a  
l o r o  p e r  a f f r o n t a -
r e  l e  c o s e  c o n  u n a  
n o z i o n e  i n  p i ù ,  o  
p i ù  n o z i o n i  a n c o -
r a ,  t a n t ’ è  c h e  f a c -
c i a m o  i  c o r s i  s u l  
p r e c a r i a t o  e  l e  c o n -
d i z i o n i  d i  l a v o r o  e  
s e  i  g i o v a n i  c i  p a r -
t e c i p a n o  v e r a m e n t e  
q u a n d o  a n d r a n n o  a  
l a v o r a r e  u n  d o m a n i  
s a r à  u n  p o ’  p i ù  d i f -
f i c i l e  d a  f r e g a r l i .  
Q u e s t o  c i  f a r e b b e  
p i a c e r e ,  a  n o i  c h e  
s i a m o  s t a t i  f r e g a t i  
t a n t i s s i m e  v o l t e .

A  d i e c i  g i o r n i  d a l -
l ’ i n g r e s s o  n e l l ’ e x  
O s t e l l o  L u c c a  L i -
b e r a  h a  i n t e r v i s t a -
t o  d u e  r a g a z z i  d e l  
p r o g e t t o  I n d a s t r i a  
c h e  s i  s o n o  a v v i c i -
n a t i  i n  m o d i  e  t e m -
p i  d i v e r s i  a l l ’ o c c u -
p a z i o n e .  A b b i a m o  
c h i e s t o  l o r o  c o m e  
s t a  a n d a n d o  l ’ a u t o -
r e c u p e r o  d e l l ’ e d i -
f i c i o ,  q u a l i  s o n o  
l e  p r o s p e t t i v e  d e i  
p r o g e t t i  c h e  i n t e n -
d o n o  p o r t a r e  a v a n -
t i  e  q u a l i  l e  l o r o  
r i c h i e s t e  n e i  c o n -
f r o n t i  d e l l e  i s t i t u -
z i o n i .

L u c c a  L i b e r a :  p e r -
c h é  a v e t e  s c e l t o  
d i  o c c u p a r e  l ’ e x  
O s t e l l o  e  c o n  q u a l i  
p r o s p e t t i v e ?
G i u s e p p i n a :  q u e l -
l a  d i  u n o  s p a z i o  è  
u n a  n e c e s s i t à  c h e  
i o  e  i  m i e i  a m i c i  
a v v e r t i a m o  d a  a n n i  
p e r c h é  q u e s t a  c i t -
t à  n o n  c i  s o d d i s f a  
e  n o n  c i  p e r m e t t e  
d i  v i v e r e  c o m e  v o r -
r e m m o .  Av e n d o  r i -
l e v a t o  i l  f a l l i m e n -
t o  d e i  t e n t a t i v i  d i  
c a m b i a r e  l e  c o s e  
a t t r a v e r s o  i l  d i a l o -
g o  e  t r a m i t e  c a n a l i  
i s t i t u z i o n a l i ,  a  u n  
c e r t o  p u n t o  a b b i a -
m o  d e c i s o  d i  p r o -
v a r e  i n s i e m e  a  f a r e  
q u a l c o s a  d i  p i ù  f o r -
t e .  A b b i a m o  d e c i s o  
d i  f a r e  q u e s t o  g e s t o  
p e r  a v e r e  v o c e  n e l -
l a  c i t t a d i n a n z a  c h e  
s o l i t a m e n t e  n o n  c i  
c o n s i d e r a  m o l t o .  
P u r  s a p e n d o  c h e  
l a  n e c e s s i t à  d i  u n o  
s p a z i o  è  c o m u n e  a  
m o l t i ,  c i  s i a m o  s o r -
p r e s i  d e l l a  v e l o c i -
t à  d i  r i s p o s t a  d e l l e  
p e r s o n e  c h e  h a n n o  
a d e r i t o  a l  p r o g e t -
t o  d o p o  l ’ i n g r e s s o  
n e l l ’ e x  O s t e l l o .
L .  L . :  l e  t u e  a s p e t -
t a t i v e  d i  p a r t e c i p a -
z i o n e  a l l o  s p a z i o  
s o n o  s t a t e  s o d d i -
s f a t t e  n e i  g i o r n i  
s e g u e n t i ?  
G i u s e p p i n a :  s ì ,  m i  
s o n o  s t u p i t a  d e l -
l a  p a r t e c i p a z i o n e .  
I n  1 0  g i o r n i  a b b i a -
m o  c o i n v o l t o  p i ù  d i  
3 0 0  p e r s o n e  e  n o n  
c i  p r o p o n i a m o  d i  
a r r i v a r e  s o l o  a i  g i o -
v a n i ,  m a  v o r r e m m o  
c h e  l o  s p a z i o  f o s s e  
v i s s u t o  d a  t u t t a  l a  
c i t t à ,  a d u l t i ,  a n z i a -
n i ,  b a m b i n i .  L’ a d e -
s i o n e  n o n  è  m a i  
t r o p p a ,  a n c h e  p e r -
c h é  l o  s c o g l i o  d a  
s u p e r a r e  è  g r o s s o .
L .  L . :  s t a t e  c e r -
c a n d o  d i  m e t t e r e  i n  
p i e d i  d e i  p r o g e t t i ?
G i u s e p p i n a :  e h  s ì ,  

i  p r o g e t t i  s o n o  l a  
c o s a  c h e  c i  h a  m o -
t i v a t o .  N o n  a b b i a -
m o  o c c u p a t o  p e r  
a v e r e  u n  p o s t o  s o l o  
p e r  f a r e  f e s t e  m a  
p e r  o t t e n e r e  u n o  
s p a z i o  f i s i c o ,  v i v i -
b i l e ,  d o v e  p o t e r c i  
i n c o n t r a r e  e  p o r -
t a r e  a v a n t i  q u e s t i  
p r o g e t t i  c h e  n a s c o -
n o  d a  n e c e s s i t à  e  
e s p e r i e n z e  c o n d i v i -
s e  e  c h e  h a n n o  g i à  
a v u t o  p r e c e d e n t i  i n  
a l t r e  r e a l t à .  N o n  
c ’ e r a  n e s s u n  a l t r o  
m o d o  p e r  p o t e r s i  
r i u n i r e  e  o t t e n e r e  
l a  f o r z a  d i  p r o p o r -
r e  i  n o s t r i  p r o g e t t i  
a l l a  c i t t a d i n a n z a .
L .  L . :  C o s a  c h i e -
d i  c h e  f a c c i a n o  l a  
P r o v i n c i a ,  p r o p r i e -
t a r i a  d e l l ’ i m m o b i -
l e ,  e  i n  g e n e r a l e  l e  
i s t i t u z i o n i ?
G i u s e p p i n a :  c h i e -
d o  c h e  n e l l e  l o r o  
s c e l t e  c o n s i d e r i n o  
l e  n o s t r e  i s t a n z e .  
I n o l t r e  l o  s t a b i l e ,  
e s s e n d o  p u b b l i c o ,  
d e v e  e s s e r e  r e s o  
f r u i b i l e  d a  p a r t e  d i  
t u t t i .  Vo g l i o  c h e  i  
p o s t i  c h e  c i  s o n o  
v e n g a n o  u t i l i z z a t i  
e  c h e  s i  p r e n d a  i n  
c o n s i d e r a z i o n e  i l  
f a t t o  c h e ,  a  f r o n t e  
d i  s p e s e  d i  m i l i o n i  
d i  e u r o  p e r  i n i z i a -
t i v e  i s t i t u z i o n a l i ,  
n o i  s t i a m o  r e c u p e -
r a n d o  l ’ e x  O s t e l l o  
i n  m o d o  a u t o r g a n i z -
z a t o  s e n z a  a v e r  r i -
c e v u t o  n e s s u n  t i p o  
d i  f i n a n z i a m e n t o .
L .  L . :  e  c o s a  t i  
a s p e t t i  c h e  r i s p o n -
d e r a n n o ?
G i u s e p p i n a :  m i  
a s p e t t o  c h e  c i  s i a  
u n  m i n i m o  d i  i n -
t e r e s s e  p e r  q u e l l o  
c h e  s t i a m o  f a c e n d o  
p e r c h é  n o n  s i a m o  
d e g l i  s p r o v v e d u -
t i ,  s t i a m o  p o r t a n d o  
a v a n t i  u n  p r o g e t t o  
m o l t o  v a l i d o  f r u t t o  
d i  u n ’ e l a b o r a z i o n e  
c o l l e t t i v a  e  c o n s a -
p e v o l e .  È ,  p o i ,  d o -
v e r e  d i  c o l o r o  c h e  
c i  d o v r e b b e r o  r a p -
p r e s e n t a r e ,  d a r c i  l a  
p o s s i b i l i t à  d i  a v e -
r e  v o c e .  I l  g o v e r n o  
d e l l a  c i t t à  d o v r e b -
b e ,  c o m e  d i c o n o  g l i  
z a p a t i s t i ,  g o v e r n a -
r e  u b b i d e n d o .  
L .  L . :  e  t u ,  X e n o ,  
c o m e  s e i  v e n u t o  a  
c o n o s c e n z a  d i  q u e -
s t a  o c c u p a z i o n e ?
X e n o :  i l  s a b a t o  d e l -
l ’ o c c u p a z i o n e  h o  
t e l e f o n a t o  a  u n  m i o  
a m i c o  e  l u i  m i  h a  
d e t t o :  “ a h ,  s t a s e r a  
v a d o  a l l ’ e x  O s t e l -
l o .”  E  i o  g l i  h o  d e t -
t o :  ” S c u s a m i ,  a  f a r e  
c o s a ? ” ,  “ L’ h a n n o  

o c c u p a t o .”  “ S c u -
s a m i ,  m a  l o  s a p e t e  
c h e  d a v a n t i  c ’ è  u n a  
c a s e r m a  d e i  c a r a b i -
n i e r i ? ” :  è  l a  p r i m a  
c o s a  c h e  g l i  h o  d e t -
t o .  L u i  m i  h a  r i s p o -
s t o :  “ s ì ,  e  c h i  s e  
n e  f r e g a ? ”  I o  n o n  
s o n o  d i  L u c c a ,  a b i -
t o  q u a  d a  t r e  a n n i  e  
c o n  o c c h i  d a  e s t e r -
n o  p o s s o  d i r e  c h e  è  
u n a  c i t t à  v e r a m e n t e  
s g u a r n i t a  d i  q u a l -
s i a s i  t i p o  d i  o p p o r -
t u n i t à  d i  d i v e r t i -
m e n t o ,  n o n  v o g l i o  
p a r l a r e  d i  c e n t r i  
s o c i a l i ,  m a  a n c h e  
s o l t a n t o  d i  l u o g h i  
l u d i c i .  I n  t r e  a n n i  
s o l o  t r e  c o s e  s o n o  
r i m a s t e  l e  s t e s s e :  
s h o p p i n g ,  s o l d i  e  
v e s t i t i t i  a l l a  m o d a .  
È  c h i a r o  c h e  d o p o  
u n  p o ’  i  r a g a z z i  s i  
r o m p o n o  i  c o g l i o -
n i ,  s c u s a t e  l a  p a -
r o l a ,  e  a r r i v a n o  a  
d i r e :  “ v i s t o  c h e  c h i  
c i  d e v e  t u t e l a r e ,  
c h i  c i  d e v e  d a r  g l i  
s p a z i ,  c h i  d e v e  f a r  
l e  c o s e  n o n  l e  f a ,  
c i  p e n s i a m o  n o i ” .  
N o n  s i a m o  r a g a z -
z i n i ,  a b b i a m o  l a  
t e s t a  s u l l e  s p a l l e  
e  s a p p i a m o  d o v e  
v o g l i a m o  a r r i v a r e ,  
c h e  c o s a  v o g l i a m o  
o t t e n e r e  e  c o n  q u a -
l i  m e z z i  o t t e n e r l o .
L .  L . :  q u a n d o  h a i  
i n i z i a t o  a  f r e q u e n -
t a r e  l ’ e x  O s t e l l o ?
X e n o :  i o  h o  c o -
m i n c i a t o  m a r t e d ì .  
Q u a n d o  s o n o  a r r i -
v a t o  c ’ e r a  a n c o r a  
u n  p o ’  d i  m a c e l l o ,  
c ’ e r a n o  a n c o r a  m o l -
t e  m a c e r i e  i n  t e r -
r a ,  c ’ e r a  a n c o r a  u n  
b o t t o  d i  l a v o r o  d a  
f a r e .  S i n c e r a m e n -
t e  i l  p r i m o  g i o r n o  
e r o  s t a n c o  e  n o n  
c e  l a  f a c e v o  m a  h o  
a i u t a t o  a  s c a r i c a r e  
u n  p a i o  d i  c a r r e t t e  
p e r c h é  m i  s e m b r a -
v a  g i u s t o .  Q u e l l o  
c h e  m i  h a  s p i n t o  a  
r i m a n e r e  e  a  d a r e  
u n a  m a n o  è  i l  f a t -
t o  c h e  n o n  s i  p a r -
l a  i n  a s t r a t t o ,  n o n  
s i  r i c e r c a  u n a  g e -
s t i o n e  p r i v a t a ,  m a  
è  u n a  c o s a  c h e  t u t -
t i  q u a n t i  i n s i e m e  
v o g l i o n o  o t t e n e r e .  
Q u i n d i  c r e d o  c h e  s e  
o g n u n o  c i  m e t t e  u n  
p o ’  d e l  s u o  s i  p o s s a  
r i u s c i r e  a d  a r r i v a r e  
d a  q u a l c h e  p a r t e .
L .  L . :  c h e  a m b i e n -
t e  h a i  t r o v a t o ?
X e n o :  h o  t r o v a t o  
u n  a m b i e n t e  m o l t o  
p o s i t i v o ,  s o p r a t -
t u t t o  m i  è  p i a c i u t o  
v e d e r e  t a n t i  t a n t i  
g i o v a n i  c h e  s i  d a -
v a n o  t u t t i  v e r a m e n -
t e  d a  f a r e .  N o i  p i ù  
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N O V I T A ’ D I  C E M E N T O
I l  P N 6 :  C e n t r o  s e r v i -
z i  a  S a n  C o n c o r d i o ,  
A r e a  G e s a m  s p a  ( ex -
o ff i c i n e  I t a l ga s ) .

I l  p r o g e t t o  d i  “ r i -
q u a l i f i c a z i o n e ”  d e l -
l ’ a r e a  G e s a m  a  S a n  
C o n c o r d i o  r i e n t r a  a l -
l ’ i n t e r n o  d e l  P r o g e t -
t o  N o r m a  6  d e l  R eg o -
l a m e n t o  U r b a n i s t i c o  
a p p r ova t o  c o n  d e l i -
b e r a  d i  C o n s i g l i o  C o -
m u n a l e  n .  2 5  d e l  1 6  
m a r z o  2 0 0 4 .
I l  p i a n o  r i g u a r d a  u n a  
p a r t e  c e n t r a l i s s i m a  
d e l  t e r r i t o r i o  d e l l a  
C i r c o s c r i z i o n e  7 ,  i n  
u n a  z o n a  g i à  a m p i a -
m e n t e  s ov r a c c a r i c a  
d i  a b i t a t o  e  a d  a l t i s -
s i m o  t a s s o  d i  t r a f f i c o  
ve i c o l a r e  e  d i  s m o g  
c o n n e s s o .
E s s o  va  a d  i n s i s t e r e  
i n  u n a  a r e a  g i à  o g g e t -
t o  d i  u l t e r i o r i  f u t u r i  
m a s s i c c i  i n t e r ve n t i  
i m m o b i l i a r i :  s i  p e n -
s i  c h e  s i  va  d a l l e  ex  
o ff i c i n e  L e n z i ,  a l l o  
S c a l o  m e r c i  f e r r ov i a -
r i o  ( P N 2 ) ,  d a l l a  ex  
S a f i l l  ( P N 1 1 )  a l  p r o -
g e t t o  L p  s r l  ( ex  a r e a  
Pa s c a ) .
I l  c e m e n t o  e  i l  t r a f f i -
c o  i n  a r r ivo  d a l  p i a n o  
G e s a m  s o n o  p r o p r i o  
l ’ u l t i m a  c o s a  d i  c u i  
i l  q u a r t i e r e  d i  S a n  
C o n c o r d i o  aveva  b i -
s o g n o ,  v i s t o  c h e  n e l -
l a  s t e s s a  va l u t a z i o n e  
d eg l i  e f f e t t i  a m b i e n -
t a l i  d i  s u p p o r t o  a l l a  
s t e s u r a  d e l  RU ,  s i  
l eg g e  c h e  q u e s t o  i n -
t e r ve n t o  p o r t e r à  a d  
u n  “ a u m e n t o  s e n s i b i -
l e  d e l  c a r i c o  u r b a n i -
s t i c o  d e l l a  z o n a ” .

L a  c h i u s u r a  i n s e n s a -
t a  ( p e r  t e m p i  e  m o d i )  
d e l  p a s s a g g i o  a  l ive l -
l o  d i  S a n  C o n c o r d i o  
h a  c o m p o r t a t o ,  t r a  
g l i  a l t r i  p r o b l e m i ,  
u n  u l t e r i o r e  i m m e n s o  
a g g r av i o  d e l  t r a f f i c o  
ve i c o l a r e  s u  t u t t e  l e  
s t r a d e  c i r c o s t a n t i  e  
g l i  u n i c i  d u e  a c c e s s i  
a t t u a l m e n t e  d i s p o n i -
b i l i  s o n o  l ’ i n t a s a t o  
v i a l e  E u r o p a  e  q u e l l a  
s p e c i e  d i  c o d a  e t e r n a  
c h e  p o r t a  a l  p a s s a g -
g i o  a  l ive l l o  d i  S a n  
F i l i p p o  ( v i a  S q u a -
g l i a ,  v i a  d i  M u g n a n o  
e  v i a  I n g r i l l i n i ) .
R i c o r d i a m o ,  i n o l t r e ,  
c h e  i l  c a r i c o  i n s e d i a -
t ivo  d e l l a  z o n a  p o -
t r e b b e  ave r  g i à  e n o r -
m e m e n t e  s f o r a t o  t u t t e  
l e  p r ev i s i o n i  i n s e r i t e  
n e l  P i a n o  S t r u t t u r a -
l e .
G l i  u f f i c i  p r ev i s t i  p e r  
l a  G e s a m  a n d r a n n o  
t u t t i  n e l l a  c o s i d d e t t a  
“ c a t t e d r a l e ”  ( i l  c u i  
i n t e r n o  ve r r à  s n a t u -
r a l i z z a t o  i n  u n a  s o r t a  
d i  a l ve a r e )  e  q u i n d i  
l a  c o n s eg u e n t e  n u o -
va  e d i f i c a z i o n e  ( u n  
n u ovo  vo l u m e  a l t o  
1 3 , 5 0  m .  p a r a l l e l o  a  
v i a  C o n s a n i )  s a r à  a  
d e s t i n a z i o n e  u ff i c i  e  
n eg o z i  c h e  n o n  s e r v i -
r a n n o  a l l a  G e s a m ,  m a  
c h e  ve r r a n n o  i m m e s -
s i  s u l  m e r c a t o  ( r i c o r -
d i a m o  c h e ,  a l  m o m e n -
t o  d e l l a  r e d a z i o n e  
d e l  P N  6  e r a  p r ev i s t o  
p e r  l ’ a r e a  “ u n  c e n -
t r o  u n i f i c a t o  s e r v i z i ”  
G e s a m  e  G e a l ;  p o i  
s u c c e s s iva m e n t e  l a  
G e a l  s i  è  r i t i r a t a  d a l -
l ’ a f f a r e  e  a d  e s s a  è  

Ve n d e s i - A f f i t t a s i ) .  
S i  r i s c h i a  i n  q u e s t o  
m o d o  l ’ a n n u l l a m e n -
t o  d e l l a  i d e n t i t à  d e l  
s i t o  d e l l ’ a n t i c o  p o r -
t o  ( o  b a s t a  u n  va s c o -
n e  c o n  3 0  c m .  d ’ a c -
q u a  a  t e s t i m o n i a r e  
l a  s t o r i a ? ) ,  c h e  n o n  
a  c a s o  è  s t a t o  d e f i -
n i t o  “ l ’ a r e a  p i ù  i n -
t e r e s s a n t e ,  d a l  p u n t o  
d i  v i s t a  s t o r i c o  e  a r -
c h e o l o g i c o ,  d i  t u t t e  
q u e l l e  s i t u a t e  f u o r i  
d a l l e  M u r a ” .
-  Pe rché  pe r  que -
s t o  P N  n o n  s i a  s t a t a  
p r ev i s t a  l a  p r o c e d u r a  
d e l  p i a n o  d i  r e c u p e -
r o  c h e  ga r a n t i s c e  u n a  
m a g g i o r e  p a r t e c i p a -
z i o n e  d eg l i  o rga n i  
d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o -
n e  d e m o c r a t i c a m e n t e  
e l e t t i  e  l ’ o p p o r t u n i t à  
p e r  t u t t i  i  c i t t a d i n i  
d i  r e a l i z z a r e  u l t e r i o -
r i  o s s e r va z i o n i .
-  P e r c h é  d u r a n t e  
t u t t a  l a  d i s c u s s i o n e  
p e r  l ’ a p p r ova z i o n e  
d e l l a  m a x i  va r i a n t e  
p r e s e n t a t a  a l  R eg o -
l a m e n t o  U r b a n i s t i c o ,  
l a  m a g g i o r a n z a  d i  
d e s t r a  a b b i a  r e s p i n -
t o  p r o p r i o  l ’ e m e n d a -
m e n t o  c h e  p r eve d eva  
l ’ o b b l i g o  d e l  P i a n o  
a t t u a t ivo  p e r  t u t t i  i  
p r o g e t t i  n o r m a .  Vi -
s t o  c h e  l a  G e a l  s i  è  
r i t i r a t a  d a l l ’ av ve n t u -
r a  m a t t o n e s c a ,  p a r e  
ev i d e n t e  c h e  l e  “ n e -
c e s s i t à ”  d a  d e s t i n a r e  
a  q u e s t o   c e n t r o  ( o r -
m a i  “ c e n t r i n o ” )  s e r -
v i z i ,  d i m i n u i s c o n o ,  
q u i n d i :  p e r c h é  n o n  
r ive d e r e  i l  t u t t o  e  d e -
s t i n a r e  q u e l l a  p a r t e  
c h e  e r a  p r ev i s t a  p e r  
l a  G e a l  a  va n t a g g i o  
d e l  q u a r t i e r e ?  Fo r s e  
i l  C o m u n e  d i  L u c -
c a  n o n  h a  l a  f o r z a  o  
l a  vo l o n t à  d i  i m p o r-

s i  a l l ’ o n n i p r e s e n t e  e  
o n n i d i s p o n e n t e  P o l i s  
S p a ?
-  C o m e  m a i ,  
l ’ a n n o  s c o r s o ,  i n  
p i e n a  c a m p a g n a  e l e t -
t o r a l e ,  a l c u n i  z e l a n t i  
d i r i g e n t i  d e l  C o m u n e  
vo l eva n o  s f r a t t a r e  l a  
C i r c o s c r i z i o n e  n e l  
g i r o  d i  u n a  s e t t i m a -
n a ,  a d d u c e n d o  i m -
p eg n i  i m p r o r o ga b i l i ,  
m e n t r e  p o i  s i  è  l a -
s c i a t o  t u t t o  c o m e  e r a  
p e r  o l t r e  u n  a n n o .

I n  q u e s t o  p r i m o  a n n o  
d i  m a n d a t o  Fav i l -
l a ,  s va r i a t i  e s p o n e n -
t i  d e l l a  va r i o p i n t a  
e  va r i a b i l e  m a g g i o -
r a n z a  s i  s o n o  a  p i ù  
r i p r e s e  s t r a p p a t i  l e  
ve s t i  p e r  l ’ a b n o r m e  
e  s v i l e n t e  i n c r e m e n -
t o  i m m o b i l i a r e .  I n  
r e a l t à ,  s i n o  a d  o g g i ,  
n o n  s i  è  a f f r o n t a t o  i l  
ve r o  n o d o  d e l l ’ U r-
b a n i s t i c a  l o c a l e  e  
c i o è  i  P r o g e t t i  N o r-
m a ,  r i m a s t i  i n t o c c a t i  
i n  t u t t a  l a  l o r o  p e -
s a n t e z z a  c o n c e t t u a l e  
e  u r b a n i s t i c a ;  o g n i  
p r ov ve d i m e n t o  p r e -
s o  p a r e ,  a n c h e  a g l i  
o c c h i  d i  u n  i n g e n u o ,  
m e r o  f u m o  n eg l i  o c -
c h i .  N o n  s i  p u ò  c o n -
t i n u a r e  a  g i o c a r e  c o l  
t e r r i t o r i o  i n d o s s a n d o  
c o n t e m p o r a n e a m e n t e  
i  p a n n i  d e l  “ r i l a s c i a -
t o r e ”  d i  c o n c e s s i o n i  
e d i l i z i e  e  d i  p a l a d i n o  
d e l l ’ a m b i e n t e  d e l l o  
s v i l u p p o  s o s t e n i b i -
l e ,  s e n z a  c h e  s i  s p r o -
f o n d i  i n  u n a  s o r t a  d i  
“ s c h i z o f r e n i a ”  a m -
m i n i s t r a t iva .
È  d av ve r o  t r o p p o  
t a r d i  p e r  R E C U P E -
R A R E ?

s u b e n t r a t a  l a  P o l i s  e  
c h e  q u i n d i  p a r r e b b e  
i m p r o p r i o  p a r l a r e  d i  
C e n t r o  S e r v i z i  G a s  e  
A c q u a ) .
I n f i n e ,  o c c o r r e  s o t t o -
l i n e a r e  c h e  i l  P N  6  è  
l ’ u n i c o ,  d i  t u t t i  p r o -
g e t t i  n o r m a ,  a  n o n  e s -
s e r e  s t a t o  s o t t o p o s t o  
a  p i a n o  d i  r e c u p e r o  e  
q u i n d i  a l l a  vo t a z i o n e  
i n  C o n s i g l i o  C o m u -
n a l e .
C i  c h i e d i a m o :
-  P e r c h é  i l  C o -
m u n e  ( v i s t o  a n c h e  i l  
n u ovo  c o r s o  i n t r a p r e -
s o  p i ù  “ p a r t e c i p a t o ”  
r i s p e t t o  a l l ’ e r a  Fa z -
z i ) ,  l a  C i r c o s c r i z i o n e  
e  l a  s t e s s a  G e s a m  s p a  
n o n  a b b i a n o  p e n s a t o  
a d  o rga n i z z a r e  u n ’ a s -
s e m b l e a  p u b b l i c a  p e r  

p r e s e n t a r e  f i n a l m e n -
t e  i l  p r o g e t t o  a l l a  
c i t t a d i n a n z a .  N o n  s i  
p u ò  c e r t o  i g n o r a r e  l a  
g r a n d e  p o r t a t a  d e l -
l ’ i n t e r ve n t o :  1 0 . 9 4 5  
m q .
-  P e r c h é  n o n  
s i  s i a  p e n s a t o  a d  u n  
c o n c o r s o  d i  i d e e  p e r  
i l  r e c u p e r o  d e l l ’ a r e a  
c h e  t e n e s s e  ve r a m e n -
t e  c o n t o  d e l l e  m o l t e  
i nva r i a n t i  s t o r i c o -
c u l t u r a l i  e  a m b i e n -
t a l i  iv i  p r e s e n t i ,  d e l -
l ’ a n n o s a  n e c e s s i t à  d i  
s p a z i  p e r  g l i  a b i t a n -
t i  ( g i à  l a  r e c u p e r a t a  
Ti n t o r i a  d e l l a  v i c i -
n a  F i l a n d a  Vi a n i  e r a  
s t a t a  “ p r o m e s s a ”  a l  
q u a r t i e r e  e  i nve c e  d a  
a n n i  g i a c e  m u t a  c o n  
g r a n d e  c a r t e l l o n e  

A L E ’ A L E ’ ,  A N C O R A  C E M E N T O ,  T R A F F I C O  E  I N Q U I N A M E N T O  A  S .  C O N C O R D I O
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del model lo  di  svi lup-
po energet ico,  ma a  
divers i ficare  le  font i  
e  le  soluzioni  tecnolo-
giche,  pr ima fra  tut te  
i l  nucleare .  I l  pr imo 
PEN (piano energet i -
co nazionale)  s i  ebbe 
nel la  seconda metà 
degl i  anni  ’70 essen-
do minis t ro  del l ’ Indu-
str ia  i l  democris t iano 
Carlo Donat  Cat t in .  
Era un piano faraoni-
co (che accolse  molte  
r ichieste  del l ’a l lora  
Pci)  che prevedeva la  
costruzione di  20 cen-
tral i  nuclear i  da 1000 
Mw, poi  r idot te  a  12;  
lo  svi luppo di  una fi -
l iera  nucleare  nazio-
nale  con i l  reat tore  
CIRENE; la  modifica  
di  molt i  impiant i  ter-
moelet t r ic i  es is tent i  a  
central i  pol icombust i -
bi l i ,  in  grado cioè di  
bruciare  carbone,  pe-
t rol io  o  gas  (di  cui  in  
quegl i  anni  s i  par lava 
appena) .
Fino al  1984,  c ioè in  
poco meno di  un de-
cennio,  s i  ebbero 7 
intervent i  programma-
t ic i  ( t ra  aggiornamen-
t i  e  nuovi  Piani  Ener-
get ic i  Nazional i )  dei  
divers i  governi  succe-
dut is i  in  quegl i  anni .  
L’ul t imo PEN fu s t i la-
to  nel  1984 e  da al lo-
ra  la  programmazione 
energet ica  fu  bandi ta  
dal  vocabolar io  par la-
mentare  anche perché,  
da l ì  a  pochi  anni ,  s i  
decise  la  pr ivat izza-
zione degl i  Ent i  Ener-
get ic i  (Enel  ed Eni)  e  
la  l iberal izzazione dei  
r ispet t ivi  set tor i  di  in-
f luenza.
Oggi  i l  tempo del la  
programmazione è  de-

fini t ivamente scaduto,  
perché con i l  l ibero 
mercato non ci  sono 
vincol i  o  presuppost i  
a l la  generazione elet -
t r ica ,  c ioè non ci  s i  
chiede quanta  energia  
serve e  per  qual i  fini  
perché chiunque può 
costruire  una centra-
le  e le t t r ica ,  basta  che 
r ispet t i  i  v incol i  (quei  
pochi  r imast i  in  ve-
r i tà)  ambiental i .  Di  
questo se  ne devono 
rendere conto tut t i  co-
loro che,  senza met-
tere  in  discussione la  
l iberal izzazione del-
l ’energia  e le t t r ica ,  se-
gui tano a  r ichiedere la  
s tesura  di  un PEN. 
Nel la  Premessa al  
“Piano t r iennale  del-
la  r icerca di  s is tema 
elet t r ico” del  marzo 
2006,  redat to  dal la  Di-
rezione generale  per  
l ’energia  e  le  r isorse  
minerar ie  del  MAP 
(Minis tero at t ivi tà  
produt t ive)  s ta  scr i t to  
che:  “[…] la  program-
mazione del lo  svi lup-
po del la  generazione 
elet t r ica ,  effet tuata  
centralmente ,  su base 
nazionale ,  nel  conte-
s to  monopolis t ico,  non 
può più avere  luogo 
con i  metodi  e  le  tec-
niche t radizional i .  A 
quel la  programmazio-
ne s i  sost i tuisce una 
vigi lanza is t i tuzionale  
del lo  svi luppo,  […] e  
per  non ostacolare  la  
l iber tà  di  intrapresa 
degl i  invest i tor i ,  essa  
potrà  solo t radursi  in  
intervent i  compat ibi-
l i  col  l ibero mercato 
(per  esempio,  incent i -
vi-dis incent ivi) .”
Dunque un Piano Ener-
get ico Nazionale  non 

s i  può fare ,  o  megl io  
anche se  lo  s i  fa  non 
ha efficacia  (come è  
successo per  i l  p iano 
regionale  del la  Tosca-
na) ,  perché s ta  a l  mer-
cato decidere  (c ioè ai  
padroni)  e  le  is t i tuzio-
ni  possono intervenire  
solo con gl i  incent ivi .  
Ma gl i  incent ivi  vanno 
nel la  direzione di  pro-
muovere i l  mercato,  
ovvero finiscono pro-
pr io  nel le  tasche dei  
padroni .
 
L. L.:  cosa ha com-
portato la  privatiz-
zazione del l ’Enel  s ia  
per quanto riguarda 
le  scelte  aziendali  s ia  
per l ’eventuale  con-
correnza che s i  sareb-
be dovuta svi luppa-
re? Si  può parlare di  
una qualche ricaduta 
posit iva per i  consu-
matori? Ci  sono stat i  
migl ioramenti  pro-
dutt ivi  e  gest ional i?
L’Enel  è  nata  male  ed 
è  fini ta  peggio per  via  
dei  compromessi  ed 
arrendevolezze del la  
c lasse  pol i t ica ,  salvo 
sporadiche eccezioni .  
I l  pr imo compromesso 
fu fat to  a  favore del le  
ex società  e le t t r iche 
a  cui  fu  r iconosciuto 
uno indennizzo spro-
posi ta to ,  s t imato nel  
1962 in  20.000 mil iar-
di  di  l i re .  Inol t re  come 
contropart i ta  a l la  na-
zional izzazione,  i l  s i -
s tema industr ia le  s i  
ass icurò la  forni tura  
di  energia  e le t t r ica  a  
tar i ffe  di  favore,  t ra  
le  8-10 l i re /Kwh con-
tro le  35-40 l i re /Kwh 
che pagava l ’utenza 
domest ica .  In  prat ica  
a  metà  degl i  anni  ’70 

le  utenze industr ia-
l i  (poco più di  3000)  
consumavano i l  44% 
del l ’energia  e le t t r ica  
prodot ta  a  l ivel lo  na-
zionale  e  pagavano i l  
23% del l ’ intera  fa t tu-
razione Enel ,  mentre  i  
res tant i  20 mil ioni  di  
utent i  consumavano i l  
56% e pagavano per  i l  
77%! Ci  vol lero circa  
25 anni  per  pagare i  
debi t i  a l le  ex società  
e le t t r iche e  nel  f ra t-
tempo l ’Enel  dovet te  
far  f ronte  a l la  costru-
zione di  nuovi  impian-
t i ,  a l la  modernizzazio-
ne del la  re te  e le t t r ica  
e  a  portare  l ’e le t t r i -
c i tà  in  molte  case che 
ne erano sprovvis te :  
ancora nel  1973 c’era-
no in  I ta l ia  1 .300.000 
famigl ie  non al laccia-
te  a l la  re te  e le t t r ica .  
Ciononostante  l ’Enel  
migl iorò la  qual i tà  del  
servizio al l ’utenza e  
l ’effic ienza degl i  im-
piant i  anche se  que-
st i  erano cost i tui t i  da  
grosse uni tà  a l imen-
tate  prevalentemente 
a  combust ibi l i  fossi l i  
e ,  non a  caso,  diven-
ne la  seconda società  
e le t t r ica  del  mondo 
pur  essendo a  capi ta le  
pubbl ico.
I l  secondo errore  fu  
commesso nel la  se-
conda metà degl i  anni  
’80 quando,  terminat i  
di  pagare i  debi t i  del-
la  nazional izzazione,  
tut t i  vol lero impadro-
nirs i  del la  gal l ina dal-
le  uova d’oro.  Pochi  
sanno infat t i  che per  
s ta tuto l ’Enel  non po-
teva fare  ut i l i  perché 
ente  pubbl ico preposto 
ad un servizio di  pub-
bl ica  ut i l i tà ,  quindi  

L’ENERGIA E I SUOI PADRONI
Da questo numero di  
Lucca Libera!  iniz ia-
mo a trat tare la  QUE-
STIONE ENERGE-
TICA,  un argomento 
s tret tamente connesso 
con l ’economia,  l ’am-
biente,  le  guerre,  i l  la-
voro,  la  v i ta  quot idia-
na di  tut t i .  L’energia,  
inol tre,  insieme ad 
aria,  acqua e  terra,  è  
uno dei  fondamental i  
beni  comuni  indispen-
sabi l i  a i  bisogni  degl i  
esseri  umani .  E’ dun-
que importante  conte-
s tare l ’at tuale  gest io-
ne che ne viene fat ta  
e  r ivendicarne una to-
talmente  diversa.
I l  tema,  spesso affron-
tato dai  mass media 
con una superfic ial i -
tà  da spot  te levis ivo,  
r ichiede certamente 
speci fic i  approfon-
diment i ,  cerchiamo 
tut tavia di  parlarne 
evi tando inut i l i  tecni-
cismi  e  l inguaggi  set-
torial i  da addet t i  a i  
lavori  con un’intervi-
s ta  a  Giorgio Ferrari ,  
che r ingraziamo vi-
vamente per  la  dispo-
nibi l i tà  e  la  cordiale  
col laborazione.
In questo numero:   
PIANI ENERGETICI,  
P R I V A T I Z Z A Z I O N E 
ENEL,  GAS E RIGAS-
SIFICATORI.

Giorgio Ferrari ,  re-
s idente a Roma, s i  è  
interessato ai  pro-
blemi del l ’energia e  
del l ’ambiente fin da-
gl i  anni  ’70.  Ha lavo-
rato nel  settore nu-
cleare del l ’Enel  dal  
1967 al  1987.
Insieme a Dario Pac-
cino ha dato vita al la  
r ivista Rossovivo.

Lucca Libera:  la  
quest ione del l ’ap-
provvigionamento e  
del la  produzione di  
energia è  un tema,  
come si  suol  dire,  
di  scottante attual i -
tà  a  l ivel lo  mondia-
le ,  bast i  pensare al  
prezzo del  petrol io  o  
al le  tensioni  geopo-
l i t iche che derivano 
dal  control lo  del le  
ret i  dei  gasdott i .  Ne-
gl i  ult imi anni  l ’Ita-
l ia  ha dovuto fare i  
conti  con black-out 
elettrici  (effett ivi  e  
paventati)  e  r ischi  di  
tagl i  al le  forniture di  
gas.  Spesso sembra 
che i l  paese s i  tro-
vi  di  fronte a vere e  
proprie  emergenze.  
Quali  sono state  le  
r isposte  dei  diversi  
governi  che s i  sono 
succeduti? Esiste  un 
piano energetico na-
zionale  di  breve e  
medio periodo? Se 
s ì ,  è  credibi le?
Io  credo che ci  s ia  

un tempo per  fare  le  
cose,  passato i l  qua-
le  non è  più possibi le  
agire  a  meno di  met-
tere  in  conto pesant is-
s imi  cost i  economici  
e  social i .  Prendiamo 
ad esempio la  vicen-
da del l ’Ali ta l ia :  tut t i  
erano al  corrente  da 
anni  del lo  s ta to  coma-
toso in  cui  versava,  ma 
nessuno è  intervenuto 
ed oggi ,  c iò  che dieci  
anni  fa  sarebbe r isul-
ta to  un normale “r isa-
namento”,  s i  presenta  
come un disastro eco-
nomico e  una t ragedia  
per  tut t i  quel l i  che ci  
lavorano.
In campo energet ico le  
cose sono andate  a l lo  
s tesso modo:  mentre  
nel  dopoguerra  pae-
s i  come Francia ,  In-
ghi l terra  e  Germania 
s i  sono dotat i  di  s t ru-
menti  di  programma-
zione nazional izzando 
l ’ industr ia  e le t t r ica ,  
svi luppando la  re te  
ferroviar ia  e  le  infra-
s t rut ture  portual i ,  noi   
lasciavamo che a  fare  
la  pol i t ica  energet ica  
fossero i  petrol ier i  e  
le  società  e le t t r iche 
pr ivate  che erano s ta-
te  t ra  i  massimi soste-
ni tor i  del  fascismo.  
Ci  vol lero anni  e  una 
for te  mobil i tazione 
sociale  per  costr inge-
re  i l  b locco di  potere  
che faceva perno sul la  
Democrazia  Cris t iana 
ad accet tare  nel  1962 
la  nazional izzazione 
del l ’ industr ia  e le t t r i -
ca ,  peral t ro  con mo-
dal i tà  di  es t remo fa-
vore per   le  ex società  
e le t t r iche e  quindi  con 
cost i  a l t iss imi  per  lo  
s ta to .  Intanto invece 
di  costruire  ferrovie  s i  
costruivano autostra-
de e  i  bassi  cost i  del  
petrol io  (negl i  anni  
’60 la  benzina costa-
va 100 l i re  a l  l i t ro)  
favorivano l ’ industr ia  
automobil is t ica .  Dopo 
la  pr ima cr is i  ener-
get ica  mondiale  del  
1973,  questa  t ragica 
spensieratezza ebbe 
un duro colpo e  s i  pre-
sentò l ’occasione per  
un cambio di  indir iz-
zo anche nel  set tore  
energet ico:  s i  t ra t tava 
di  r idimensionare i l  
potere  dei  petrol ier i  
e  del l ’ industr ia  au-
tomobil is t ica;  s i  po-
neva la  possibi l i tà  di  
una programmazione 
del  terr i tor io  e  di  una 
pol i t ica  dei  t rasport i  
che fossero più ocula-
te  nel la  conservazione 
del l ’energia .  Invece 
i l  Par t i to  Comunista   
scelse  la  via  del  com-
promesso anche in  
questo set tore ,  pun-
tando non a  r imet tere  
in  discussione le  basi  
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·  L’ I t a l i a  è  
g i à  i m p o r t a t r i c e  
d i  g a s  d a  v a r i  p a e -
s i  e d  è  a d d i r i t t u -
r a  u n ’ e s p o r t a t r i c e  
( F r a n c i a  e  G e r m a -
n i a )
·  L a  s t e s -
s a  E n i  d i c h i a -
r a  a t t u a l m e n t e  u n  
g r a n d e  e s u b e r o  d i  
g a s ,  c o n s i d e r a n d o  
i l  c o n s u n t i v o  d e l  
c o n s u m o  d a  q u i  a l  
2 0 1 0
·  L ’ i m p o r t a -
z i o n e  d i  G a s  N a -
t u r a l e  L i q u e f a t t o  
( G N L )  p e r  m i g l i a i a  
d i  c h i l o m e t r i  v i a  
m a r e  r i c h i e d e  i l  
m a n t e n i m e n t o  d i  
t e m p e r a t u r e  d i  -
1 6 1 °  C  p e r  m o l t e  
o r e :  q u e s t o  c a u -
s a  u n  c o n s u m o  d i  
e n e r g i a  s t i m a t o  
i n t o r n o  a l  3 5 %  d i  
c i ò  c h e  r e n d e r e b -
b e  l o  s t e s s o  c a r i -
c o
·  I l  r a p p o r t o  
c o s t o / b e n e f i c i  p e r  
l a  c i t t à  d i  L i v o r n o  
s a r e b b e  d e l  t u t -
t o  s v a n t a g g i o s o ,  
c o n s i d e r a n d o  c h e  
l ’ i m p i a n t o  o c c u -
p e r e b b e  u n  g r a n d e  
t r a t t o  d i  m a r e  ( o r a  
n a v i g a b i l e )  e  c h e  
p o r t e r e b b e  a d  u n a  
d i m i n u z i o n e  d e l  
t u r i s m o .  I n o l t r e  i l  
l i v e l l o  o c c u p a z i o -
n a l e  n o n  a v r à  i m -
p e n n a t e  n o n o s t a n -
t e  l ’ e n o r m i t à  d e l  
p r o g e t t o
·  I l  s o l o  r i g a s -
s i f i c a t o r e  d i  P a n i -
g a g l i a  e m e t t e  n e l -
l ’ a r i a  o g n i  a n n o  
q u a s i  2  m i l i a r -
d i  d i  m e t r i  c u b i  
d i  m e t a n o  e  c i r c a  
1 0 0 . 0 0 0  t o n n e l l a -
t e  d i  a n i d r i d e  c a r -
b o n i c a .  A  q u e s t i  
v a n n o  a g g i u n t e  l e  
e m i s s i o n i  d i  i n -
q u i n a n t i  d a  p a r t e  
d e l l e  n a v i  g a s i e r e  
e  d i  t u t t e  q u e l l e  
m a c c h i n e  a n n e s s e  
a l l ’ i m p i a n t o
·  N e l  p r o c e s -
s o  d i  r i g a s s i f i c a -
z i o n e  è  n e c e s s a r i o  
r i s c a l d a r e  i l  G N L :  
q u e s t o  v i e n e  f a t t o  
c o n  l ’ a c q u a ,  s p i l -
l a t a  d a l  m a r e  i n  

q u a n t i t à  d e l l ’ o r -
d i n e  d i  c e n t i n a i a  
d i  m i l i o n i  d i  m e t r i  
c u b i  a l  g i o r n o  e  
r e i m m e s s a  a  t e m -
p e r a t u r a  i n f e r i o r e  
( d i  c i r c a  7 ° )  c o n  
l ’ a g g i u n t a  d i  “ c l o -
r i n a ”  ( v a r i c h i n a )  
p e r  e v i t a r e  i n c r o -
s t a z i o n i  d e i  t u b i .  
Q u e s t a  s o s t a n z a  è  
l e t a l e  p e r  m o l t i s -
s i m e  s p e c i e  m a -
r i n e  p r e s e n t i  s u l  
f o n d a l e
·  I l  r i g a s s i -
f i c a t o r e  d i  P i s a -
L i v o r n o  s a r à  a n -
c o r a t o  a l  f o n d a l e  
m e d i a n t e  6  g r a n d i  
c a t e n e ;  i l  f o n d a -
l e  i n  q u e s t i o n e  è  
d e n s o  d i  f a n g h i  d i  
d r a g a g g i o  d e l  p o r -
t o .  S i  t r a t t a  d i  s o -
s t a n z e  m o l t o
t o s s i c h e  ( a n c h e  
c a n c e r o g e n e )  c h e  
v e r r a n n o  s m o s -
s e  d a l l e  c a t e n e  d i  
a n c o r a g g i o ,  d a l -
l e  n a v i  i n  t r a n s i -
t o  e  d a i  l a v o r i  d i  
e s c a v a z i o n e  c o n  i l  
c o n s e g u e n t e  p a s -
s a g g i o  i n  s o l u -
z i o n e  n e l l ’ a c q u a .  
S i  r i s c h i a n o  g r a v i  
d a n n i  p e r  l a  f l o r a  
e  l a  f a u n a  m a r i n a ,  
n o n c h é  p e r  l ’ a l i -
m e n t a z i o n e  u m a n a
·  I l  r i g a s s i -
f i c a t o r e  v e r r e b b e  
c o s t r u i t o  i n  p i e n a  
z o n a  s i s m i c a
·  N e l l ’ e v e n -
t u a l i t à  d i  i n c i d e n -
t e  ( e s .  c o l l i s i o n e  
t r a  n a v i )  c i  s a r e b -
b e  u n a  f u o r i u s c i t a  
d i  G N L  c h e  a  c o n -
t a t t o  c o n  l ’ a c q u a  
s i  e s p a n d e r e b b e  
m o l t o  v e l o c e m e n t e  
c a u s a n d o  o  e s p l o -
s i o n i  s e n z a  f i a m -
m a  o  l a  f o r m a z i o -
n e  d i  n u b i  t o s s i c h e  
c h e  s i  p o t r e b b e r o  
i n c e n d i a r e  c o n  u n  
m i n i m o  i n n e s c o

I n  c o l l a b o r a z i o -
n e  c o n  i  “ C o m i t a t i  
c o n t ro  i l  r i g a s s i f i -
c a t o re  o f f s h o re  d i  
L i v o r n o  e  P i s a ”

gli  eventual i  ut i l i  an-
davano reinvest i t i  nel-
le  a t t ivi tà  aziendal i .  
Poteva essere  l ’occa-
s ione per  iniziare  una 
pol i t ica  di  svi luppo 
del le  energie  r innova-
bi l i ,  invece prevalsero 
gl i  interessi  del l ’ indu-
str ia  e le t t romeccanica 
con la  compiacenza 
degl i  organi  diret t ivi  
del l ’Enel  ( tut t i  i  con-
sigl ier i  di  amminis t ra-
zione erano di  nomina 
pol i t ica)  e  la  benedi-
zione dei  par t i t i ,  nes-
suno escluso,  come fu 
r ivelato poi  da tan-
gentopol i .  Anche in  
questo caso l ’a t teg-
giamento del la  c lasse  
pol i t ica  fu  impronta-
to  a l l ’arrendevolezza 
e  portò al la  svendi ta  
del l ’Enel  con la  pr iva-
t izzazione di  c i rca  la  
metà  degl i  impiant i  e  
la  l iberal izzazione del  
mercato elet t r ico.
A dis tanza di  dieci  
anni  c i  s i  può rende-
re  conto che la  perdi-
ta  del  patr imonio Enel  
ha avuto pesant i  r ica-
dute  in  molt i  aspet t i .  
I l  servizio agl i  utent i  
è  peggiorato:  l ’ inter-
ruzione del  servizio è  
passata  dai  pochi  mi-
nut i  l ’anno per  utente  
degl i  anni  ’80 ad una 
media nazionale  a t -
tuale  di  ol t re  un’ora;  
in  t renta  anni  di  Enel  
pubbl ica  non s i  è  mai  
avuto un black out  di  
proporzioni  nazional i .  
Con la  scomparsa del-
l ’ente  pubbl ico sono 
svani te  nel  nul la  le  
migl ior i  industr ie  del  
set tore  e le t t romecca-
nico e  s i  è  perso de-
fini t ivamente i l  know-
how e la  possibi l i tà  
di  fare  r icerca,  sen-
za contare  la  perdi ta  
enorme di  post i  di  la-
voro:  industr ie  come 
la  Breda,  l ’Ansaldo,  
la  Magrini ,  la  Gal i -
leo,  l ’Elsag e  tante  
a l t re  sono scomparse 

o sono s ta te  acquis i te  
da società  es tere .
Quanto al l ’Enel  di  
oggi  s i  può dire  che è  
diventata  una società  
commerciale ,  gest i ta  
da finanzier i  che poco 
hanno a  cuore le  sor t i  
del  servizio elet t r ico.  
Un esempio per  tut t i :  
quando l ’Enel  fu  t ra-
sformata in  società  
per  azioni  f ra  i  pr imi  
a t t i  del l ’amminis t ra-
tore  delegato Fran-
co Tatò ci  fu  quel lo  
di  r ichiamare tut to  i l  
personale  a  non usare  
più la  parola  “utente” 
ma quel la  di  “cl ien-
te” ,  proprio perché 
la  pr ima sot t intende-
va l ’erogazione di  un 
servizio,  mentre  la  
seconda sancisce la  
natura  mercant i le  del  
rapporto.

L. L.:  s i  sente spes-
so sostenere che la  
recente l iberal izza-
zione del  mercato e  
la  concorrenza tra 
diverse aziende pro-
duttrici  di  energia 
elettrica porterà dei  
vantaggi  per tutt i ,  
soprattutto a l ivel lo  
tariffario.  Si  tratta 
di  prospett ive real i -
st iche?
Credo che ormai  le  
prospet t ive vantaggio-
se  propagandate  dieci  
anni  fa  per  convincere  
la  gente  che “privato 
è  bel lo” s i  s iano r i -
velate  per  quel lo  che 
sono,  e  c ioè bugie .  Le 
tar i ffe  sono costante-
mente aumentate  e  la  
qual i tà  del  servizio è  
decisamente peggio-
rata  mentre  cresco-
no ut i l i  e  fa t turato di  
tut te  le  società  e le t-
t r iche,  non solo del-
l ’Enel .  Del  res to  era  
scontato che questo 
accadesse e  lo  sapeva-
no bene anche i  Verdi  
e  i  par t i t i  d i  s inis t ra  
che vol lero porre  fine 
al la  nazional izzazione 

del  set tore  e le t t r ico.  
Nel la  legge is t i tut iva 
del l ’Enel  c’era  scr i t to  
che l ’ente  doveva ero-
gare  i l  migl ior  servi-
zio possibi le  con i  mi-
nimi cost i  di  gest ione,  
ma se  voi  chiedete  ad 
un amminis t ra tore  de-
legato di  quals ias i  so-
cietà  e le t t r ica  qual  è  lo  
scopo pr incipale  del-
l ’azienda ( la  mission 
per  dir la  in  termini  
più di  moda)  quel lo  vi  
r isponde che è  creare  
valore  per  l ’azionis ta .  
Ma chi  è  l ’azionis ta?  
I  fondi  pensione ame-
r icani ,  le  banche d’af-
far i ,  i l  Minis tero del  
Tesoro (per  i l  30%),  
cer to  non l ’utente  che 
anzi  è  spremuto dal-
l ’escalat ion del  prez-
zo dei  combust ibi l i  
e  dal le  vergognose 
s tock opt ions ( i  pre-
mi di  bi lancio)  che i  
manager  aziendal i  s i  
auto assegnano ogni  
anno.  E sempre per  
creare  valore  s i  ta-
gl ia  i l  personale ,  lo  
s i  spreme con la  pol i -
valenza e  la  mobil i tà  
esasperata  fino al  l i -
mite  del la  s icurezza.  
Sot to  l ’Enel  pubbl ico 
gl i  operai  del la  dis t r i -
buzione operavano in  
coppia  specie  quando 
avevano a  che fare  con 
l ’a l ta  tensione,  oggi  
vanno da sol i ,  maga-
r i  devono sal i re  su 
un palo,  o  met tere  le  
mani  dentro una cabi-
na dove non s i  fa  più 
manutenzione (al t ro  
modo di  creare  valo-
re!)  e  basta  poco per  
cadere da una scala  o  
r imanere fulminat i  e  
senza soccorso.
C’è una cosa che san-
no gl i  economist i  di  
tut te  le  tendenze (ma 
che molt i  di  loro non 
dicono)  ed è  quel la  
per  cui  a lcuni  servizi  
-specie  quel l i  cosid-
det t i  a  re te-  cost i tui-
scono un monopolio 

naturale ,  per  cui  s i  ha 
vogl ia  a  cantare  le  lodi  
del la  l iberal izzazione:  
tempo pochi  anni  la  
s i tuazione s i  norma-
l izza,  la  concorrenza 
spar isce e  i  prezzi  per  
l ’utente  sono prezzi  
impost i  dal  car te l lo  
che domina i l  se t tore .  
Per  l ’energia  e le t t r ica  
è  successo esat tamen-
te  questo:  s i  è  voluto 
rompere un monopo-
l io  pubbl ico che aveva 
final i tà  social i  (ol t re  
che industr ia l i )  per  
dare  vi ta  ad un ol igo-
pol io  pr ivato dove lo  
scopo pr incipale  sono 
i  profi t t i  del le  socie-
tà  che non s i  fanno 
affat to  concorrenza.  
Provate  a  r ichiedere a  
quals ias i  società  e le t-
t r ica  diversa  dal l ’Enel  
(Edison,  Endesa,  Acea 
ecc.)  una proposta  di  
contrat to  di  forni tu-
ra  e  vedrete  che sono 
tut t i  ugual i ,  magari  vi  
offrono dei  gadget  o  
del le  promozioni  ( t ipo 
se  fa i  i l  bucato al le  t re  
di  not te  t i  faccio pa-
gare  meno) ,  ma le  ta-
r i ffe  non cambiano.
Per  i l  comparto in-
dustr ia le ,  c ioè per  i  
padroni  ( io  l i  chiamo 
ancora così) ,  le  cose 
vanno diversamente.  
Appena due anni  fa  
sono s ta t i  r innovat i  
gl i  incent ivi  per  l ’ in-
dustr ia  dei  mater ia l i  
ferrosi  e  non ferrosi ,  
tant’è  che l ’ I ta l ia  è  i l  
paese europeo ( insie-
me al la  Spagna)  con 
i l  p iù  a l to  tasso di  
impiego del l ’energia  
e le t t r ica  per  la  produ-
zione di  acciaio (ol t re  
i l  60% del la  produzio-
ne i ta l iana è  real izzata  
con forni  e le t t r ic i ,  uno 
spreco enorme).  Viene 
da chiedersi  come mai  
queste  industr ie  (e  con 
loro tante  a l t re)  non 
provvedono da sole  a i  
loro fabbisogni ,  vis to  
che la  produzione di  
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energia  e le t t r ica  è  l i -
bera? L’ovvia  r isposta  
è  che queste  industr ie  
pagano l ’energia  sot-
tocosto e  i  mancat i  
guadagni  del le  impre-
se  e le t t r iche,  dovut i  a  
quest i  incent ivi ,  van-
no recuperat i  facendo 
l ievi tare  i  cost i  per  
gl i  a l t r i  u tent i .  Ciò 
contr ibuisce a  deter-
minare per  l ’ I ta l ia  i l  
prezzo medio più al to  
del le  tar i ffe  europee,  
in  par t icolare  per  le  
utenze domest iche.

L. L.:  come rispo-
sta al la  dipendenza 
dal  gas russo viene 
propagandata,  pro-
gettata e  incentiva-
ta la  costruzione di  
impianti  di  r igassifi -
cazione sul le  nostre 
coste  (sembra che ne 
s iano stat i  presentati  
almeno 13 progett i ) .  
Cos’è  e  come fun-
ziona un rigassifica-
tore? Comporta dei  
r ischi  per la  popo-
lazione? Si  tratta di  
una strada concreta-
mente percorribi le?
I l  tut to  nasce dal  fa t to  
che i  luoghi  di  produ-
zione del  gas  (ma an-
che del  petrol io)  sono 
spesso dis tant i  da 
quel l i  d i  consumo.  Ol-
t re  una cer ta  dis tanza 
diventa  problematico 
costruire  gasdot t i ,  s ia  
per  i  cost i  che per  le  
difficol tà  di  carat tere  
amminis t ra t ivo (at -
t raversamento di  s ta-
t i ,  concessioni  ecc.)  
o  di  carat tere  tecnico 
come l’at t raversamen-
to di  lunghi  t ra t t i  d i  
mare.  Ecco che al lo-
ra  sembra conveniente  
i l  t rasporto via  mare,  
solo che,  a  differenza 
del  petrol io  che vie-
ne pompato in  modo 
abbastanza sempli-
ce nel le  petrol iere ,  i l  
gas  deve pr ima essere  
reso l iquido pr ima di  
immetter lo  nei  serba-
toi  sfer ic i  del le  navi  
gasiere .  L’operazio-
ne di  l iquefazione del  
gas  avviene nei  luoghi  
di  produzione compri-
mendo i l  gas  ad al ta  
pressione e  mante-
nendolo al  di  sot to  di  
una cer ta  temperatura ,  
dopo di  che quando la  
nave arr iva a  dest ina-
zione occorre  r iporta-
re  i l  gas  a l  suo s ta to  
naturale ,  c ioè r igas-
s i ficar lo  facendolo 
espandere at t raverso 
apposi te  tubazioni  e  
ad una temperatura  
superiore  a  quel la  del  
gas  l iquido,  per  poi  
immetter lo  nel la  re te  
dei  gasdot t i  a  terra .  
La r igassificazione 
può avvenire  anche in  
mare,  come nel  caso 
del  proget to  del  gassi -
ficatore  di  Pisa-Livor-
no,  mediante  una nave 
gasiera  ormeggiata  a l  

largo del la  costa  nel la  
quale  scar icano i l  gas  
le  navi  che vengono 
dai  luoghi  di  produ-
zione.
Innanzi tut to  va det to  
che la  l iquefazione e  
poi  la  r igassificazione 
sono operazioni  che 
r ichiedono un notevo-
le  dispendio di  energia  
e  poi  non sono esent i  
da r ischi ,  dato che i l  
car ico di  queste  navi ,  
in  caso di  incidente ,  è  
a l tamente dis t rut t ivo.  
Per  rendere l ’ idea ba-
s ta  r i fars i  a l le  imma-
gini  t rasmesse dal la  tv  
a  segui to  del lo  scop-
pio di  una bombola 
di  gas  dentro una abi-
tazione:  i l  car ico di  
quel le  navi ,  se  esplo-
desse,  sarebbe mil ioni  
di  vol te  più dis t rut t i -
vo.
Ora è  chiaro che qui  
entr iamo nel  campo 
del le  valutazioni  pun-
tual i  sui  s is temi e  le  
procedure di  s icurez-
za che vengono adot-
ta te  e  faci lmente  c i  s i  
divide t ra  a l larmist i  e  
s t renui  difensori  del-
la  tecnologia;  tut tavia  
l ’esper ienza di  que-
st i  impiant i  a  l ivel-
lo  mondiale  è  ancora 
t roppo poca per  affer-
mare con cer tezza che 
t ipo di  r ischi  e  qual i  
conseguenze s iano as-
solutamente scongiu-
rate .  Una cosa è  cer-
ta ,  se  non vi  fossero 
s ta t i  incent ivi  da par-
te  del  governo,  i  pro-
spet ta t i  13 impiant i  di  
r igassificazione non 
sarebbero nemmeno 
s ta t i  concepi t i .  Infat-
t i  nel l ’apr i le  2006 un 
decreto del  minis t ro  
Scaiola  s tabi l ì  che chi  
intende costruire  un 
r igassificatore  avrà  i l  
d i r i t to  di  pr ior i tà  nel-
l ’accesso al le  infra-
s t rut ture  di  t rasporto 
(cioè al la  re te  nazio-
nale  dei  gasdot t i )  per  
una quant i tà  di  gas  
par i  a l l ’80% del la  ca-
paci tà  del  r igassifica-
tore  e  per  una durata  
di  vent’anni .  Appena 
un mese dopo i l  neo 
minis t ro  Bersani  de-
cise  che chi  ospi ta  un 
r igassificatore  o  una 
centrale  e le t t r ica  sarà  
incent ivato con uno 
sconto sul le  tar i ffe ,  e  
puntò espl ic i tamente 
a  far  diventare  l ’ I ta l ia  
un paese esportatore  
di  gas  con la  costru-
zione appunto di  una 
decina di  r igassifica-
tor i .

Nei prossimi  numeri:  
NUCLEARE, GUER-
RE,  TERMOVALORIZ-
ZATORI,  ENERGIE 
RINNOVABILI,  BIO-
CARBURANTI.

Sabato 5 aprile si è svolto in 
piazza della Pupporona un 
presidio organizzato dal Ta-
volo Lucchese Acqua. Nel 
corso dell’iniziativa sono sta-
te raccolte firme per chiedere 
alla Regione Toscana – e agli 
enti locali in sede di espres-
sione di pareri – di bloccare 
tutte le nuove concessioni, o 
l’ampliamento delle vecchie, 
all’imbottigliamento delle 
acque minerali in provincia 
di Lucca. Inoltre, il Tavolo 
chiederà all’amministrazione 
comunale di Lucca di mante-
nere l’impegno adottato dal 
consiglio comunale di non 
concedere l’autorizzazione 
all’imbottigliamento dell’ac-
qua della Sorgente del Bongi 
a Montuolo.

Per quanto riguarda la questio-
ne più generale della gestione 
delle risorse idriche il Tavolo 
Lucchese Acqua dice SI’:

al riconoscimento dell’acqua 
come bene comune e indi-
spensabile non privatizzabile; 
alla riqualificazione pubblica 
delle fontane della provincia 
di Lucca; all’acqua del rubi-
netto accessibile in tutti i lo-
cali pubblici; a rendere più ac-
cessibili le sorgenti e le polle 
dove si trova acqua più sicura 
e più fresca; alla tutela e alla 
valorizzazione delle acque 
sorgive del territorio (Valfred-
dana, Stazzema, Montuolo); 
ad una gestione pubblica e 
partecipata del servizio idri-
co; ai cittadini custodi per le 
future generazioni del bene 
comune acqua in Toscana; ad 
un piano integrato per l’inte-
ro bacino del Serchio e Piana 
di Lucca in materia di acqua; 
ad un impegno del Comune di 
Lucca per condividere il bene 
comune acqua assieme alle al-
tre comunità, liberi da servitù 
di interessi privatistici di qual-
siasi provenienza o gradimen-
to politico; alle buone pratiche 
del risparmio nei consumi ci-
vili e produttivi, a partire dal 
risparmio e dai riusi delle ac-
que garantire ambiente e lavo-
ro per le future generazioni.
Dice, invece, NO:
alla mercificazione della risor-
sa e al profitto sull’acqua; nuo-
ve concessioni ed all’amplia-
mento di quelle esistenti per 
l’imbottigliamento di acque 
minerali; all’acqua in bottiglia 
che inquina con la sua plastica 

e i suoi camion, danneggiando 
il territorio; a spreco di fondi 
pubblici per portare l’acqua 
laddove già c’è; alla privatiz-
zazione del servizio idrico; 
al modello Toscano pubblico 
privato in salsa francese ...e 
alla romana; alla divisione in 
due gestioni del servizio idri-
co nella piana di Lucca; alla 
politica del Comune di Lucca 
in materia di servizio idrico; 
all’uso irresponsabile e fuori 
controllo dell’acqua per usi 
produttivi quali carta ed agri-
coltura; alla subalternità della 
politica e delle amministra-
zioni locali rispetto ai nuovi 
potentati basati sull’uso priva-
tistico dell’acqua.

Durante il presidio abbiamo 
posto delle semplici domande 
ad alcune persone presenti. 
Vista la sostanziale armonia 
delle risposte che abbiamo 
ricevuto ci è parso pratico e 
funzionale farne una sintesi 
“collettiva” sotto ogni singo-
la domanda, cercando di non 
tralasciare nessuna delle con-
siderazioni espresse e valoriz-
zando, anzi, le sfaccettature e 
le sfumature di significato che 
ogni persona voleva comuni-
care sulle questioni proposte.

- Perché è preferibile una ge-
stione pubblica delle risorse 
idriche?

L’acqua è un bene di estrema 
importanza, da mettere alla 
pari con l’aria. Si tratta di 
elementi primari da non con-
segnare nelle mani di una sola 
persona o di un ente privato, 
ai loro interessi, politiche e 
metodologie. La gestione de-
v’essere in mano a tutti, di 
un comune per esempio: un 
privato avrebbe interesse alla 
stessa cura nei controlli, nel-
l’igiene, nella pulizia delle 
fonti? La gestione pubblica è 
(o almeno dovrebbe essere) 
più trasparente, come l’acqua 
appunto.
L’acqua non deve essere mai 
una merce, è un bene per tut-
ti, tutti la bevono e la usano 
per lavarsi e per le necessità 
domestiche. Anche il costo 
dev’essere gestito da un ente 
pubblico, deve essere acces-
sibile a tutti anche a persone 
con minori possibilità econo-
miche. L’acqua è un diritto e 
viene dalla natura, non può 
essere mercificata… venduta, 

sarebbe un assurdo.
La gestione privata comporta 
vari problemi anche per il ter-
ritorio: ad esempio la Fonte 
Ilaria in Valfreddana preleva e 
imbottiglia acqua in una zona 
di per sé ricca di questa risor-
sa, costringendo però gli enti 
comunali ad accollarsi delle 
spese ingenti per realizzare un 
acquedotto che porti l’acqua, 
divenuta scarsa, da S. Ales-
sio fino a Pescaglia. Il priva-
to pensa più al profitto che al 
bene della comunità. Ad una 
sorgente pubblica tutti pos-
sono bere, se diviene privata 
questo non è più possibile.
L’acqua è un bene preziosissi-
mo e sempre più raro in tanti 
paesi del mondo; qui dove ne 
abbiamo in abbondanza dob-
biamo lottare perché diventi 
veramente un bene comune, 
senza scopi di lucro… perché 
non ti puoi arricchire su una 
cosa primaria. Senz’acqua 
non c’è vita.

- Per bere, acqua comprata in 
bottiglia o acqua del rubinet-
to?

L’acqua del rubinetto, magari 
filtrata con dei sistemi di de-
purazione che costano poche 
decine di euro. Acqua delle 
fontane con bottiglie di ve-
tro. L’acqua dell’acquedotto 
è periodicamente e sistemati-
camente analizzata. In genere 
si evita di comprarla: si rispar-
mia, si riduce l’inquinamento, 
visto che non si utilizzano 
bottiglie di plastica che prima 
di arrivare sulla tavola hanno 
magari percorso migliaia di 
chilometri sulle strade.

- Sarebbe giusto che tutti usu-
fruissero gratuitamente di una 
certa quantità d’acqua stabili-
ta annualmente per i bisogni 
primari?

Un minimo garantito di base 
gratuito sarebbe giustissi-
mo. Basterebbe stabilire una 
soglia oltre la quale si paga. 
Probabilmente verrebbe sco-
raggiato anche lo spreco e ci 
sarebbe un consumo più con-
trollato. Una volta la gente an-
dava alla sorgente e prendeva 
l’acqua che gli serviva… oggi 
ci sono esigenze diverse per-
ché te la portano a casa con 
l’acquedotto e quindi ci sa-
ranno dei costi… ma un certo 
quantitativo sarebbe giusto. 

Una forma è possibile trovar-
la, e anche su altri prodotti 
di prima necessità. Il testo 
di una legge di iniziativa po-
polare è stato presentato alla 
regione Toscana attraverso 
una raccolta di firme un anno 
e mezzo fa. Si chiedeva la ri-
pubblicizzazione dell’acqua e 
che un quantitativo, dall’ONU 
definito indispensabile per la 
sopravvivenza, fosse garantito 
gratuitamente. Ci dovrebbero 
poi essere degli scaglioni di 
aumento dei costi a seconda 
degli aumenti di consumo. Ad 
oggi, da parte della Regione 
non c’è la più pallida intenzio-
ne di fare una cosa del genere. 
In Toscana, dunque la lotta 
continua.
L’acqua deve essere sempre 
gratuita. Cane di ddinci!

- Cosa significa la frase: “l’ac-
qua è un bene comune”?

Aria e acqua sono elementi 
fondamentali della nostra so-
pravvivenza sulla terra. Fanno 
parte di un meccanismo, come 
polmoni che aprendosi e chiu-
dendosi raccolgono aria senza 
che noi ci pensiamo. E’ auto-
matico: l’acqua piove e scorre 
nei fiumi verso il mare. Quel-
lo che non è automatico è che 
duri nel tempo, è necessaria la 
salvaguardia.
È un bene che non può essere 
considerato una merce e che 
deve essere garantito a tutti. E’ 
una proprietà di tutti, nessuno 
ha il potere di appropriarsene. 
È un elemento che troviamo 
in natura e in quanto tale è a 
disposizione di tutti quelli che 
abitano sulla terra. Lo posso-
no avere tutti, bimbi, vecchi, 
giovani, bianchi, neri, verdi, 
gialli, il ricco e il povero. Noi 
siamo fatti d’acqua, la terra è 
per la maggior parte composta 
d’acqua…
E’ un diritto che non può esse-
re toccato, la logica economica 
deve starsene al di fuori e non 
ci deve essere privatizzazione: 
è un bene che appartiene al 
mondo e a tutti i suoi abitanti. 
Serve all’uomo, agli animali, 
alle piante. E’ una ricchezza: 
alienarci da questa significa 
l’impoverimento di qualsiasi 
forma di vita.
La realtà però è che ci sono 
tante persone oggi che non 
hanno accesso all’acqua.

L ’ A C Q U A  P I O V E
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1-3 Tavolo lucchese dell’acqua
Si batte con presidi, assemblee, raccolte firme, proposte alle istituzioni per 
la ripubblicizzazione dell’acqua, per il blocco delle concessioni all’imbotti-
gliamento delle acque minerali e l’affermazione del principio che l’acqua è 
un bene comune. In questo momento si sta occupando di Fonte Ilaria e della 
Polla del Bongi.

2 Comitato per lo stralcio Lucca-Modena
Nato contro il Lotto Zero, si batte attualmente per lo stralcio definitivo del 
progetto, ha raccolto numerose firme e mantiene gli striscioni di protesta 
lungo via Sarzanese.

4 Assemblea contro l’antenna di telefonia mobile presso il cimitero di 
Nave.
Chiede al Comune lo spostamento dell’antenna in un luogo distante dalle 
abitazioni e dalla scuola.

5 Comitato parco di S. Anna
Nato nel giugno del 2007, ha raccolto circa 2000 firme contro il progetto 
edilizio della Valore (132.000 metri cubi di cemento), organizzato assem-
blee pubbliche molto partecipate ed ha incontrato numerose volte le autorità 
e i partiti locali.

6 Comitato di S. Alessio contro l’elettrodotto
Nato nel 2001, ha organizzato presidi e mobilitazioni per l’interramento della 
linea a 132KV della soc. Terna. Hanno fatto un esposto al Comune e un ricor-
so al TAR, raccogliendo oltre 600 firme tra la popolazione.

7 Laboratorio Urbanistica Partecipata di S. Concordio
Si batte da anni contro le speculazioni edilizie nel quartiere con il coinvolgi-
mento attivo della popolazione e tramite numerosi ricorsi al TAR. Attualmen-
te si oppone al progetto previsto nell’area Gesam (PN6).

8 Comitato contro l’inceneritore Lucart
Nato nel 2003, ha organizzato numerose manifestazioni a Lucca e nella Valle 
del Serchio, varie assemblee con la popolazione, incontri con istituzioni, pro-
prietà ed esperti. Ha raccolto circa 2000 firme contro il progetto.

9 Abitanti di via Salicchi
Chiedono da anni la riduzione del traffico con striscioni e incontri istituziona-
li.

10 Progetto Indastria
Vedi in questo numero di Lucca Libera!

11  Comitato contro il nuovo ospedale
Si oppone con assemblee e raccolte di firme contro il progetto del nuovo 
ospedale a San Filippo.

12 Comitato del vichese contro l’asse Nord-Sud
Nato nel 2007, ha organizzato assemblee che hanno visto una straordi-
naria partecipazione di massa. Le firme raccolte nel territorio interessato 
dal progetto sono oltre 3000.

13 Rifiuti Zero
Movimento internazionale che si batte per l’eliminazione degli incene-
ritori e delle discariche promuovendo alternative di produzione, smalti-

mento e riciclaggio. Capannori rappresenta una delle punte avanzate a 
livello europeo di questa esperienza.

14 Comitato della zona di Tassignano contro i nuovi assi viari
Nato nel 2008, ha organizzato assemblee e raccolto 1300 firme.

15 Assemblea Spazi Autogestiti
Realtà antagonista di movimento attiva da 10 anni in lucchesia su moltepli-
ci temi: spazi sociali, ambiente, guerre, lavoro e precarietà, immigrazione, 
internazionalismo.

16 Coordinamento Antifascista Studentesco
 Attivo nelle scuole lucchesi, organizza il mercatino dei libri usati.

E P P U R  S I  M U O V E . . .
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 per utilizzare questo libero spazio: 

spazioliberoartemusicale@yahoo.it

TOSCANA PUNK ROCK COMPILATION
Intervista a cura di charlie (www.italyrocklive.it)

Toscana Punk Rock, non solo una compilation, bensì un progetto; qualcuno vi ha scambiato per agenzia di booking, qualcunaltro per un’etichetta... 
Ecco l’occasione adatta per fare una presentazione come si deve!

Per prima cosa salutiamo coloro che stanno leggendo. 

Toscana Punk Rock è un progetto nato lo scorso anno quasi per gioco. Siamo 3 ragazzi con la grande passione per la musica e con tanta voglia di fare. 
Ci piaceva l’idea di produrre una compilation e di creare un qualche tipo di aggregazione tra i gruppi toscani. Abbiamo deciso di dedicarci ad una parte 
del mondo musicale che spesso non riceve la dovuta attenzione: la scena underground, quella che non va tanto di moda per intenderci. Non abbiamo 
mai promesso cose impossibili alle band, difatti non siamo né un’agenzia di booking né un’etichetta. Ci occupiamo di produrre annualmente una 
compilation offrendo la possibilità ai gruppi partecipanti di esibirsi in locali della toscana organizzando serate live. Tutta la pubblicità che facciamo non è 
diretta a farci conoscere nel nostro unico interesse. Il nostro intento è quello di dar spazio alle molte band presenti in Toscana rappresentandole sotto il 
nome di Toscana Punk Rock. 

- Siete arrivati al secondo volume, solitamente è difficile scrivere il secondo capitolo quando il primo ha avuto certi risultati... Quali sono state le difficoltà 
maggiori?

A dire la verità quest’ anno il lavoro di realizzazione della compilation è stato più facile. Lo scorso anno abbiamo condotto un lungo lavoro di censimen-
to invitando i gruppi ad unirsi al nostro progetto. In pratica i gruppi ce li siamo cercati. Quest’anno, data la buona riuscita del primo volume, abbiamo 
ricevuto molte e-mail di persone interessate a partecipare. 33 gruppi, un doppio cd, tiratura 1000 copie. Un piccolo passo avanti per noi ma soprattutto 
per i ragazzi che stanno capendo quanto sia importante dar corpo a questa voce. 

- Per la seconda edizione avete cercato di dare spazio anche ai “kids”... come vi siete districati con la ricerca di brani delle realtà più giovani?

Quest’anno come mai l’aiuto più grande ce l’ha dato il “cugino Tom”, colui che ha creato un universo parallelo chiamato MySpace. Sarebbe stato 
molto più difficile andare a scovare le realtà più piccole. E’ proprio per questo che abbiamo voluto specificare quali fossero. Solitamente (ma non sem-
pre) i gruppi più giovani non hanno registrazioni professionali ed incontrano più difficoltà a farsi pubblicità. Tutti i kids che partecipano a questo volume 
meritano spazio quanto gli altri gruppi. 

- Mettendo a confronto le compliation #1 e #2 quali sono le maggiori differenze che vi saltano alla mente? Rispondete sinceramente e soprattutto senza 
pensarci troppo!!!

La prima differenza sta nel numero di partecipanti, come già detto. Rispetto allo scorso anno le adesioni sono aumentate. Per quanto riguarda l’aspetto 
tecnico possiamo dire che la qualità generale dei brani è rimasta invariata, se non migliorata. Quello che ci ha piacevolmente sorpreso è stato ascoltare 
i brani dei gruppi che già avevano partecipato lo scorso anno: quasi tutti si sono ripresentati con un nuovo lavoro molto ben curato e decisamente più 
professionale. E’ stato bello constatare la maturazione di questi gruppi. 

- L’artwork della prima edizione era fantastico: Dante con un bicchiere di vino in mano, custodia cartonata... ma anche quest’anno la bambola gonfia-
bile che si fa tatuare il logo di TPR non è affatto male... Come avete trovato l’ispirazione per queste brillanti idee?

L’elogio più grande per quanto riguarda questo aspetto va sicuramente indirizzato a Mariano, il grafico di Toscana Punk Rock. E’ lui che si occupa 
di trasformare in realtà le nostre idee. Le sue spiccate capacità ci permettono di lavorare molto bene. L’idea del primo cd è stata quella di inserire in 
copertina un personaggio rappresentativo della Toscana. Dante dietro un mixer che beve vino: ci sembrava perfetto! All’interno del digipack invece 
una dedica particolare a Cecco Angiolieri, altro toscano D.O.C. Per il cd di quest’anno invece abbiamo decisamente cambiato direzione: l’idea della 
bambola gonfiabile c’è venuta in mente per caso. Le soluzioni erano diverse ma alla fine quella che abbiamo scelto ci sembrava la più efficace. Chissà 
cosa tireremo fuori per il terzo volume… 

- Toscana Punk Rock non è solo una compilation: avete organizzato e, immagino, organizzerete delle serate (Toscana Punk Rock Nights) con alcune 
delle bands della compilation come protagoniste; come è andato il primo tentativo? 

Il tentativo dello scorso anno è andato molto bene. Abbiamo organizzato diverse serate in musica offrendo la possibilità ai gruppi di esibirsi. Diciamo che 
la maggiore difficoltà sta nel convincere i gestori dei locali a darci uno spazio: questo è il problema di fondo, data la difficile disponibilità ad investire in 
realtà più sconosciute in Italia. Per il resto i gruppi sono stati molto disponibili. Quest’anno crediamo che sarà più facile dato che molti locali hanno già 
avuto modo di ospitare le nostre serate, con successo.

- Per chiudere: quali sono le aspettative verso questo progetto? State già pensando a un “vol.3” oppure è troppo presto per fare previsioni?

Sicuramente ci sarà un terzo volume, dato che stiamo già ricevendo molte domande di partecipazione. Continuiamo a credere in quello che facciamo 
e quindi non abbiamo intenzione di abbandonare il progetto. Adesso pensiamo alle serate live, ma da maggio cominceremo a metter insieme le nuove 
proposte per una nuova compilation. 

Per CONTATTI:

http://www.toscanapunkrock.com 

http://www.myspace.com/toscanapunkrockcompilation 

toscanapunkrockcompilation@yahoo.it

In allegato a Lucca Libera è possibile richiedere 

una copia della compilation .


