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l. Introduzione

Il recupero di imprese é il riferimento concettuale attraverso il quale
viene descritto un insieme etcrogeneo di processi, nei quali unit) proclutti-
ve cntrate in cr is i  sono r iavviate dai lavorator i  stessi .  Dagl i  ul t imi anni
dcl la decade scors¿I.  e con part icolare intensit i  dal  2001, migl iaia di  sala-
r iat i  in tut to i l  Paese hanno agito nel la direzionc del r iavvio del la proclu-
zione allo scopo di combattere processi di vulnerabilit¿i s¿rlariale. Nclla
ciudad Auttinoma de Buenos Aires, l 'ambito di rif 'erimcnto di questo arti-
cofo, questo processo ha comportato I'emergenza di circa -50 processi di
recupero di imprese.

In un contesto cli profirnda crisi socialc, il recupero di impresc d stato
I'unico modo per mantenere una ftrnte di lavoro. Disobbedcnclo ¿rlla disoc-
cupazione furono avviate le azioni necessarie pcr preservare il lavoro, ma-
teriaf izz¿rndo, quasi senz¿l csserselo proposto, processi di autonclmizzttzio-
ne ossia conquistando nuovi gradi di  l ibcrt i  d i  f ionte ¿r l la subordinazio-
ne prcesistentc di  pcrequazione socialc e innovazionc ist i tuzionale al-
I ' interno del le unit¿\ produtt ive. In questo art icolo esporremo alcune ipotc-
si  sr-r l lo svi luppo di  quest i  processir .  La donranda fondamentale si  r i l -er isce
a qual i  sono gl i  elemcnti  legat i  al le espcrienze di  recupero che contr ibui-
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scono a una trasformazione sociale di carattere emancipatorio. Per plovafe
a rispondere a questa questione, affronteremo in primo luogo e in modo
schematico gli elementi strutturanti del recupero di imprese e la loro evo-
luzione negli ultimi anni. Successivamente affronteremo analiticamente
gli elementi legati alla autonomizzazione nel processo produttivo, provan-
do a decifrare il suo carattere sociale. Infine, analizzeremo i contributi
dell'esperienza in un senso emancipatorio.

2. La sociogenesi e lo sviluppo del processo

Il recupero di imprese da parte dei lavoratori é un processo che trova il

suo principale elemento strutturante nella crisi del principio di comando
capitalista all'interno delle unitá produttive, in condizioni di disoccupazio-
ne strutturale crescente. In queste condizioni la forza lavoro si appropria
del processo produttivo ponendolo sotto la sua gestione. Il rapporlo sala-
riale non d messo in questione dai lavoratori, é il capitale che lo mette in
crisi riducendo i salari o conducendo I'impresa alla chiusura quando la

considera non redditizia. La crisi dell'unitá produttiva é vissuta dai lavo-
ratori come una 'vulnerazione' dell'identitá di occupato stabile. In contesti
caratterizzati da alti livelli di disoccupazione strutturale, un'alternativa per

difendere il lavoro é proprio quello di cambiare la sua condizione: non es-
sere piü un salariato é I'alternativa. La minaccia della disoccupazione e

dell'arresto della mobilitá sociale sono sfidati da un processo di autono-
mizzazione rispetto alle eteronomie tradizionali dello spazio produttivo.
"Lavorare senza padrone, lungi dall'essere larealizzazione di un desiderio
utopico, é il meccanismo di difesa dell' identiti dei lavoratori" (Fernández

Áluurer. 2004; Rebón, 2007). Difesa paradossalmente attivata da un'of-
fensiva tattica che modifica i rapporti di proprietá nell'impresa e trasfor-
ma 1a natura sociale dell'ordine socio-produttivo.

Nonostante cid, anche se la crisi dell' impresa in contesti di alta disoc-
cupazione strutturale é 1'elemento fondamentale (Salgado, 2009), ci sono
altii elementi che devono essere presi in considerazione per configurare
una cornice che possa spiegare I'evoluzione del processo'

Sebbene vi siano esperienze isolate lungo la decade degli anni '90 - pe-

riodo in cui cresce in modo significativo la disoccupazione in Argentina e

si sperimenta un processo di deindustriahzzazione come risultato del con-
solidamento di un modello di accumulazione basato nella valorizzazione
finanziaria (Basualdo, 2001; Kulfas, 2003) - é solo dopo il 200112002 che
il processo di recupero delle imprese da parte dei lavoratori si diffbnde
improvvisamente. Quest'epoca, caratterizzata dalla scomposizione del
modello di accumulazione che modifica significativamente i rapporli so-
ciali in ambito economico, culturale e politico, é il periodo nel quale il
processo trova le condizioni per diffbndersi.
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La cnsi sociale raffbrza il processo tramite diverse strade. Da un lato
quella economico-lavorativa che vede una significativa crescita dei falli-
menti di imprese (Briner. Cusmano, 2003) e che genera un aumento espo-
nenziale della disoccupazione e della povertá poiché parallelamente si in-
deboliscono i meccanismi istituzionali di compensazione dei licenziamen-
ti. Ad esempio il fallimento economico della repubblica argentina e la di-
chiarazione di default da parte dello Stato rende indisponibile I'accesso ai
sussidi di disoccupazione. oltretutto la crisi economica rende impossibile
il reinserimento nel mercato del lavoro in seguito ad un licenziamento. In-
somma, il contesto di crisi aumenta il numero di unitá produttive in crisi -
condizione potenziale per il recupero - e modifica le alternative piü tradi-
zionali per fronteggiare la condizione di disoccupazione, rendendo piü fa-
vorevoli i costi di oppor-tunitá per sperimentare un'azione non convenzio-
nale, come il recupero delle imprese e I'avvio di esperienze di autogestio-
ne. Un secondo elemento da considerare é quello politico-culturale. In un
contesto di marcata crisi politica, si produce un inedito processo di mobi-
litazione e protesta sociale (Fajn,2003), che nel suo culmine scatena pro-
cessi di autonomizzazione. Diversi gruppi sociali hanno messo in discus-
sione le loro passate lealtá e obbedienze, ampliando i loro gradi di liberti.
una parte della cittadinanza ha smesso di delegare alle autoritá la risolu-
zione dei propri problemi. Diverse identitá sociali non trovavano nei mec-
canismi istituzionali pre-esistenti i canali per soddisfare i loro interessi
(Rebón, 2007). L'azione diretta si trasforma, innestando foñi dosi di origi-
naliti e creativitá, nel modo di esprimere lo scontento socialez. I lavorato-
ri, appunto, faranno par-te di questo processo di autonomizzazione che
esprime e retroalimenta la crisi dei meccanismi del controllo sociale.

Questa situazione di crisi politica provveder) ad assicurare ai lavoratori
il sostegno necessario per portare avanti processi di recupero. L'azione
collettiva esprime un'incipiente ed embrionale alleanza sociale strutturata
nel modo in cui la crisi dell'ordine sociale modifica le contlizioni di ripro-
duzione delle identitá coinvolte.

Questa alleanza sociale si trova nell'origine stessa del processo, il recu-
pero di imprese non nasce spontaneamente dai lavoratori di ogni impresa.
ma sorge nella sua articolazione interattiva e nella costruzione dl una nuo-
va soggettivitd. La perdita del posto di l¿rvoro in un contesto di virtuale
scomparsa del sussidio di disoccupazione, e I' impossibilitá di trovare un
nuovo impiego, é vissuta come una realtá ingiusta e catastrofica. Nono-

2. II concetto di a:.ione dirent rimanda a fbrme di azione non mecliatc ctalle flrmc isti-
tuzional izzate domin¿rnti .  Diversamente dal le azioni ist i tuzion¿rl izzate. tramite I 'azione di-
rctta gl i  atbri  social i  si  impcgnano per ottenere i  loro ohbictt ivi  trassredendo o vulnerand¡
i canali  ist i tuzioni i l i .
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stante ció, questa percezione collettiva richiede I'elaborazione di una al-

ternativa di fronte a un destino presentato come ineluttabile'

Questo é stato il primo e piü importante compito dei diversi promotori

e oigan\zzatori dei processi di recupero di imprese fallite da parte dei la-

voraiori. A partire dil loro intervento. la crisi muta in opportunitá. Il ruolo

di promotori viene svolto fondamentalmente dai quadri periferici del siste-

ma politico e sindacale, che in un periodo di crisi di rappresentanza trova-

no nell'azione collettiva una forma di accumulazione di potere. In genere,

questi quadri non sono lavoratori delle imprese e la loro funzione centrale

si concéntra nella trasmissione del sapere indiretto (Marín, 2009) necessa-

rio per diffondere e sostenere l'esperienza3.
Tra gli alleati ci sono gli studenti e i professionisti universitari, le as-

sembleé di vicinato e di quartiere e il movimento dei disoccupati. La lotta

dei 'recuperatori'di un'lavoro degno'li rendeva creditori della solidarietd

di tanti áltri. Nell'affrontare uno degli effetti centrali del processo di

espropriazione, ricevono la solidarietá di diversi movimenti sociali che

fróntóggiano lo stesso fenomeno in altre dimensioni e luoghi. D'altra par-

te, nefóontesto della crisi politica, gruppi di politici e funzionari statali,

specialmente a livello locale, si mostrano tolleranti davanti alle esperienze

di recupero e tendono a fornire il loro sostegno.
Possiamo osservare nel graf. 1 come, in sintonia con quanto fino ad ora

affermato, I'evoluzione delle esperienze di recupero assume una forma al-

luvionale concentrando i casi nel picco della crisi del2O02.In seguito, in

parallelo alla ricomposizione economica e politica, vi é una discesa fino al

zoo¡. n periodo ché inizia nel 2003 presenta un declino rispetto a quello

3. Una analogia con la tesi leninista sul ruolo del sapere indiretto nella costruzione del-

la coscienza rivoluzionaria puó rendersi utile per I'analisi del processo. Lenin (1981) mo-

stra la necessitá dell'utilizzó del sapere indiretto, che é un risultato della propria esperien-

za,per far si che i lavoratori possano raggiungere la coscienza rivoluzionaria. Nella sua te-

si, proposta per la Russia di inizi del secolo XX, afferma che gli operai hanno gli atfrezzi

n"..rru.i p.i lottut" al fine di migliorare le condizioni della vendita della loro forza di la-

voro, ma mancano dei saperi necéssari per lottare per il superamento dei rapporti salariali.

Questo é dovuto al fatto che una parte impoftante di quei saperi non riescono ad essere

messi a disposizione del la total i tá. Partendo da questa costatczione si rende necessario un

distaccamento di avanguardia che possa rendere fruibile il sapere necessario per raggíun-

gere gli obbiettivi proposti. Nel nostro caso, possiamo affermare che storicamente la lotta

fer riflettere sulle iondizioni della vendita della forza lavoro da parte della classe operata

argentina non é riuscita a costruire culturalmente un insieme di strategie e forme organiz-

zaiive in grado di affrontare questo tipo di conflitti. II processo che analizziamo mostra

proprio una mancanza nella coscienza dei lavoratori della conoscenza necessana pef op-

por.i uttu chiusura generalizzafa delle unitá produttive. Il ruolo svolto dalle avanguardie é

un indicatore di questa mancanza. Nel1a misura in cui il pfocesso di recupero riuscirá a

formare onu noouu cultura del lavoro, sará possibile prescindere dalle avanguardie nelle

esoerienze future.
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Grof . 1 - Etr¡luz.it¡ne delh distribuzione percentuale dei ¡trotessi
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anteriore. anche se si registrano movimenti ascendenti e discendenti che
conferiscono una fbma piü piana rispetto al periodo della crisi. Questa di-
scesa nell' intensiti dei processi di recupero é generata dalla riduzione dei
fallimenti delle imprese e dalla diminuzione della disoccupazione. nonché
dalla perdita di efficacia dei movimenti sociali. Nonostante cid. anche se
I'intensiti é ridotta, i processi di recupero mantengono valori superiori a
quelli ottenuti negli anni precedenti al 2002. Questo é dovuto al fatto che
la permanenza dell'elemento strutturante fondamentale - ovvero la chiusu-
ra di imprese in un contesto di disoccupazione alta - é accompagnato nel
campo politico-culturale da fenomeni che promuovono il processo. I1 prin-
cipale é il radicamento e I'istituzionalizzazione del fenomeno nei repertori
di azione dei lavoratori. Da elemento estraneo alla cultura dei lavoratori. i l
recupero si trasforma in un'alternativa conosciuta e valorizzataper fronteg-
-eiare la chiusura delle imprese. Questa valorizzazione trascende i lavorato-
ri. contagia anche alcune istituzioni locali e nazionali. facendo in modo che
il sostegno si approfondisca (Cavaliere, Garcia. 2008; Salgado, 2009).

E inoltre necessario sottolineare che il processo non solo é riuscito ad
aumentare il numero di unitá produttive negli anni.I nostri dati dimostrano
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che nella prospettiva della semplice riproduzione del processo - ovvero la
capacitá di sopravvivenza delle unitá produttive recuperate - la stragrande
maggioranza (circa 1'85Va) é ancora og-ei attivaa. L'esperienza si é dimo-
strata efficace per prevenire la chiusura delle imprese e la disoccupazione
dei lavoratori. A questo proposito alcuni studi mostrano che, in linea gene-
rale, il recupero é riuscito a impedire I'impoverimento e in minor misura la
precarizzazione lavorativa, condizioni molto diffuse in Argentina a causa
della crisi economica e imprenditoriale (Rebón, Salgado, 2009). Pur consi-
derando I'eterogeneitá dei processi di recupero, abbiamo assistito ad un ar-
ricchimento dei lavoratori per quanto concerne la loro formazione, ma an-
che sono aumentate le capacitá di gestione organizzafiva, aprendo nuovi
gradi di libertá ed auto-organizzazione nel lavoro. Sotto questo profilo I'e-
sperienza del recupero di imprese da parte dei lavoratori é riuscita, almeno
in parte, arealizzare la riproduzione sociale dei lavoratori.

Infine, vi é un ulteriore elemento degno di nota: le imprese recuperate
hanno generato nuovi posti di lavoro e lo hanno fatto in misura maggiore
rispetto all ' insieme delle imprese del Paese (Salgado, 2009). Come mostra
la prossima tabella, lungo tutto il periodo é presente una maggiore crescita
relativa della quantitá di lavoratori occupati nelle imprese recuperate.

Tab. I - Numero di imprese recuperate e di lavorak¡ri di imprese re(uperate. Cba,2003 e
2009

Imprese Ittvoratori

Anno
Numero
assoluto

2003
base 100

Numero
assoluto

2003
base 100

2003
2009

100
1 4 1

575
2132

100
311

l t

42

Fonl¿. Osservatorio Sociale delle Imprese Autogestite www.iigg.fsoc.uba.arlempresasrecuperadas

4. Dei 50 casi di recupero che hanno avuto come risultato il riavvio - almeno parziale -
delle uniti produttive, otto non si configurano piü come imprese recuperate, e tra queste,
quattro sono fallite e altre quattro hanno cambiato forma giuridica. Tra queste ultime, tre si
sono trasfotmate in imprese private tradizionali, mentre una é stata acquisita dal governo
della Ciudad de Buenos Aires che ha trasformato i soci della cooperativa in dipendenti del
govemo locale. Purtroppo non disponiamo di statistiche sulla chiusura di imprese private
con caratteristiche simili per poter realizzare un'analisi comparativa. Tuttavia, la mortalitá
delle imprese recuperate non sembra piü elevata rispetto al totale delle imprese nazionali.
Tra il 2003 e il 2007. la chiusura di unitá produttive nel Paese ¿ stata in media del 7,2Va
all'anno (Mtss,2007), mcntre sulla base dei nostri dati,le imprese recuperate registrano un
tasso di fallimenti annuale del 4.5Vc nello stesso oeriodo.
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Insomma, in una situazione di crisi generalizzata, il recupero di imprese

si d diffuso come un'alternativa sviluppata dai lavoratori per affrontare la

chiusura di imprese e la conseguente disoccupazione. Al di lá di questioni

relative al supiramento o meno della crisi economica e politica, questa

fbrma sociale di progresso nella direzione dell'auto-organizzazione pro-

duttiva da parte dei lavoratori sembra essere otmai un dato acquisito' In

primo luogó, perché il suo elemento strutturante - la chiusura di imprese e

i livelti slgniiicativi di disoccupazione strutturale - sono caratteristiche

che clefiniscono il capitalismo argentino in generale. In secon-do luogo,

perché questo pro."rio si é affermato in modo embrionale nella cultura

bei lavoiatori. Finché non si produrrá una trasformazione del contesto po-

litico e sociale che aumenti i costi del recupero di imprese, tutto sembra

indicare che il processo continuerá. D'altra parte le imprese recuperate so-

no riuscite nella maggior parte dei casi a resistere a livello produttivo, fa-

vorendo la riproduáóne .sociale dei lavoratori. In questo senso, si pud

considerare riuscita questa forma sociale di fronteggia mento della disoc-

cupazione e di chiusura di unitá produttive''Tuttavia, 
arrivati a questo punio é il momento di chiederci: in che modo

il fenomeno pud raggiingerastabilitá? In che misura I'alterazione dei rap-

p*i ¿i propiietá púó i-pti.ore un'alrerazione.dei. rapporri di produzione?

Di seguito affronteremo questo genere dl questlonl'

3. La natura sociale del processo di recupero di imprese da parte dei

lavoratori

Nel rifiuto di incorporarsi docilmente alla forza lavoro di riserva, i la-

voratori che partecipano ai processi di recupero di imprese, costruiscono

un nuovo stiie di direzione ihe non rappresenta perd un mero prolunga-

mento dell' iniziativa capitalista. In questo modo. la costituzione della

classe in sé non é la semplice conseguenza della dinamica di accumula-

zione capitalista, anche se non pud essere compresa senza il suo sviluppo'

Questa nuouu situazione esprime forza lavoro e al contempo un embriona-

li rapporto di possesso dei mezzi di produzione. Rappresenta, rispetto al

puntó'di parfenza. un processo di empowerment sociale poiché crea un

nuouo rapporto con i mezzi di produzione, a partire da una sua nuova arti-

colazione.
cosi, nella prospettiva dei lavoratori, il processo ha un forte carattere dl

classe ed altera i rapporti di appropriazione dello spazio socio-produttivo.

con la particolaritá ihe questa-alteiazione si sviluppa su piccola scala. I'u-

nitá produttiva. Questa polaritá, costituita da un lato dall' intensitá della

trasformazione dei rapporti , e dall'atro dalla ristrettezza del raggio di

azione. é fbndamental-e per capire la natura dell'ordine sociale risultante



clel nuovo assetto socio-produttivo. Di seguito caratterizzeremo le princi-
pali dimensioni che emergono una volta iniziata la gestione collettiva.

Un primo elemento da sottolineare é la trasformazione dei rapporti di
appropriazione nell'unitá produttiva. I lavoratori ne diventano i proprietari
e lo sfruttamento della forza lavoro salariata non é piü la caratteristica
centrale del processo produttivo. Il soggetto che utilizza I'impresa é I'in-
sieme di lavoratori associati in cooperative di lavoro. Il vincolo tra queste
cooperative e I'unitá produttiva non é costituito da un rapporto di pro-
prietá, ma da qualcosa di differente. Attualmente sono presenti diverse si-
tuazioni. La maggior parte delle imprese recuperate organizzafe in coope-
rative, per effetto della legge di esproprio emanata dalla cittá di Buenos
Aires ha acquisito in comodato beni mobili e intangibili, ottenendo la ces-
sione transitoria degli immobili. Tuttavia, cid non b accaduto nella mag-
gior parte dei casi. Altre cooperative infatti noleggiano I'unitá produttiva e
altre ancora si trovano parzialmente o totalmente in uno stato di possesso
che tuttavia non é formalizzato legalmente.

La forma giuridica "cooperativa di lavoro" stabilisce dei principi di ap-
propriazione sociale dello spazio produttivo ed é caratterizzata dall'unione
di lavoratori che si mettono insieme al fine di gestire un'impresa. Tutti gli
associati hanno formalmente lo stesso potere decisionale, indipendente-
mente dal capitale che ognuno ha fornito inizialmente come contributo.
Inoltre, questa forma impone altri limiti alla possibilitá che I'impresa re-
cuperata si trasformi in una semplice appropriazione privata di natura col-
lettiva. Ad esempio, il regolamento delle cooperative stabilisce limiti alla
vendita dell'impresa e la distribuzione degli utili tra gli associati.

In questo senso, accanto alla trasformazione dei rapporti di appropria-
zione, si producono trasformazioni sostanziali nella funzione di direziones.
Nella pratica quotidiana, i lavoratori possono potenzialmente attivare una
critica verso I'ordine di produzione. Se prima la direzione capitalistica era
la loro volontá, espressa come piano nell'organizzazione della produzione,
ora devono ideare soluzioni autonome. Dall'eteronomia iniziale, nel corso
del processo di recupero si é originato un sentiero di autonomizzazione.
La forza lavoro si trova davanti alla sfida di organizzare una produzione
fondata su una cooperazione sociale che possa armonizzare le azioni di

5. La funzione di direzione d propria ad ogni processo di cooperazione sociale (Marx,
1998). La cooperazione, sul piano dello scambio di azioni concrete, implica la costruzione
di una nuova normativitá in grado di mettere in corrispondenza le azioni. Un processo di
equilibrio tra azioni di questo tipo presuppone; i) un insieme comune di valori che permet-
ta lo scambio; ii) il mantenimento di accordi nel corso dello scambio allo scopo di sostene-
re la continuitá dello scambio stesso; iii) la reciprocitá tra le parti, che garantisca la conti-
nuitá dello scambio. Se si verifica il fallimento di una o piü di queste condizioni, la strut-
tura non puó reggersi in equi l ibr io, e si tende al l 'anomia o al l 'eteronomia (Piaget, 1988).
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soggettivitá che vivono un processo di autonomizzazione.Il risultato, nel
campo organizzativo, é la trasformazione della funzione di direzione.Que-
st'ultima presenta cosi tre elementi fondamentali: la forza del collettivo; la
natura assembleare nella presa di decisioni; la strutturazione di quadri per
or ganizzar e I a gestione del I' impresa recuperata.

Considerare I'assemblea come meccanismo centrale per prendere deci-
sioni fondamentali produce una perequazione nella dimensione del potere
che si amplifica in parallelo per effetto dell'uguaglianza stabilita sul piano
delle retribuzioni - ovvero in questo caso la ripartizione degli utili - che
coinvolge tutte le imprese recuperate6. Tuttavia tale meccanismo entra in
un rapporto dialettico con un aütro principio diffuso nelle imprese recupe-
rate, ovvero la formazione di quadri che assumono una funzione direttiva
in rappresentanza della collettivitá dei lavoratori (Vieitez, Dal Ri, 2001).
Cosi, parallelamente al processo di uguaglianza e democratizzazione. sí
costituiscono leadership e quadri dirigenti. Il problema é che. una volta
istituiti, se non si realizzano meccanismi di rotazione. queste nuove élites
possono acquisire un'autonomia relativa e deviare rispetto agli sforzi com-
piuti per la riduzione delle disuguaglianze. Questa dicotomia tra "quadri"
e "collettivo" esprime una tensione strutturale nella presa di decisioniT.

Un altro elemento critico relativo alle imprese recuperate, deriva dal-
I'assenza di rapporli stretti tra I'unitá produttiva e il contesto sociale. Qua-
si sempre, infatti, i luoghi fisici delle imprese sono a disposizione di un
collettivo privato che possiede lo spazio, ma che esclude gli altri dal suo
godimento. La competitivitá é I'unico criterio per poter conservare la pro-
prietd. In questo modo, lo scambio che stabilisce I'unitá produttiva con il
resto della societd é fondamentalmente di tipo commerciale. Ancora di
piü, spesso non esiste nemmeno discussione su cosa e per chi si produce,
questo appare come un elemento giá dato, imposto ai lavoratori. Solo un
terzo delle cooperative infatti compie qualche iniziativa sociale di natura

6. L'uguaglianza sul piano della distribuzione degli utili avviene secondo diverse for-
me: dal principio "a tutti nello stesso modo" a quello basato su differenze tra livelli profes-
sional i . ln quest 'ult imo caso, tuttavia. sono previst i  l imit i  che r iducono le sperequazioni.

7. Dalle nostre piü recenti indagini sulle imprese recuperate emerge che, una volta su-
perati  i  momenti originari  di costi tuzione, si  r i leva tanto una crescita del la concentrazionc
in poche persone dellc funzioni di direzione quanto una bassa rotazione dei lavoratori nei
posti  dir igenzial i .  Questa dicotomia si accentua nel corso del tempo perché la bassa rota-
zione contribuisce alla scissione tra chi acquisisce capaciti di comando sui gruppi di lavo-
ro e chi non puir fare ricorso a tali competenze. Cosi. trascorso il momento originario, le
decisioni sono delegate sempre piü a un gruppo dstrctto di persone. accentuando la natura
rappresentativa del proccsso decisionalc, r iducendo quella diretta. Attualmente sembra
cmergere una propensione verso la concentrazione in poche nrenti della presa di decisioni.
con una conseguente propensione verso la delcga. Qr-resto ha comportato una tendenza alla
diminuzione nel la periodicitá e nel l ' importanza del le assemblce.
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non commerciale all'interno dello stabilimento. Tra queste possiamo elen-
care centri culturali, licei popolari e per adulti. centri di salute, cessione di
luoghi per insediare organizzazioni no profit, radio comunitarie, ecc. Si
tratta di esperienze ormai residuali, al contrario di cid che avveniva agli
albori del processo di recupero, e la produzione commerciale domina or-
mai su tutto.

In definitiva, le imprese recuperate hanno una natura sociale ibrida. Es-
se rappresentano una forma sociale con una forte impronta ugualitaria e
democratica, nelle quali lavoro e appropriazione non sono scissi e la fun-
zione di direzione é condivisa ed esprime un processo di soggettivizzazio-
ne da parte dei lavoratori e il consumo a fini eminentemente produttivi
della forza lavoro salariata non é I'elemento strutturante. Ma se le analiz-
ziamo da un punto di vista sociale, le cose cambiano. Le imprese recupe-
rate spesso rappresentano un modo di appropriazione privata. Esprimono
un collettivo privato che stabilisce rapporti commerciali con il resto della
societds, poiché la natura di proprietá sociale dell'unitá produttiva (Wri-
ght, 2008) é limitata dal criterio dominante commerciale.

Ebbene, queste contraddizioni interne limitano la possibilitá di avviare
definitivi percorsi di affrancamento da uno stile di direzione e da un asset-
to proprietario di tipo capitalistico. E cid é particolarmente evidente tra-
scorsi alcuni anni dall'avvio del processo di recupero. Alcuni elementi a
questo proposito vanno considerat i .

Innanzitutto, le forme materializzate di articolazione non commerciale.
intese come espressione dell'alleanza sociale che ha reso possibile il recu-
pero di imprese da parte dei lavoratori, spesso tendono ad emergere in
modo sporadico e occasionale. Lo scambio stabilito dalle unitá produttive
con la "societá", approfondisce la sua natura commerciale. D'altronde, co-
me abbiamo visto, si tratta di imprese che spesso hanno incrementato si-
gnificativamente il loro organico e tuttavia, almeno una quarta parte di
questa crescita, si é realizzata incorporando nel collettivo di lavoro sog-
getti che non possiedono pieni diritti. Associato alla crescita produttiva ri-
leviamo un concomitante aumento della diseguaglianza che assume due
modalitá: la distribuzione del profitto differenziata a seconda del livello
professionale e in accordo alla condizione o meno di socio della coopera-
tiva. cid accade, secondo i nostri dati, all ' interno di circa un terzo delle
imprese recuperate e determina una retribuzione minore per i non soci
della cooperativa. In questo modo cominciano a comparire tensioni. Le di-
seguaglianze emergenti giustappongono altre logiche alla logica sociale,

8. Come abbiamo giá sottolineato, questi attributi hanno dei limiti. La cooperativa non
¿ completamente democratica e ugualitaria al suo interno, né il suo rapporto con I'esterno
si riduce ad una configurazione privato-commerciale.
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configurano nuove nature ibride di imprese recuperate. Cosi. l 'espansione

di forme non ugualitarie di distribuzione degli utili é associata a forme

embrionali di sfruttamento dei lavoratori. E cid accade per lo piü nelle im-
prese con maggiori livelli produttivi. E evidente, a questo proposito. che
ia comparsa di piü o meno forti diseguaglianze all ' interno della cooperati-
va - originata dal raflbrzamento di criteri non egualitari di distribuzione
degli util i - ci permette di ipotizzare la coesistenza di spazi di uguaglian-
za non egemonizzati dal principio di proprietá da un lato, e la parallela ri-

costituzione di ambiti di subordinazione determinati dal rapporto salariale.

Quest'ultimo aspetto é per ora tuttavia ancora nascente e la natura sociale

tende ancora a prevalere su quella proprietaria nella maggior parte delle

imprese recuperate. Peraltro. d doveroso sottolineare che I'impronta egua-

litária e democratica delle imprese recuperate, unita alla forma cooperati-
va legalmente adottata, sono ostacoli al completo sviluppo del carattere

capitii l ista delle direzione e la conseguente eliminazione della logica del-

I' appropriazione sociale.

4. Riflessioni conclusive

Riprendendo la nostra domanda iniziale circa gli elementi che queste

esperienze fbrniscono in una prospettiva di emancipazione. possiamo pro-

porre un ragionamento su tre piani.
I rapporti di potere nel territorio dove si sviluppano le imprese recupe-

rate conducono ad un processo di empotterment pef I'insieme dei lavora-

tori coinvolti. L'esperienza é modesta nella sua magnitudine se la compa-

riamo con l' insieme dell'economia ed in questo senso non si pud afferma-

re che produca una risposta anticapitalista. Piuttosto si tratta di limitati

spazi non e-[emonizzati da una logica che tende a subordinare il lavoro

silariato. Ciononostante, al di llL dei loro limiti, le esperienze legate al re-

cupero di imprese comportano una maggiore influenza indiretta dei lavo-

ratori nella sfera clell 'economia e quindi implicano gradi crescenti di em-
powerment sociale rispetto all 'uso e al controllo privatistico (de Leonar-

dis,2001) di risorse e attivitá economiche. In minor misura, si producono

processi di e ntpow, e rme nt politico.
Sul piano della cultura del lavoro in Argentina, il recupero di imprese

pud esiere considerato un accumulo embrionale di risorse umane e sociali

nella cassetta degli atfrezzi dei lavoratori, uno schema di azione praticabi-

le per fronteggtare la vulnerabilitá del rapporto salariale in deteminati

contesti. Inoltre, mostra a altri lavoratori che "lavorare senza padrone"

non solo é desiderabile ma anche possibile-
Sul piano della costruzione di una scienza sociale pubblica ed emanci-

patorii(Burawoy, 2005). ci fornisce di un inestimabile laboratorio per la
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costruzione di un sapere universalista. Da una parte ci fornisce capacitá di

analisi per la costruzione di forme paftecipate di intervento sulla realtd,

dall 'altro, ci fornisce di un indispensabile materiale empirico per conosce-

re da vicino i problemi da risolvere, nelle loro diverse dimensioni e gradi,

nella prospettiva di configurare un diverso ordine socio-produttivo.
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