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Artigianato: un settore in bilico 
fra la crisi e la stagnazione 

r Alfonso Spallino 
FALEGNAME 

Per superare le difficoltd 
che la noitra categoria in-
contra speclalmente in que-
sti ultimi tempi, a causa 
delta spietata concorrenza 
delle grandi Industrie sa-
rebbe oggi piu che mai ne-
cessaria la creazione del 
« Villagffio Artigiano ». Solo 
cos\ infatti sarebbe possi-
bile realizzare fra le di
verse imprese. quella coope-

' razione necessaria a regge. 
re la concorrenza. 11 nostro 
settore — quello della fale-
gnameria — ha maggiore 
necessita rispetto ad altri 
settori artigianali di macchi-
nari spesso costosi e che 
hanno continuamente biso-
ono di ammodernamenti. 
Ebbene in un * villaggio ar
tigiano * tali ammoderna
menti potrebhero essere rea-
lizzati. In questo senso. pe-
rd. non si sono mai adope-
rate, malgrado le prnmeise. 
le furze di centro sinistra 
che hanno prefertto tirare 
per le lunghe finendo per 
fare iJ gwea (Idle grandi 
induttrie e dei monopoh. 

L'artigianato ha perd hi-
sopno dl aiuti continui per 
mifillorarsi e per svoloere 
il ruolo che esso deve svol-

liere in una soctetd come 
la nostra. Talc posiibilita di 
sviluppo pair a essere reahz-
zata s'o/o attraverso una po
litico divcrsa, clie faccia 
svulqere — per esempio at
traverso aiuti da parte de 
git cnti lorali, che devono 
essere messi in condizione 
di svolgere il low compita 
— all'artigianato un ruolo 
prlmano. 

Spartaco Casini 
ARGENTIERE 

Nel nostro specijico settore di lavoro, esiste una crlsl 
determinata innanzitutto dall'aumenlo del prezzo delle materie 
prime (argento). che hanno risentito della crisi internazionale 
dell'oro. Questo falto ha determinata prima di tutto un aumento 
del prezzo dei prodotli. e una conseguente diminuzione delle 
vendite. Ecco. quindi. che acqutsta una importanza ancora 
maggiore il problema della concessione di crediti agevoiati 
— che malgrado le promesse non sono stati mai concexsi — 
per consentire agli artigiani di superare questo momenta dl 
crisi. Un'altra difficoltd e rappresentata — per fitfi artigiani 
che lavorano per Vesportazione — dalla mancanza di un uffi-
cio. che dovrebbe essere creato dal comune. che si occupi di 
studiare i mercati e'steri. le richieste dei van prodottt. age-
volando cosi un commercio con I'estero che e della masstma 
importanza per tutto l'artigianato. 

Giuliano Maioli 
SOCIO DI BOTTEGA DA FALEGNAME 

La maggiore difficoltd per 
un settore come il nostro e 
rappresentata dalla ' concor-' 
renza incontrastata che ci ' 
vicne fatta da parte delle 
Industrie. E' ad esse infatti 
che vicne affidato la mag-
a'tar parte del lavoro che 
pud essere fatto in serie. 
cosl la piccolo azienda co
me la nostra non pud es
sere in grado di difendersi. 
Le aiiende artigiane soprav-
vivono in virtu di grandi sa-
crifici. Sarebbe necessario. 
come piu volte la categoria 
ha richiesto, la concessione 
di crediti per Vacquisto di 
nuovi macchinari che met-
tano la piccolo azienda in 
grado di realizzare le stes-
se lavorazioni della grande 

azienda. lnoltre un altro pro
blema assai importanle per 
la nostra categoria e quello 
dell'assistcnza. Infatti — ed 
anche qui nonostante tulte 
le promesse da parte dei 
vari esponenti dei partiti di 

centro-sinistra — gli artigia
ni .sono una delle poche ca-
tegorie che non ha assisten-
za medico e dei medicinait 
giatuita. 

Romano Spaziani 
DECORATORE IN LEGNO 

Sel mio settore si registra una diminuzione notevole di la
voro in questi ultimi tempi determinata dalla crisi del dotlaro 
e dalla conseguente diminuzione del turismo e della capacttd 
di acquisto dei turisti. Cosi. un settore il quale spectalmerite 
dojyo Valluvione. aveva sempre vissuto alia giornata si trova 
opu't in serte difficoltd. Sarebbero necessane leapt speciali 
per iiotcnziarc I'artiptanato. specialmentc in una citta come 
la nostra: ma le numerate richieste avanzate. come, ad esem
pio. saravi fiscali. concessione di crcditt apcvolati, sono fern 
pre rimastc ina*collaic Si e frtunti cost. ad un punto in cui. 
non snlo nnn e pnssihdc mipl'arare le condi:;om di vita e di 
lavoro. ma. sc non ci savanna enncrcti tntervcnU. avrcmo 
prospctJirc abba*tan:a prcoccupanti. 

Risposta a Rumor 
Ecco come un artigiano 

fiorcntino. il tipografo Mario 
Ch:csa. ha rispo^to all.i let-
tera dell'on. Rumor cho in-
vita gli elettori a nftettere 
prima del voto. Per neces
sita di ypazio siamo stati co-
Mretti a ridurre 1'intcres-
snnte risposta. 

t Sono arti.s ano tipografo 
da qtur'nta-ei anni. da \eri-
ti anni poco pu'i lavo'o m 
propno con una p.ccola 
a/:enda. mos-sa in p.cdi ptv 
7ctto per p-^/ctto. che il 4 
novembre 'fi6 fu snmnier*a 
da emque metn e mezzo 
d'acqua tanto che 1 giorni 
che sejruirono quella data 
videro un uomo tomato a 
2ero, e qiiesta \-olta con 
56 anni sulle spalle e moHo 
menomato nel ftsica 

€ Poi ricomincid la farsa 
degli aiuti; lo sa lei. ono-
revole Rumor, che cosa ci 
hanno dato per soccorso? 
Lire 500 000 a fondo per-
duto e L. 90 mila in conto 

' pen*ione! Io ho pprso tutto. 
ho Katto notorio les;a!i77ato 
che lo d:mostra! Tl mutuo' 
0'Je-*ta P°r no: artijJi ni c 

• M*ti jenz'altro la befTa piu 
forte 

< Ho cfre<;to 13 milioni di 
lire che mi hanno d.ito. ma 
no'a *<* prtevo " parantire in 
solido ": avevo comperato un 
quartierc. che i Riorni della 
dt«tjrazia non era finito di 
pas 're . hanno voluto fare 
ipotwa. hanno privilediato 
tutto quanto di ricomprato. 

. hanno in mano alia data 
odiema 37 milioni circa di 

effetti a garanzia ed ancora 
sappia questa: parte dei de-
nan cioe il 50 per cento del 
mutuo mi e stata consegnata 
nell'aprile del 1967 dopo 
aver most rat o all i banca 
che s-? !e e fatte sue. per 
riirvttere all'Art;?ian Cas sa. 
Je fatture di acqu^to per 
6 mil-oni e 5M m la lire: 
a ma^c o 1%7 I'a'tra meta 
•M-mpre con la «*e>>a pri<isi. 
in modeche il mutuo per !e 
«pe«e «opportate il pnmo 
anno e s tlito all"S.50 per 
c^nto; ma quello che e piu 
far<esco — direi p.u cr im-
nale — e che dopo 90 (no-
\anta> piorni da questa ope-
ra/ione la banca ha prete^o 
il patfamento della prima 
rata, cioe di 650 mila lire. 
di capitale. e 195 mila lire 
di interest, come se avendo 
ricominciato il nostro lavoro 
ad aprile avessimo ida gua-
datrnato parte del capitale ed 

' tnteressi. ed ancora a feb-
bra;o 1968. a «oli no\^e mesi 
dairi \ i i to mutuo. altre r*te 
di 650 mila lire, piu 190 nvla 
Iir* di in?ere«' :n nove 
me=i abb;amo do\uto re«ti-
tu'>e un nvlione e TOO mila 
lire circa 

« Ma come v tutto o'>e«to 
non ba^tas«e l'Artffian Cas*a 
pretende occi un document o 
acreiuntivo al contratto di 
mutuo per privilepiar? il 
vecchio m^teriale. Lei mi 
parla nella sua Irttera di 
valntare serenamente i fatti. 
si metta nei nostri panni e 
cerchl di volerli valutare 
con serenita, cosa ne dice »? 

«Circa le prospettlve futu
re per le esportazloni artigia
ne, mentre 11 mercato ted©. 
sco appare In ripresa. rlsul-
tano element! dl perplesslta 
specie in relazlone alia svalu-
tazlone della sterlina, all'au-
mentata possibility di concor
renza sul mercati terzi, da 
parte del paesi che hanno 
svalutato, e delle tendonze 
protezionistiche del governo 
americano ». Queste dichlara-
zionl, rilasciate dai dlrigentl 
della mostra dell'artigianato 
a conclusione della manlle-
stazione, confermano le diffi-
colta del settore che, per quan
to rlguarda la nostra provin-
cla oscllla fra la stagnazione 
e la vera e propria crisi, co
me testimoniano le s tesse dl-
chiarazionl che pubblichlamo 
a lato. 

In realta 1 probleml che 
lncombono su questo setto-
rt, travallcano lo s tesso mo
menta congiunturale dettato 
dalla crisi monetaria, per in-
vestlre question! di fondo la 
cut mancata soluzione e un 
fatto peculiare dell'attuale li-
nea dl centro-sinistra che con-
sidera l'artigianato soltanto 
un serbatoio capace di smal-
tire le eccedenze di mano 
d'opera che la razionallzzazlo-
ne produce In altri settori 
produttivi. 

Lo conseguenze di questa 
crisi si inseriscono, infatti, In 
una situazione gia deterlora-
ta dalla « congiuntura - diffi
cile » prima e dall'alluvlone 
poi che, nel la nostra provin-
cla colp 1 gravemente circa 
8.000 aziende che riportaro-
no danni per 40-45 mJUardi 
di lire. Una situazione diffi
cile che gli artigiani hanno 
superato trovando In loro 
stessl la forza di riprendersl. 
dal momento che questa ri
presa non era alutata dalla 
insufficlenza e dalla lentezza 
con la quale procedeva 1'aiu-
to dello stato (si pensi al ere-
dito agevolato, che e un fat-
tore declsivo per una azienda 
artiglana) o dalle pastoie bu-
rocratiche e dalla insufficlen
za dei fondi che ha caratte-
rlzzato l'intervento dell'Artl-
giancassa, mentre gli stessi 
alluvionatl sono , ancor oggi, 
costrettl a pagare l'addiziona-
le del 10 per cento, proroga
te dopo il terremoto siciliano. 

Un esempio lampante di 
quanto poco e male la IV 
legislatura abbia fatto per gli 
artigiani, ci viene proprio dal
le pension!, col mlsero au
mento di 1.200 lire al mese , 
che dilata ancor piu la for-
blce fra questi ed altri lavo-
ratori, o dalla impossibility 
del cumulo della pensione che 
rappresenta - un nuovo colpo 
per la categoria, mentre gli 
artigiani verranno gravati dl 
un ulteriore 1,65 per cento 
sui contributi delle assicura-
zlonl sociali . 

A questa situazione previ-
denziale si agglungono poi 1 
probleml derivanti dall'aggra-
varsi delle questioni assisten- -
ziali che vedono accrescere, 
a svantaggio del mutuato, la 
cifra che, secondo la legge 
istitutiva, avrebbe dovuto es
sere ripartita equamente fra 
mutuato e stato. Dall'inizla-
le 50 per cento , infatti, s i e 
passatl attualmente ad una 
quota parte che inclde fino 
al 90 per cento a carico del-
l'assistito e soltanto per il 
10 per cento a carico dello 
stato, mentre sugli artigiani 
attivl gravano anche i pensio-
nati per i quali lo stato stan-
zia, complessivamente, 80 mi
lioni 1'anno. S i giunge cos l 
a situazioni paradossali , qua
li quella sopportata dalla mu-
tua fiorentina che nel '67 ha 
introltato 3 mil ioni e 300 mi
la lire per 1 3.000 pensionati, 
spendendo per la loro assl-
stenza oltre 86 milioni. 

In realta, quindi, i l governo 
con la sua pol i t ics ed 1 suoi 
strumenti, ha sempre Igno-
rato le esigenze di un setto
re che contribuisoe notevol-
mente alia creazione della ric-
chezza nazionale, rifiutando 
nello s tesso tempo, quelle ml-
sure fiscal!, t n b u t a n e e cre-
ditizie che potrebbero, invece. 
a.utarlo nel s u o sviluppo. Ba
st i pensare che nel '67 le espor-
tazioni di prodotti dell'arti
gianato sono state, sul pia
no nazionale, di 736 miliar-
di di lire, pari al 133 per cen
to delle vendite totali all'este-
ro, e di 50-60 mikardi nella 
sola nostra provmcia, ai qua
li vanno aggiunti i circa 6 
miliardl di prodotti acquista-
ti « i n l o c o * dai turisti. 

E* indubblo che il settore, 
non ostante la mancanza di 
previdenze e di una politica 
che l'aiutasse, ha subito un 
notevole incremento ( c o m e 
prova il passaggio dalle 28 
mila aziende del '64 alle 33 
mila 860 del '67), anche se que
s to ha avuto un andamento 
spomaneo ed instabile parti-
colarmente a causa dell'au-
mento dei costi di produzio-
ne e di esercizio che rendo-
no difficile la stessa afferma-
z:one sui mercati . Queste ci-
fre, infatti, indicano I'espan-
sione di un settore che acqui-
sta un peso sempre maggio
re nella economia della pro-
vincia, senza trovare, pero, 
un facile terreno di svilup
po , anzi, scontrandosl s p e s s o 
con una serie di limltazioni 
strutturali, legislative e cre-
ditizie che, di fatto, l o dan-
neggiano rendendone la ere-
scita difficile, Jncerta e sem
pre piu subordinata alia con* 
giuntura interna ed Interna
zionale. 

Intanto 1 problem! si accu-
mulano, mentre le attese de
gli artigiani, che avevano il 
diritto di credere che la quar 
ta legislatura rendesse loro 
Siustina, sono andate per 
gran parte deluse; e quando 
qualehe prowed imento e sta
to approvato e'e voluta l'azio-
ne dei comunisti , com'e il ca-
so della C / l (alia quale il 
PCI ha dato il sigmficato di 
pr imo passo verso una orga-
nica configurazione tnbutaria 
dell'artigianato) o del contrl-
buto a fondo perduto di 500 
mila lire agli artigiani allu-
vionati. 

Oggi, quindi, di front* al

ia nuova legislatura, e sem
pre piu attuale la battaglia 
da condurre perchtf l'artigia
nato sia finalmente messo In 
condizione di realizzare Tarn-
"modernamento dei laboratori 
di incrementare la produtti-
vita, di acquisire nuove tecnl-
che, che permettano di soste-
nere vantagglosamente il con-
fronto e la concorrenza sul 
mercato nazionale ed estero; 
in una parola, di rlconosce-
re concretamente all'artigia-
nato quel ruolo che gli spet-
ta nell'economla nazionale. 
Ci6 sara possibile se si con-
sentira all'artigiano quote di 
risparmio da investire nella 
propria azienda, per adeguar-
la, di poter accedere al cre-
dito, riducendo, al tempo stes
so , gli onerl contrlbutivl del
le assicurazioni sociali ed al-
leggerendo la pressione fisca-
le e tributaria. 

Ecco allora l'esigenza per 
le migltaia di artigiani fioren-
tini, di una politica che li 
aiuti concretamente, utilizza-
no, In questo senso, anche la 
azienda dl stato (la stessa 
ENEL che ha conservato un 
slstema tariffario proprio del
le antiche baronie elettriche) 
risolvendo i problemi urba-
nistlci indilazionabili, coordi-
nando, anche sul piano loca
le, quelle miztative stimolatri-
ci dell'associazionismo e del
la creazione di strumenti ade-
guati per collegare sempre 
piii gli artigiani al mercato. 

Gli artigiani di San Fredia-
no ci hanno parlato, ad esem
pio, della possibil ity di utl-
lizzare 11 cosiddetto « conven-
t ino» dl piazza Tasso (to-
gliendolo cos ldallo stato di 
abbandono nel quale e lasoia-
to ) , per creare una esposlzio-
ne permanente che permetta 

loro, appunto, di avvicinarsi 
al mercato. Le poss ibi l i ty pe
ro, si spostano facilmente dal 
piano rionale o di zona, a 
quello cittadino e regionale. 
Si tratta, infatti, di dare una 
sistemazione definitiva alia 
Mostra deU'artigianato, affron-
tando seriamente il problema 
della Fortezza da Basso, che 
non dovra essere monopohz-
zara dall'Ente Mostra (ormai 
chiaramente strumento della 
DC), ma che dovra invece 
qualificarsl, aprendo le sue 
porte ad Iniziative che abbla-
no un valido contenuto sul 
piano artistico, culturale ed 
economico. Occorre, poi, af-
frontare i probleml deU'arti
gianato anche sul piano re
gionale concretizzando, in 
questo istituto, la tutela e lo 
sviluppo del settore, nel qua-
dro di una reale autonomia 
che caratterizzi l'ente regio-
ne rispetto alia programma-
zlone economlca, ai compiti 
legislative ed al suo stesso po-
tere. Lo sviluppo dell'artigia
nato, dunque, si pone nello 
ambito di una eslgenza che, 
attraverso la regione, punti 
al superamento degli squllt-
b n , colpendone innanzitutto 
le fonti, ed onentando lo svi
luppo economico secondo le 
esi»enze generali dei consu-
mi, potenziando il mercato 
interno per toglieie, cosi , la 
ipoteca denvante dalla costan-
te subordinazione alia con
giuntura internazionale. 

Le esigenze dell'artigianato, 
comunque, potranno essere 
affrontate soltanto se verra 
impostata e condotta ferma-
mente una politica antimono-
polistica; quella politica che 
il PCI, sostenendo le inizia
tive degli artigiani, ha sem
pre propugnato. 

Alia ricerca delle promesse perdute 

Valdarno: nelle campagne il 
centro sinistra sceglie i padroni 

Nei giorni scorsl 1'assesso-
re Edoardo Speranza ed 11 
senatore Giuseppe Bartolo-
mei, ambedue candidati dc, 
presenziarono a Figline Val
darno, una rlunione della coo
perative « PAV », costltuita, 
per la maggior parte da agra-
n. Fin qui niente di straor-
d m a n o se alia nunione non 
fossero stati presenti (non 
si sa bene a quale titolo) an
che rappresentantl dell'Ispet-
torato agrano, organismo che 
la DC avrebbe addinttura ten-
tato di utilizzare per orga-
nizzare l'assemblea. La rlu
nione si concluse con un 
pranzo nella tenuta «II Pa-
lagio», di proprieta del dot-
tor Velluti-Zati, duca di San 
Clemente. 

Abbiamo raccontato questo 
episodio perchd ci e sembra-
to illuminante non soltanto 
del canali che la DC utiliz-
za per la sua campagna elet-
torale, ma anche del modo 
con il quale questo partito 
si avviclna alia realta della 
condizione contadina: un mo
do che, da qualslasi parte lo 
si consideri, ci riconduce sem
pre al padronato — agrarlo 
ed industriale che sia — che 
rappresenta la scelta d) sem
pre della democrazia cristia-
na, alia quale tutti gli altri 
interessi sono subordinate 

Non e difficile, anche nel 
Valdarno, stabilire le conse-
gtianze di questa scelta, che 
s i traduce nella politica che 
il centro-sinistra conduce nel
le campagne; sono contenute 
in alcunl dati che valgono 
qualsiasi considerazione eco
nomlca e politica; e clfre lm-

I giovani con il PCI 

Per contare di piu 
" Da parecchie parti si sente lamentare 

(o maaari esallare) un certo affiecohmento 
dcU'interesse e della partccipazione politico 
rispetto ad anni fa. Probahdmente ci si la 
scia influcnzare in questo piudizio dal mmore 
afflusso ai eomizi (ma il comi2io di lnarao 
redera una piazza colma e fonti giovani). 
do una mmore vi*tosita della propaoanda 
elcttorale: sono impressioni superficial! ore 
si rifletta all'alto grado di politicizzazione 
manifestato in questi ultimi mai da parte 
di prandi masse gioranili ed in particolare 
delle masse studentesche: testimonianza que
sta di innegabile freschezza. di un nuovo tro-
pegno degli intellettuali. rivolto non a obbiet-
f»r« settoriali ma a una precisa presa di 
co*cienza coincolaente. al di Id della scuola 
e della sua ristrettezza autnntaria, la societd. 
al cut servizio essa si pone. 

D'altra parte si riscopre un nuovo sapore 
di inlernazionalitmo antimpenahsta ncll'am-
piezra della lotta che unisce gli *tudenU di 
tante parti del monJo, da Berkeley, dove 
i aiovani amencani strappar.o le cartoline 
mihtari e nfiulaio di andare ad ucctdere nel 
Vietnam, a Madrid a Berhno. a Panai dove 
dopo d;cri anni di p^tere pcrsonale pli stu 
dati akano la handicra dcll'umtd opcraia. 
erede della Comune 

Ixi vittoria otfr.uta eo-.tro le leaai 'co'.a 
stiche del centro sinistra, lo scaturire di 
nuove propose pohttchc. la riajermazione 
della necessita di aprne la scuola — co%i 
chiusa. co-i clasststa — fino ai p:tk alfi lirelh 

ai figli degli operai e dei contadini. e dun 
que la prioritd di una politica effettiva di 
diritto alio studio, al di Id delle mag-re ele 
mosinc dell'attuale presalario. la lotta contra 
le tenaci incrostazioni autoritarie e contro 
la vecchiezza dei contenuti. dei metodt e 
delle strutture scolastiche. sono tutti ele 
menti che non trovano certo spazio e eollo-
cazione nelle proposte elettoralistiche e gio-
vanilegpianti di Fanfani. o nella proposta di 
razionalizzazione socialdemocratica. bensl. in 
vece. in uno schieramento di sinistra, nel 
Partito comunista innanzitutto, nella risco 
perta di nuove e piit larghe unitd con la 
classe operaia. 

Ch\ scrive. fnseqna da venti anni: ha visto 
net licei la gioventu mutare di anno in anno 
e con moto accelerato in questo ultimo anno 
passare dalle squallide posizioni nazionali 
stiche o dal qualunquismo goliardico ad una 
presa di eosaenza anticapitalistica. In que
sta protpetlira si colloca il voto del 19 e 
20 maaaio, la tconfitta da infliggere a venti 
anni di strapotere demoenstiann nella scuola 
e. al di la del voto preci'o e pontivo per 
il partito di ftramsci. per il partito di Pe 
drut. il giovane comunista da un anno in 
carcere a Palermo per arcr manifestato 
contro I'aagrefsione americano nel Y-etnam. 
si colloca un lavo-o da fa-e m comune per 
una nuoia scunla ed una nunva societd nella 
quale i giovant caiiir.o di piu 

Marino Raicich 

Contro lo sfruttamento I 
I .VcI cor so deUa inchiesta sulla € condi

zione operaia* abbiamo parlato con decine 
e decine di giovani ehe riflettevono le opi-

Inioni. le idee, la volenti di mialiaia di loro 
compaani delle fabbriche e delle ofpeine. 

I n discorso che e tenuto fuori da que<U in-
cemtri e stato solo di denuncia, anche se 
i oiorani con i quali abbiamo parlato hanno 

I voluto esprmrre fino in fondo tutta lama 
rezza per una realta che li opprtme ridu 

Icendoli alio stato di macchine. facdmente 
«o*tituibili che li sfrutta all'mverosimile. che 
non permette loro di qualificarsi adeavata 

I mente. che li sottopone a malattie profes-
sionali terribili, che impedisce loro, attra
verso i bassi salari, di poter auardare con 

IserenitA aWawenir* e alia costruzione di 
una loro famialia, 

I Lo sfruttamento in fabbrica. la cosa, la 
scuola. i trasporti sono stati i tenti sui quali 
t i e incentrato un coUoqvio che non ha mai 

I perduto di vista la prospettiva di poter co-

struire una societd a misura rTucmo e non • 
del profitto; una societa neUa quale il gio- I 
rane possa esprimere tutte le proprie qua-
Hid e non veda frustrate le sue ambvzioni I 
legittime. I 

/ piorani non .ti sono linitati ad indivi • 
duare questa prospettiva. ma hanno anche I 
indxeato nel PCI. nella sua oraamzzazione 
nella fabbrica. nella po\sih}hta di coVeoare I 
I'azione da condurre nei luoahi di lavoro con I 
la battaolia per riformore la societd. lo stru- • 
mento indispensabde per battere il renfro | 
sinistra, per rafforzare I'unitd dei larora 
tori e della classe operaia. I'unitd con i gio- I 
vani studenti. per modxficare la societd nella " 
Quale oggi rivono e per aprire — sconfig- I 
gendo il centro-sinistra — concrete po.«iN- I 
Uta di rinnovamento sociale e democratico . 
del paesc. I 

Renzo Pagliai . 

presslonantl che ci dicono co
me del 1.526 mezzadrl presen
ti nel Valdarno fino al 1964, 
soltanto 812 erano nmast i sul
la terra nel 1967 e come nel
lo scorso anno si siano avu-
te ben 66 dlsdette. Tutto que
sto avviene mentre l mezza-
dri sono costrettl a battersi 
aspramente per l'applicazio-
ne delle leggi agrarie (che an
che nel Valdarno hanno la-
sciato una scia dl denunce) 
e per rivendicare il diritto di 
accedere al possesso della ter
ra, contrastato dall 'aumento 
del prezzo che varia dalle 
100 alle 200 mila lire ad et-
taro, e dalla mancanza del di
ritto dl prelazlone che ha co-
stretto 44 famiglie a rinuncla-
re all'acquisto del podere, 
senza contare tutti gli altri 
che vorrebbero acquistarlo, 
ma che si scontrano con 11 ri-
fiuto della proprieta. 

L'applicazione dei pattl 
agrari — la cui amblgulta e 
stata addirittura peggiorata 
dallo schema Restivo — ha 
comportato, infatti, per I mez-
zadri del Valdarno 6 cause, 
oltre alle decine dl denunce 
verificatesl in tutto il com-
prensorlo, e si e scontrata 
con l'attegglamento negativo 
della proprieta che ha per-
messo soltanto al 10 per cen
to del mezzadri di chiudere 
le contabilita colonlche In mo
do loro favorevole. Un altro 
5 per cento circa, che ha chiu-
BO i contl colonic!, secondo lo 
accqrdo Rest ivo (generalmen-
te rifiutato dal contadini) ha 
subito un danno che si ag-
gira presumlbl lmente dalle 
60 alle 65 mila lire all'anno. 
mentre un altro 10 per cen
to ha trovato una soluzione 
di compromesso , sempre mi-
gliore dl quella offerta dal 
minlstro dell'agrlcoltura; il ri-
manente 75 per cento, inve
ce, non e riuscito a saldare 
i conti che rimangono aper-
ti fin dal '64. 

In sostanza, anche nel Val
darno la politica governati-
va ha sostenuto, di fatto, la 
grande proprieta nei suoi ten-
tativi di cacciare i mezzadri 
per avere a disposizione am-
pie zone agrarie, che poi ven-
gono utilizzate solo parzial-
mente per l'impianto (anco
ra a livello sperlmentale e 
quindi non mol to es teso) dl 
vigneti ed oliveti da coltivar-
sl medlante la conduzlone dl-
retta. lasciando nell'abbando-

no piii completo interl pode-
ri e redditizie produzioni. 

Questa tendenza alia con-
duzione diretta e confermata 
anohe dal fatto che dove ope-

• rano i mezzadri • (sul '60 per 
cento circa della superfice 
agraria del comprensorio) i 
concedenti non operano tra-
sformazioni, non investono ca
pitals lasciando al mezzadro 
l'onere di condurre poderi 
per migliorare i quali non 
hanno ne disponibilita di ca
pital!, ne possibility di acce
dere ai finanziament! pubbli-
ci. Si crea cos l una situazio
ne nella quale, venendo va-
nficata ognl possibil ita dl 
esercitare quei diritti di di
sponibilita e di iniziativa, pre-
visti dai patti agrari, si veri-
fica un abhassamento del gia 
magro reddito che non e piii 
capace di garantire neppure 
gli insufficient! livelli salaria-
li ottenuti da un operaio agri-
colo. 

E' cosl , allora, che si giun
ge — come e a w e n u t o alia 
fattoria Ospedale Serristori — 
alia fuga di 26 delle 38 fami
glie mezzadrili, rimpiazzate 
da appena 10 braccianti; o al
ia situazione della s tessa fat
toria « II Palagio» (proprio 
quella del duca di San Cle
mente, che ospita i candida
ti democrist iani) nella quale 
delle 29 famiglie mezzadrili 
ne sono rimaste soltanto 13, 
rimpiazzate da appena 6 brac
cianti. 

Si depaupera cos l un pa-
trimonio immenso di coltu-
re, dl mano d'opera e di ci-
vilta, mentre gli stanziamen-
ti dello stato vengono diretti 
in manlera mass icc ia verso 
gli agrari assenteisti o verso 
i nuovl lmprenditori capitali-
st i , e negati, invece, ai colti-
vatori diretti ed ai mezzadri 
per II migl ioramento dei po
deri e per la cost ituzione del
le forme associative. Infatti, 
mentre i proprietari utilizza-
no i contributi del lo stato per 
la costruzione dl laghetti ar
tificial!. per s u l l e che vengo
n o regolarmente chiuse o per 
riparare case colonlche che ri
mangono disabitate, i conta
dini s o n o riusciti ad a w i a r e 
soltanto la cost ituzione dl u n 
frantoio sociale. 

Le battaglie condotte dai 
mezzadri sulle ale per la ri-
partizione dei prodotti e per 

il superamento ' delle leggi 
agrarie, le lotte dei braccian
ti nelle aziende, non lasciano 
comunque alcun dubbio sul
la volonta dei contadini di 
giungere ad una reale e con
crete riforma agraria che fac-
cia del lavoratore della terra 
l'artefice della rinasclta della 
agricoltura e non lasciano 
dubbi (ne abbiamo avuta una 
conferma nel corso dei nostri 

colloqul con 1 contadini) sul-
la volonta di battere la DC 
— che con 11 supporto del 
P S I P S D I unificatl conduce 
una politica negativa nelle 
campagne — per aprire pos
sibilita nuove ad una soluzio
ne democratica ed avanzata 
della crlsl dell'agrlcoltura, a 
vantaggio delle categorie con-
tadine e della stessa collet-
tivlta. 

schermi e ribalte 
TEATRI 

FIRENZE TEATRO (Via del-
1'Oriunlo 31) 
Sabiuo nlle 21.30' « Hull'aU r 
al tatiarin > Fpecia! di Alfre
do BiuiH'hini Al pianoforte 
^^Ul.i Italia Hiajjl IVr fill 
al)l)i)iiati e vahdo 11 laKli-indo 
n S 

TEA'I'KO imUJK I'KIKiOI.A 
XXXI M.igKio Mvisiiali" Fio-
irnlino Alio 2'..:i0 i-oncerto 
di'll" Orelies-U a da Camera 
Isr.iclinna Olrcttore . tlnry 
Rpitim MezzoRoprano Rfiua 
Sam^onov. 

CINEMA 
Prime visioni 

ADR1ANO (Via Romagnotl • 
Tel 483.607) 
I verdl anal della nostra vita 

ALfiAiMBKA (Piazza Beccaria 
Tel BaT611) 

I verdl an ni della nostra vita 
ARISIt)N (Piazza Ottaviam 

Tel 287 .H34) 
In. una donna 

AKI.K<:< IIINO (Via de- Bar 
dl Tei 2R4:«2) 
Hrla7lonl prolhlte. con O. 
BJornstrnnd (VM 18) i m 4 

CAHII1M (Via Castellan! 
Tel 272.320) 
Una meravlRllusa realta 

EDISON (Piazza Repubbllca • 
Tel. 23.110) 
II vecchio e II bambino, con 
M. Simon DR 4.4.+ 

EXCEI-SIOR (Via Cerretanl • 
Tel 272 798) 
Seduto alia sua ricstra 

GAMBRINUS (Via Brunelle-
schl - Tel. 275.112) 
Helga DO +4-

1MOMKKNISS1.MO (T. 275.954) 
Franco. Clcclo e le vedove al-
lenre. con D Boschero C • 

ODKON (Via dei Sassettl -
, Tel. 24.068) 

Graiie zln. con L. Gastonl 
(VM 18) I>R 4 ^ 4 

P R I N d l P E (Via Cavour Te-
1 lefono 578.R91) 
' II mlo cangue brucla 
SUHKKCINE.MA (Via CimatO-

ri 10 Tel. 272.474) 
I.a scuola della vlolenza, con 
S Poltler DR • 

VERDI <Tel. 296.242) 
55 (tlornl a Pechino, con A. 
Gardner A • 

Scconde visioni 
ALDEBARAN (Tel. 410.007) 

Gangster story, con W Beatty 
(VM 18) DR + + 

APOLM) (Via Nazionale 41 -
Tel. 270 049) 
Cut de tac, con D Pleasance 

(VM 14) SA • • • 
CAVOUR (Tei SH7 7IXD 

Per tl re, per la pairia. prr 
Susanna 

(Jill I MHIA (Tel m, I7H) 
I glorhl rieU'amore, con J. P. 
Cabell SA + 

F L M H I K (Vta M FtnlRuerra 
Tel 270.117) 
II verde prato dell'atnorc. con 
J C Druot (VM 13) OR + • + 

GALILEO (Borgo Albizi Te> 
lefono 282 6B7) 
Qurlla carngna dell'lspcttore 

• -Sterling 
ITALIA (Via Nazionale • Tele-

fono 21.069) 
Bandltl a MlUno, con G. M. 
Volonte DR + + 

MANZONI (Tel. 366.808) 
Bandltl a Mllann. con G. M. 
Volonte DR + + 

NAZIONALE (Vta Clmatorl 
Tel 270.170) 
II (ergente Rrker. con Lee 
Marvin DR 4 

NKXJOLINI (Via Ricasoll 
Tel 23.282) 
Manon 70, con C Deneuve 

(VM 18) S • 

VITTOH1A (Tel. 480.879) 
Gangster story, con W. Beatty 

(VM 18) DR • • 

Terze visioni 
ALF1ERI (Via M. del Popolo-

Tel 2H2.137) 
Top Crack, eon G. Mnschln 

c 4* 
ASTORIA (Tei 6WH45) 

Sherlock Holmes not I dl t*r-
rore, con J Neville 

(VM lrt) O • • 
AURORA (Via Pacinotu ••• 

letono 50 401) 
I segretl dl Flladelna. con P. 
Newman 8 • • 

AZZURKI (Via Petrella • !'•» 
lefono 33.102) 
28 mlnutl per 3 mlllonl dl dol
lar!, con R. Harrison A • 

CASA DEL POPOLO (Cft-
stel lo) 
II vostro luper agente Flit. 
con R. Vlanello C • 

CINEMA NLOVO (Galluzzo • 
Tel 289.505) 
Alle doune place ladro, con J. 
Coburn A • 

CRISI ALIO (Piazza Beccaria 
Tel 666.552) 

I.a gang del dlaniantl. con C 
Hamilton A • 

EDEN (Via 1- Cavallotti If 
lerono 225 643) 
LI nea rossa 7000. con J Cain 

S • 
FIORELI.A (Tel 660 241)) 

I.a regina del vlchlnghl, con 
Canta (VM U) SM • 

FLORA S A M (Piazza Dalma-
zia - Tel. 470.101) 
Tom e Jerry In top cat 

DA 4 4 
FLORA SALONE (Piazza Dal-

mazia - Tel. 470.101) 
Rrqulescant. con L- Caste! 

(VMt 14) A 4 
GARDENIA (Tel. 600.982) 

La cavalcata del iz DA • 
GIARU1NO COLONNA 

Tre gendarmi a New York. 
con L. De Funes C • 

G1GLK) (Galluzzo) 
II prluclpe coraggloio 

GOLDONI (Via dei Serragll • 
Tel. 222.437) " .* •' '. 
Le spla,vvcldonq a. Beirut 

IDEALE (TeL 50.706) 
Fluhman, con P. Stevens 

A 4 
IL PORTICO (Tel. 675.930) 

Marlnni donne e Haway 
MARCONI (Tel. 680.644) 

Alfle. con M. Calne SA 4 4 
NLOVO CINEMA (Figline 

Valdarno) 
Don Giovanni In Slcllla. con 
L. Buzzanca (VM 18) SA 4 

PUCCINI (Piazza Puccln) 
Tel 32.067) 
Ore 15: II vostro agente Flit, 
con R. Vianello C • 

S1AIHO (Tel 50.913 ) 
Kit Roger II cavallere senxa 
volto 

UNIVERSALE (Tel. 226198) 
Slnfonla per due splr. con H. 
Lang (VM 14) A • 

DANCING 
CIRCOIX> RICREATIVO LI-

BERTA" - QUARACCHI (Dan-
cinp Ragno Rosso - Telefo-
370 190) 
Alle 21 trattenimento danzan-
te Suonano « I Sovran! ». 

MILLELUCI (Campl Bisenzio) 
Alle ore 21.30 danze Suona il 
cowpIcSFo K Athos Marinl » c 
«I Tirrenlci ». 

AVVISI SANITAR1 

Doit. MAGLIETTA 
Disfunzioni sessuali 

S P E C I A L I S T A 
malallie dei ccpalll 

pelle vaneret 
VIA ORIUOLO, 49 - Tel. 29t.ff1 

// negozio di fiducia. 

G0NFEZI0NI - TESS0TI 

di Cherici Luciano 
Via MartIrt dH Pepelt, 049-S1-S9 r. — TeL mm 
Via PI«trap|a«M. M r . — Telefone ttSK — Flrenra 

IL PRESTIGI0 

in 

W&. 

una vettura di gran classe a preizo di concorrenza in Italia: 

BERLINA 

Z 0 4 mr-r^g »i# :̂- & - »s*A'i£ 
L 1.035.000 

versione: GRAN TURISMO - GRAN LUSSO - BREAK - FAMIUARE 
cc. 1100 • 5 posfi . 145 km/h 
consumo: oltre km. 14 con 1 iitro benzina 

— PR0SSIME C0NSEGNE ANCHE DELLA VERSIONE DIESEL — 
km. 20 con 1 Iitro di nafta I 

A. FINESCHI mv, Via S. Glorgle 29 
Til. 30302 
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