
La piccola i ia in Valdelsa 
QUESTE pagine speciali sono state 

preparate col contributo diretto 
dei dirigenti politici, sindacali, am-
ministrativi di un comprensorio, 
quello della Valdelsa. II loro interes-
se nazionale sta nel modo in cui si 
e cercato di affrontare i problemi 
partendo dalla convinzione che non 
esiste una soluzione puramente lo
cale. II comprensorio non e una nuo-
va unita amministrativa che si s o 
vrapponga a quelle esistenti — Co
mune, Provincia, Regione, dirama-
zioni di organismi centrali — ma 
un livedo nuovo di confronto e ag-
gregazione fra le forze economiche 
e sociali. 

E' a questo livello che troviamo: 
— I'unita di base della program-

mazione economica regionale (nel 

caso della Toscana, per esplicita 
scelta); 

— I'unita intermedia del Piano ur-
banistico di utilizzazione complessi-
va del territorio; 

— il « Piano d i ' zona agraria », 
previsto dalla legislazione sul f i -
nanziamento pubblico; 

— le attrezzature comuni a piu 
insediamenti di popolazione, dagli 
ospedali alle scuole secondare, agli 
impianti sportivi o di distribuzione 
del gas. 

Per rendere piu efficace il suo in-
tervento, in una scelta politica di 
lotta per le riforme, i sindacati si 
stanno dando i Consigli di zona, 
corrispondenti ai comprensori. A 
questo livello cadono due .paratie 
tradizionali: I* angustia municipale, 

Nuovo livello di eonfronto 
che ha limitato I' intervento diretto 
della popolazione nel dar vita a nuo-
ve forme di iniziativa nella vita eco
nomica, e I'impostazione capitalisti-
co-burocratica delle aziende pubbli-
che verticalizzate che sfuggono ad 
un rapporto diretto con il cittadino 
trasformato in cliente oggetto di 
sfruttamento. Si apre quindi un oriz-
zonte vasto all'autogestione sociale. 

NoNn tutte le situazioni sono ana-
loghe a quella della Valdelsa, per 
esempio dal punto di vista del nu-
mero e vitalita delle piccole imprese. 
Ma proprio la prevalenza delle pic
cole imprese (familiari, industrial!, 

cooperative, pubbliche: non sono 
tutte uguali (rende questa situazio-
ne esemplare per I'intera economia 
italiana che ha in tale area il suo po-
tenziale piu originate e piu maltrat-
tato. Qui la politica dei compensi 
(agevolazioni creditizie, sgravi f i -
scali veri o f int i , incentivi di merca-
to) mostra chiaramente che non vale 
le riforme di struttura che sole pos-
sono porre fine aH'inferiorita tecni-
ca, finanziaria, fiscale, contrattuale, 
amministrativa cui un mercato domi-
nato dalle concentrazioni pone que
sto tipo di imprese. Abbiamo cercato 
di costruire un rapporto fra esigenze 

delle aziende, settori, amministra-
zioni e la prospetiva generale di ri
forme. II risultato e insufficiente, 
ma alcune cose si vedono circa la 
possibility di imboccare la strada di 
trasformazioni generali per le fonti 
di finanziamento, I'impresa agricola, 
la distribuzione ed una serie di altre 
question!. 

Se il municipalismo e una sorta di 
« corporativismo di campanile », nel
la nostra inchiesta sulla Valdelsa e 
sulle piccole imprese abbiamo tro-
vato in tutti uno sforzo per riportare 
le questioni ai fondamentali rapporti 
di produzione — che sono rapporti 
generali, nazionali e internazionali 
— e ai rapporti fra le classi, i quali 
comportano inevitabilmente un con-
flitto che in certi casi e aspro (a mi* 

sura in cui si affrontano in modo 
ravvicinato i problemi decisivi) an-
che sul piano locale. Una politica 
dei rapporti fra classe operaia e pic-
col i imprenditori che fosse basata 
su concessioni reciproche, anzichk 
sul comune impegno modificare i 
meccanismi di sviluppo, com'era im-
maginata da taluni qualche hanno 
fa, o una soluzione del problema sa-
nitario-ambientale con qualche in-
vestimento anziche nel mutamento 
del lavoro di fabbrica e dell'uso del 
territorio, non e piu immaginabila 
oggi in Valdelsa. Si tratta senza dub-
bio di una situazione politica molto 
avanzata. Ma e un'altra buona ra-
gione per segnalarla. 

Renzo Stefaneili 

Finanziamenti e piccola 
impresa nei programmi 
della Regione Toscana 
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La piccola impresa, la cui 
presenza largamente maggio-
ritaria caratterizza il tessuto 
produttlvo della Toscana, si 
trova oggi soprattutto di fron-
te all'esigenza pressante di re-
perlre adeguati canali per fi
nanziamenti a medio e lun-
go termine che le consenta-
no di effettuare gli investi-
menti e gli ammodernamenti 
tecnologici da cui dipendono 
le sue capacita competitive 
sui mercati nazionali ed este-
ri e quindi, in ultima anall-
sl, la sua stessa sopravvi-
venza. 

In pratica, la sola possibi
lity di finanziamento rimane 
quindi per la piccola impre
sa quella del credito banca-
rio a breve termine reperibi-
le In sede locale: cid si tradu
ce in uso distorto del credi
to di esercizio, che viene spes-
so utilizzato per finanziare in-
vestimenti i cui benefici so
no risentiti dall'azienda nel 
medio e lungo periodo. 

La posizione degli 
istituti di credito 

Le caratteristiche che pre-
sentano le fonti di finanzia
mento agibili dalle piccole im
prese fanno si che la politi
ca creditizia concretamente, 
anche se spesso non aperta-
mente praticata dalle banche 
assuma un'importanza note-
volissima e condizionante in 
modo decisivo la vita della 
piccola impresa. 

La posizione degli istituti 
di credito nei confronti del
la piccola impresa si caratte
rizza essenzialmente per una 
assai scarsa propensione alia 
concessione del credito. che 
viene selezlonato secondo cri-
teri di assoluta sicurezza e su
bordinate alia prestazione di 
?;aranzie reali che non tutte 
e imprese, specie se in fase 

di impianto o di ristruttura-

zione, sono in grado di pre-
stare nella mlsura ed alle con-
dizioni rlchieste. 

Tale situazione determina 
quindi, sostanzialmente, una 
subordinazione complessiva 
delle piccole imprese nei con
fronti delle banche, che sono 
in condizione di imporre lo
ro la propria politica, total-
mente funzionale ai propri 
interessi, anche se pud veri-
ficarsi un grave contrasto con 
le esigenze specifiche di un 
determinato settore produt-
tivo. 

La selezione 
del credito 

Una politica di program-
mazione economica, per es-
sere veramente efficace, deve 
poter utilizzare anche lo stru-
mento creditizio, per la inne-
gabile e rilevante attitudlne 
di questo ad influire sul si-
sterna produttivo 

L'elaborazione di criteri se-
lettivi nella concessione del 
credito e quindi implicita al
ia nozione stessa di politica 
creditizia: si tratta piuttosto 
di operare perche ai criteri 
comunemente adottati dalle 
banche, ispirati in modo e-
sclusivo a canoni privatisti-
ci. secondo la logica del pro-
fitto massimo aziendale, sia-
no sostituiti indirizzi orga-
nici funzionali alle direttive 
politiche ed economiche for
mulate in sede regionale. 

In questa nuova prospetti-
va, si tratta di rivedere anche 
la politica degli incentivi cre-
ditizi, promovendo una con-
sapevole articolazione qualita-
tiva degli stessi e collegando-
li a particolari condizioni e 
criteri (ad esempio commisu-
randoli al numero delle mae-
stranze di nuovo impiego in 
modo tale da promuovere an
che la preparazione professio-
nale delle stesse), realizzando 

i quali sia possibile orienta-
re lo sviluppo nei modi e nel-
le dlrezioni piu idonee 

Cosa sta facendo 
la Regione 

L'interesse della Regione 
per il problema del credito e 
molto vivo in quanto nasce 
da un'analisi precisa della si
tuazione economica della To
scana nel cui contesto l'atti-
vita creditizia, se opportuna-
mente indirizzata e coordina-
ta, e destinata a svolgere un 
ruolo assai importante. 

Questo interesse si e con
cretamente tradotto, in pri-
mo luogo, nelle puntuali in-
dicazioni operative contenute 
nelle «Linee del programma 
regionale di sviluppo econo-
mico » elaborate dalla Giunta 
Regionale, dove il problema 
del credito e stato organica-
mente inserito nel piu ampio 
contesto delle iniziative di so-
stegno ed incentivazione del-
l'apparato produttivo tosca-
no, rese indispensabili dallo 
scarso potere contrattuale di 
larghi settori di questo: di 
qui Ia proposta di costituire 
un ente regionale di gestio-
ne dei fondi settoriali di ga-
ranzia, capace di sostituire le 
garanzie reali producibili dal
l'azienda, e la cui attivita. sa-
rebbe destinata ad affiancare 
quella di altri due enti, di as-
sistenza tecnica e gestionale e 
di promozione commerciale. 

In sede di stipula della con-
venzione per il servizio di Te-
soreria della Regione, e stata 
inserita, all'art. 7, una clauso-
la che impegna gli istituti sti-
pulanti, Monte dei Paschi di 
Siena e Banca Nazionale del 
Lavoro. ad assicurare alia F»-
eione la piu ampia collabora-
zione in relatione a program-
mi rivolti alio sviluppo eco-
nomico-sociale del territorio 
regionale, in considerazione 

delle «preminentl f inalita 
pubblicistiche che informano 
la loro attivita creditizia ». 

Moltissimo, certo, resta da 
fare, per migliorare l'impie-
go del risparmio e molto pud 
essere fatto dalla Regione sia 
in via «indiretta» e cioe in-
tervenendo, mediante un'arti-
colata ed organica politica di 
incentivi creditizl e la pro
mozione di forme associative 
fra le piccole imprese che sia-
no in grado di accresceme il 
potere contrattuale, a creare 
situazioni esogene di condi-
zionamento delle scelte ban-
carie, che valgano a favorire 
determinati orientamenti nel
la distribuzione e ripartizio-
ne del credito, sia in via « di-
retta », mediante la partecipa-
zione della Regione stessa e 
degli enti locali agli organi 
amministrativi degli Istituti 
speciali di credito a vocazio-
ne regionale o locale. 

In ultima analisi, l'azione 
della Regione nel quadro del-
l'attivita creditizia si deve 
estrinsecare in forme di in
tervento tendenti ad accentua-
re 1'aderenza del sistema ban-
cario e finanziario a quelle esi
genze operative che una rav-
vicinata e quindi piu consape-
vole nozione delle condiziohi 
evolutive dell'area regionale 
renderebbe necessaria. 

A tal fine, e preliminare la 
esigenza di operare perche il 
risparmio raccolto in Tosca
na sia impiegato nella nostra 
Regione in misura ben mag-
giore di quanto attualmente 
non avvenga: infatti, il rap
porto percentuale, rilevato 
agli inizi del 1972, fra impie-
ghi sull'interno e depositi del
le aziende di credito in eser
cizio e in Toscana del 56,6% 
contro, ad esempio un 73,6% 
della Lombardia ed il 63,7% 
della media nazionale. Come 
si vede, esistono ampi margi-
ni di capacita creditizia di-
sponibili e quindi utilizzabl-
li all'Intemo della nostra Re
gione, anche solo per raggiun-
gere la media nazionale. 

Le imprese cooperative hanno difeso meglio delle altre Foccupazione 

I/autogestione gaadagoa terreno 
La produzione di came si espande solo nelle aziende dei coltivatori asso-
ciati - Undici anni di attesa per un finanziamento risultato poi incom
plete - Iniziativa e difficolta dell'edilizia sociale 
II movimento cooperativo ha 

in Valdelsa uno dei maggiori 
punti di forza. Nel settore agri-
colo troviamo a Colle Val D'Elsa 
la CO.MO.VA.. che ha un mo-
lino, un notevole allevamento 
di suini e provvede all'immagaz-
zinaggio del grano prodotto. dai 
soci. Con i suoi oltre 800 milio-
ni di fatturato annuo e la piu 
grossa cooperativa agricola del
la nostra provincia. Vi e inoltre 
un fomo per la panificazione. 
A Monteriggioni vi sono due 
stalle sociali. A Poggibonsi. San 
Gimignano e ancora a Monte
riggioni varie cooperative di 
g?stione macchine e frantoi. 
Queste aziende hanno oltre 
4.000 soci. 

Recentcmente e stata finan-
ziata una cantina sociale e pre
sto inizieranno i lavori di co-
struzione di questo complesso 
che sara in grado di raccoglie-
re e Iavorare la produzione di 
uve dei contadini della Valdels<i 
senese e fiorentina ed altre di 
altre zone come parte del Chian-
ti. Siena e Sovieille. 

Una presenza cooperativa 
massiccia. che tocca. interes-
sa, la stragrande maggioranza 
dei contadini. e che ha dimo-
strato le possibilita della coo 
perazione anche nei setton piu 
difficili. 

Le tre iniziative zooteniche. 
costruite ed operanti mentre Ia 
zootecnia attraversa Ia crisi che 
tutti conoscono. sono la piu chia-
ra dimostrazione che Ia coope-
razione e in grado di affronta
re anche le vie piu complicate. 

Mentre le stalle private ed in 
particolare quelle degli agrari 
vengono chiuse ed il best ia me 
diminuisce le cooperative con-
Unuano a produrre carne. an
che se le difficolta certamente 

. non sono poche c di poco conto. 
Ma ci6 che e'e e non e poco. 

poteva essere di piu se la po
litica dello Stato fosse stata 
«K aiuto e non di ostacolo alia 
cooperazione. 

Costituita nel 1962 la coope
rativa cantina sociale Vini 
Ghianti Senesi e Fiorcntini ha 

Una sfalla della CO.MO.VA. 

avuto il 14-41973. undici anni 
dopo. il decrcto di finanzia
mento. pcraltro solo parzjale. 

Per rcaiizzare il progetto 
manchcranno, circa 70 mihoni. 
Cosi del resto c stato per le coo
perative dove il finanziamento e 
stato sempre molto inferiore alia 
reale spesa. e il credito di ge-
stione di cut queste cooperative 
hanno potuto usufruire sempre e 
largamente inferiore alle piu 
ristrette ed impellcnti neccssita. 

Anche nel settore industriale 
l'autogestione in Valdelsa e pre-
sente in maniera notevole con 
la cooperatica Fomaci le Piag-
giole e la Edile Montemaggio. 

Anche queste, come quelle 
agricole. sono imprese che han
no dimostrato picnamente la lo
ro validita. 

In questi ultimi due anni mol-
te fornaci e ditte edili hanno 
chiuso licenziato, ridotto il 
personate, le cooperative non 
solo non hanno licenziato nes-
suno ma aumentato anche se 

di poco gli occupati e sono sta
te in grado di assicurare- una 
superiore a quella dei contratti 
della categoria. 

Inoltre caratteristica impor
tante e che tutti i dipendenti 
sono soci e tutti partecipano al
ia gestione aziendale in prima 
persona perche le scelte piu im
portant! della azienda vengono 
fatte nella assemblea generate 
dei soci. Ma anche qui come 
nella cooperazione agricola, !e 
iniziative potevano essere di 
piu se la politica dello Stato 
non fosse stata di ostacolo a 
un suo ulteriore sviluppo. 

La cooperazione di consumo 
e presente a Poggibonsi dove 
vi e un Supercoop, ed in alcuni 
centri minori. 

Anche la cooperazione edifi-
catrice a proprieta indivisa, ul
tima nota nella farr.iglia dei 
cooperatori, ha trovato in Val
delsa un terreno molto fertile. 

La casa in proprieta indivisa, 
come servizio sociale, realizxa-

ta nel quadro dei grossi inse
diamenti cooperativi completi 

- di tutti i servizi sociali indispen
sabili nella societa di oggi e in 
quella di un prossimo futuro. e 
la possibilita. tramite queste 
cooperative, per i cutadini di 
partecipare in modo organizza-
to alia gestione nel territorio. 
ha trovato subito 1'entusiastica 
adesione di centinaia di citta-
ami ed oggi in ogni comune esi
ste una cooperativa di centinaia 
di soci. 

La battaglia che ora questi 
cooperativi combattono e quella 
di avere i finanziamenti neces-
sari per cominciare a costruire 
le abitazioni. 

E* questa una battaglia dura 
contro le manovre della destra 
economica e del Governo per 
modificare. annullare le con-
quiste ottenute con la legge per 
la casa. e per il rifinanziamento 
di questa legge in modo da do-
tarla di fondi adeguati a inizia-
re veramente una incisiva po
litica per la cdilizia popolare e 
di questa politica i cooperatori 
vogliono essere non soggetti pas-
sivi. ma protagonist!'. 

In conclusione ci pare di po
ter dire che la cooperazione ha 
nel tessuto economico della Val
delsa un suo ruolo specifico. 
ma i cooperatori non sono sod-
disfatti di cid. e vogliono am-
pliare questo ruolo. rafforzan-
do le loro aziende e creandone 
altre. 

Contemporancamente si pro-
pongono di essere sempre di 
piu e meglio present! nel dibat-
tito politico nella lotta che lo 
schieramento democratico com-
batte per una nuova politica. 
per riforme di struttura, per 
un chiaro netto orientamento 
antifascista dello Stato perche 
coscienti che solo cosi si po-
tranno difendere fino in fondo 
gli interessi dei lavoratori e 
creare le condizioni per una 
ulteriore espansione della Coo
perazione. 

Giuseppe Mazxucchi 

Una panoramica di Poggibonsi, nel cuore della Valdelsa 
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