
II piano comprensoriale esce faticosamente dai progetti ' 

Si cerca d i modificare Feconomia 
in base alle esigenze degli i iomiiii 

Un discorso generate calato nella 
realta: alcuni dirigenti politici del-
la Valdelsa rispondono qui ai no-
stri quesiti - II discorso e partito 
dalla piccola impresa per estendersi 
alia generality dei problemi 

I 25 anni delle « Piaggiole » 

Am pi orizzonti 
delle cooperative 

iieiriiiclnsiria 
dei laterizi 

La perlferia dl Poggibonsi all'allezza dello svincolo per I'autostrada FirenzeSlena 

' Lo scopo di questo dibattito 
non e un nuovo esame del-
J'economia del comprensorlo, 
che e gia stato fatto altre vol
te, quanto piuttosto vedere 
quail scelte ed inizlative poll-
tiche siano necessarie e pos-
sibili per attuare un «nuovo 
tipo di sviluppo ». Anche quel-
lo che vogllamo di nuovo e 
stato detto — ad esempio nel 
lineament! di programma della 
Regione — e potremmo rlas-
sumerlo • in - pochi elementl: 

; un'economia piu equllibrata, 
, nel senso che fornisca occupa-
, z.one continuativa in tutti 1 
v' s?ttori per i quali ci sono le 

risorse, servizi sociali piu 
' estesi e qualltatlvamente mi-
• gliori, occupazione qualificata 
> con particolare riferlmento 
» alle donne e ai giovani, valo-
• rizzazione delle forze di lavoro 
> vale a dire continuo adegua-
> mento di ambienti, orari, qua-
> lifiche. retribuzioni alie esi-
, genzs de^li uomini. 
, Le forze che possono por-
, tare avanti scelte di questo 
t tipo sono i sindacati, le as-
' sociazioni democratiche delle 
'•piccole imprese private o au-
' togestite. i Comuni," la Re-
' gione. 
* Po:che abb'.amo un'economia 
* strutturata in piccole impre-
» se. po=si3mo prendere a base 
> del nostro dibattito il tenia dl 
i itcome superare le dlscrimi-
: nazioni esonomiche che si 
* riflettono nelle piccole Impre-
> se per inserirle in un pro-
, gramma di sviluppo». 
4 Proporrei che I punti in di-
, scussione fossero: cosa fare 

per diminulre il costo del cre-
dito. mi riferisco alia possi-

' bilita di una misura generale 
•* di fLssazione di un «tetto» 
' ai tassi d'intere3se che impe-
' disca la discriminazione al 
' rralzo delle banche: come giun-
> gere ad una contrattazione 
• collettiva delle forniture, oggi 
> particolarments attuale dato 
> 11 continuo aumento dei prezzi. 
, in quale misura e possible 
, sviluDpare le vendite collet-
' tive fra diversi ssttori e grup-
. pi di piccole Imprese; quali 

possibility ci sono per i Iavo-
' ratori di associarsl in coopera-
1 tiva p2r ge3tire attivita Indu-
' striali, agricole o dl servlzto 

(quali finanziamenti pubblici 
ed aiuti esistono o possiamo 
rivendicare); come si colloca-
no le piccole imprese davanti 
agli organi regional! di pro-
grammazione: ad esempio, la 
approvazione da parte di tali 
organi pud sostitu'.re le ga-
ranzie real! nella concessions 
di finanziamenti? Pongo que-
st'ultlma quest ione In relazio-
ne al fatto che la legge sul 
Fondo di garanzia, in dlscu3-
sione al Parlamento, non solo 
e limitata all'lndustria ma e 
impostata in modo tale da 
lasciare le cose come stanno. 

Naturalmente ognuno puo 
toccare, nell'lntervento. ogni 
altro argomento che rltenga 
attinente al tema . generale. 

BARTALUCCI Un nuovo svi
luppo del com

prensorlo ha due pilastri: la 
trasformazione dell'agricoltura 
e una nuova politica per la 
piccola impresa. L'agricoltura 
ha un peso rilevante nella for-
mazione del reddito e del li-
vello di occupazione. Circa la 
piccola impresa. vi e un di
battito fra le forze popolari. 
da cut emerge una posizione 
della classe operaia a non ri-
nunciare alle sue rivendlca-
zionl per fame. Invece. la 
molla per trasformazlonl so
ciali che cambiano anche il 
ruolo delle imprese. Ci tro-
vlamo di fronte. nel caso delle 
piccole imprese, ad un inter-
locutore «dlverso» dalle Par-
tecipazlonl statali e dalla gran-
de impresa. da noi l'lmpreaa 
piu grande e la CALP che ha 
300 dipendenti. Fragility di 
strutture ifnprenditorlali. li
mitata accumulazione di capi
tal! e conseguente debolezza 
degli investimenti sono situa-
zioni comuni che richiedono 
una risposta sul piano delie 
scelte politiche. 

Da sola, mancando di stru-
menti consortili e di nuovi 
rapport! con lo Stato. il mer-
cato, le banche la piccola im
presa non regge. 

Alcune qusstionl sono state 
precisate. Per il credito an 
diamo verso un organlsmo re
gional di intervento. E* ne-
ce^sario che i finanziamenti 
afflulscano agli investimenti 
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UNA PRODUZIONE ALTAMENTE SPE-
CIALI2ZATA, DALLE RAFFINATE CARAT-
TERISTICHE ESTETICHE E COSTRUTTIVE 
CI HA PERMESSO, IN POCHI ANNI Dl 
CONQUISTARE MOLTI PREZIOSI CLIENT!. 
CHIEDETE IL LORO PARERE SU QUELLO 
CHE PRODUCIAMO E SUL COME LO 
PRODUCIAMO. VI DIRANNO TUTTA LA 
LORO SODDISFAZIONE PER CIO' CHE 
ABBIAMO LORO FORNITO, NON SOLO 
OGGI MA ANCHE FRA MOLTI ANNI. 
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produttivi, senza la remora 
delle garanzie, e che il Mon
te dei Paschi adegui la sua 
funzione a questa esigenza. 

Per le forme associative, 
per le aziende vetrarle ab-
biamo fatto una proposta che 
non e stata accolta. Abbiamo 
chiesto che le azlenue vetrarle 
svolgessero in comune la ri-
cerca di mercato. gli acquisti, 
le vendite. II problema e aper-
to perche la chlusura recente 
di molte molerle e botteghe 
artigians ammonisce che non 
vl e nemmeno sicurezza di 
occupazione per i 1600 addet-
ti del settore. 

Per l'agricoltura, 1'unSca pro-
spettiva e nella trasformazio
ne sulla base di aziende coope
rative e dt coltivatorl associa-
ti. Ci sono gla delle strut
ture cooperative — cantina 
sociale, sajumific.o e alleva-
mento d r suini — ma e ne-
cessario un programma di pro-
mozione sostenuto dall'inter-
vento finanziar.o pubbllco. Le 
aziende capitalistiche hanno 
condotto all'abbandono di gran 
parte della superficie colti-

. vata per cui ogni ulteriore tra
sformazione dipende dalla 
possibllita. per gll operai agri-
coli. dl creare cooperative per 
la gestione dell'lmpresa agra-
ria. In breve tempo dobbiamo 
creare strutture che rendano 
piu eff icace la battaglia per il 
finanziamsnto pubblico ai la-
voratori e la programmazione 
della produzione. 

FANrilll I INI Dire i che die-
rAniiuuini tro romogenel. 
ta del nostro comprensorlo. 
basato su piccola impresa e 
agricoltura. bisogna vedere 
anche le diversita. Le piccole 
imprese hanno dato vita ad 
un*espan3:one che non si e 
rlstretta nel territorio di sin-
goli comuni. come Poggibonsi 
o Certaldo. ma ha interessato 
un po' tutta la zona sia per 
1'impiego di manodopera che 
per rin3£diamento. Oggi una 
zona agricola come quella di 
S. Olmigmno ha un'industria 
calzaturiera, nata in quattro 
anni. ma non per questo e 
mutato il peso delle compo
nent! tradizionali. in que3to 
caso turismo e agricoltura. 

II settore agricolo e molto 
ridotto, 250-300 coltivatori e 
altrettantl operai agricoli, un 
qulnto rispstto a diecLx anni 
fa. E' 11 risultato non della 
mancanza di possibilita reali 
ma del fatto che 1'impresa ca-
pitallstica. come e awenuto 
nelle fattorle di Pietrafitta 
o Settefonti. ha trovato piu 
conveniente organizzare alle-
vamenti con mangimi acqui-
stati sul mercato, piutt03to 
che coltivare la terra, pro-
durre i cereal! e quindi poten-
ziare la produzione di carne 
sulla base di un piu alto im-
piego di manodopera e tra-
sformazioni agrarle vere. La 
agricoltura come dclo di pro
duzione integrato foraggi-ce-
reali-allevamenti-produzione di 
carne e quasi cesasta nelle 
impress capitalistiche. 

In che direzione andare? Si . 
pud partire da question! im
mediate. come il fatto che mi-
gliaia di ettolitri di vino pro-
dotto da coltivatori autonomi 
viene commercializzato. poi. 
dall'lndustria. Di qui si pud 
partire per creare strutture 
coparative capaci di abbrac-
ciare tutto il ciclo produttivo. 

La valorizzazione turistica. 
che interessa anche i comuni 
di Radiocondoli e Oambassi 
in questo comprensorlo, ri-
chiede investimenti, si tratti 
di creare implant! per l'uso 
delle acque termali o del re-
stauro del centro storico di 
San Gimignano... 

STEFANaU M V 5 
turismo? 

che consentano soggiorni me- ' 
no frettolosi. I 

STEFANELLI « £ » f « 

FANCIULLINI ^Z^°Sl 
Tarea della Rocca per siste-
marla a parco pubblico. ma 
anche reallzzazioni. come l'area 
di campeggio gestita dal-
i'ARCI. 

FANCIULLINI A S. Gimigna
no abbiamo 500 

mila vlsitatorl aU'anno. V! e 
un problema di facilitazioni 

fiHINI 1 problem! di strut- I 
u m n i t u r a d e i i-eC o n omia ' 
travalicano l'ambito cittadi-
no. nel quale sono stati trat-
tati finora. 

La zona industriale di Pog
gibonsi. ad esempio. si esten-
de anche sui territori di Bar-
berino e Certaldo. In questo 
ambito 1 sindacati chledono 
che si decida sugli spazi ver
so cui indirizzare g!i inse-
diamenti, al dl fuori dell'ag-
glomerazione esistente che 
crea gla delle difficolta. Que
sto vuol dire che i piani rego-
latori comunali sono superati 
daU'esigenza di un piano com
prensoriale e su questo biso-
gn.i aprire un confronto. 

Nel convegno dl compren
sorlo CGILrCISL-UIL abbiamo 
proposto un programma per. 
estendere a tutto 11 territo-' 
rio servizi sociali. crsando 
condizioni di vita uguali per 
tutta la popolazione. I sinda
cati hanno anche deciso di 
dar3i una struttura federative 
di zona, o Consiglio di Zona. 
per portare avanti questo 
programma. 

Quando si parla di piccola 
impresa tutti siamo d'accordo; 
e nel merito che sorgcno pro
blem!. Si dice talvolta che 
deve essere « aiutata » e inve
ce, aggiustando il llnguaggio. 
sarebbe meglio dire che deve 
essere «trattata alia pari» 
con ogni altro tipo di im
presa. riducendo il costo del 
danaro. dell'energia elettrlca 
ecc... in modo da creare con
dizioni di confrontablllta sul 
mercato. Quanto agli insedia-

menti, si pongono dei problem! 
nuovi: dobbiamo continuare a 
richlamare immigratt net no-
stri centri oppure svlluppare 
1'insleme del territorio? L'ulte-
riore concentrazione comincia 
ad avere dei costl anche in 
citta non molto grand! come le 
nostre. Non ne faccio una que-
stione di distribuzlone delle In
dustrie. 1 cui insediamenti pe
rt dovranno seguire un piano 
territoriale. ma di sviluppo e-
quUibrato dei diversi settori. 
Ad es^ consentendo all'occupa-
zione agricola di diventare re-
munerativa per il lavoratore 
come altre attivita. 

FAHTIIHI llll Lesempio di S. TMIVIUUIIII oimignano d=. 
mostra questa necessita, in 
quanto e una zona che si e 
svuotata a favore della con
gest! one in comuni limltrofi. 

MARTINI J f ' * p 2 2 r ; i , n S ! 
sa e sorta in con

dizioni precarie e necessita 
di una ristrutturazione gene
rale: per ragioni tecnologiche 
e di decentramento rispstto ai 
centri abitati. I Comuni pos
sono favorire questo cambia-
mento. contribuendo al migllo-
ramento degli ambienti di la
voro che nelle sedi attuali so
no spesso ristretti e dannosi 
alia salute, con la creazione 
delle zone industriali. Abbiamo 
iniziato a questo scopo 1'esa-
me del piano comprensoriale 
ma gia nel Piano regolatore 
abbiamo fomito una indicazlo-
ne. Applicando la legge 865 sul
la casa e l'urbanistica abbiamo 
fatto anche un piano partlcola-
reggiato per gli insediamenti 
produttivi. gia approvato, nel 
quale artigiani e piccole im
prese potranno insediarsi su 
terreni espropriati ed at-
trezzati. E* un'area dl 40 etu-
ri, per ora. La procedure e 
lunga — sono passatl 6 mesi 
e poi ci saranno le pratlche 
di esproprio — e abbiamo 

gia 28 richieste che non pos
siamo accogllere tutte. In 
giugno dlscuteremo quindi 
l'allargamento delle aree da 
destinare all'industria. 

La pro3pettiva e una fa
scia industriaie Colle-Maite-
rlggioni - Poggibonsi, c o m e 
parte del piano comprenso
riale generale. Questa volta 
il piano non cadra dall'alto, 
i tecnlci urbanlsti lavoreran-
no con i rappresentantl sinda-
cali e della popolazione, in 

: modo che le scelte risultino 
da un aperto confronto di In-
teressi. • -

E* aperto il problema dei 
servizi comprensoriali, a co-
minciare dai trasporti. Abbia
mo creato un Consorzio sa-
nltarlo che intende anticipare 
la struttura di base del Ser-
vlzlo sanitario nazionale ed 
e in corso un primo esperi-
mento di medicina preventi
ve, in tre fabbriche. Incon-
triamo delle difficolta sia fi-
nanziarie sia neH'opposizlone 
delle aziende che temono una 
sovrapposizions burocratica 
nei controlli sui luoghi di la
voro: a e'e gia l'ENPI», dlco-
no, senza prendere in conside-
razione che qui e mutato il 
terreno dell'azione sanitaria in 
quanto si cercano le connes-
sioni fra malattie ed ambiente 
di lavoro. Vi e un problema di 
sviluppo della scuola seconda-

rla, del rapporto fra istruzio-
ne ed impieghi. ed anche que
sto e un problema non risolto. 

RFDTI Blsogna partire dal-
l ' l R , , la realta attuale: 11 
comprensorlo e come spaccato 
in due. con alcuni comuni con-
gestionati e la maggior parte 
del territorio svuotata. Tre co
muni hanno aumentato la po
polazione del 23*7 e gli altri 
1'hanno diminuita del 30'r. E* 
una sltuazlone che non si pud 
invertire, ma modificarla si 
pud. 

Per noi del slndacato. • la 
chiave del problema e l'agri
coltura. II documento appro
vato al convegno comprenso
riale fomisce le indicazicni di 
sistemazione del territorio. 
rimboschimento. promozione 
associativa e intervento pub 
blico che possono rendere pos-
sibile questo mutamento di 
rotta. 

Per la piccola impresa, l'in-
dicazione del sindacato per 
una consorziazione delle 7 
aziende vetrarie non e stata 
accolta e si va verso delle dif
ficolta. Tre aziende erano 
giunte ad un progetto di in-
tegrazione e poi anche que-
ste sono torn-ate indietro. E 
allora e inutile fare il discor
so sui costi se poi, acquistan-
do separatamente la materia 
prima ognuno si carica da 
se di maggiori costi. 

Un esempio d'impiego dei prodotli delle « Piaggiole » 

POGGIBONSI. agosto 
La Cooperativa di laterizi «Fornaci Le 

Piaggiole » festeggia i suoi 25 anni di vita: 
si tratta di un avvenimento importante 
perche racchiude un arco di esperienze e 
di vicende che hanno coinvolto centinaia 
di lavoratori decisi ad impedire il pro-
cesso di smembramento e di frantum-i-
zione che caratterizzo il processo indu
striale del nostro paese intorno al 1948. 
La fornace, infatti. fu rilevata da un pri-
vato in stato pressoche fallimentare e fu-
rcno i reduci, i combattenti. e i partigiani 
ad assumersi la responsabilita di portare 
avanti un' impresa decisamente difficile 
e ad impedire che una azienda di med:e 
dimensioni chiudesse i battenti. 

Non si tratto di una semplice nleva 
zione dettata da esigenze di momentanea 
necessita, quanto di una scelta ben pre 
cisa che acquisto una connotazione eco
nomics e sociale allorche i soci e dipen
denti si posero il problema di rinnovare 
gli impianti.* di ammodernare i processi 
produttivi. di proporre sul mercato ma: 

teriale qualitativamente buono. di realiz-
zare — secondo le esigenze imposte dai-
le spinte concorrenziali — costi dl pro 
duzione piu bassi.. 

Nel corso degli anni, la Cooperativa 
delle Piaggiole non soltanto ha superato 
la crisi. ma si e aperta la strada per un 
ultexiore arricchimento della sua nomen-
clatura produttiva che abbraccia i matto-
ni pieni, i forati, le foratelle. i tavelloni 
per p-annelli, mentre negli ultimi tempi c» 
si e orientati alia produzione di materiale 
a faccia vista. II discorso sulla Coopera
tiva «Le Piaggiole» comporta necessa-
riamente un piu ampio discorso sul Con
sorzio del laterizio che comprende la 
Cooperativa di Campi Bisenzio, la Sile di 
Empoli, la Sole di Casteifiorentino e che 
va orientandosi verso una progressiva 
espansione commerciale e della rete di 

vendite che raggiunge La Spezia, la S-ar-
' degna. Napoli e la Sicilia con punte extra 

nazionali in Jugoslavia. L'TJCIT e un con
sorzio di Industrie che operano nel set-
tore di fabbricazione e distribuzione dl 
materiale in laterizio. 

I principi ispiratori dell'TJCIT derivano 
dalla constatazione chs il mercato dei la
terizi richiede quantitativi di prodotto 
crescenti nel tempo, qualita di materiali 
sempre migliori, organizzazione e distri
buzione efficaci e tempestive: in questa 
luce i quattro stabilimenti che ci aderi-
scono hanno deciso fin dai momento del
la .costituzione del consorzio di indirizza
re le produzioni individuali verso mate
riali ben definiti e complementari con 
quelli delle altre fabbriche: si e sviluppa-
to percib il concetto di produzioni spe-
cializzate. Nel volgere di breve tempo so
no stati apprezzati i benefici effetti di tale 
indlrizzo sia dai punto di vista organiz-
zativo, impiantistlco e qualitativo all'in-
terno della organizzazione. sia dai punto 
di vista degli utilizzatori i quali possono 
contare .su una gamma di materiali e su 
una organizzazione di vendita razionale. 
II favore con cui la clientela ogni giorno 
piii numerosa accoglie i prodotti UCIT 
oromuove 1'azione futura. Infatti pur es-
sendo il piu grande complesso industria
le toscano per la produzione dei laterizi, 
I'TJCIT ha allestto piani di ampliamento 
e di rinnovamento di impianti e servizi. 
fra i quali il progetto di un nuovo gran
de stabilimento per la produzione di ma
teriale da copertura. 

Si va verso un processo di ulteriore in-
dustrializzazione tecnica e con una pro-
spettiva di acquisire all'UCIT altre coo 
perative fiorentine e toscane. Xella foto: 
ccstruzioni della Cooperativa «Le Piag
giole ». 

g. I. 
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