
PAG. l o / Cooperazione demwlca M ghigno 19M / r U t l l i f t 

Fumione antimonopolistica della moderna cooperazione di consumo 
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PERCHfe 
ASSOCIARSI? 
II president* deirAssociazione coopera
tive di consumo edarente oil* Lega no-
ilotialo espone la nuova strategia della 

cooperazione di consumo 
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LA COOPERAZIONE DI CONSUMO non e naia on*. D* 
quando il salario * divenuto 1* forma piu diffusa dl re-
munerazione del lavoro, unica font* di sostentamanto per 

le famiglie. da allora si e presentata resigens* di difendere 
11 suo potere dacquitto. I pmtzi delle merci, phi alti o piti 
b*ssi, « diminuiscono » o « aumentano » 11 salario; e associar-
•i neU'acquisto signifies diminuire i prewj; «aunwntare» il 
aalario eliminando non solo la possibile specujaaaone ma so-
prattutto la quota di profitto che e conness* aU'impnaa com-
merciafe. 

Sono concetti che, diffusi fra i lavoratori prima del fasei-
smo, trovarono nuova eco aU'indomani della Liberaakme. La 
Aoritura del dopoguerra non ha pero corrisposto alto attese. 
Parlando con Ton. Giulio Spallone, che praaiede l'Aaaociazione 
cooperative di consumo aderente alia Lega naxionale coope
rative, abbiamo voluto comuv^iare di qui: e vera che le coope
rative non hanno corrisposto alle atpetUUtoe. e perche? 

«Le cooperative di consumo hanno avuto un ritardo nel 
eanire le modificazioni che stavano awenendon, ci risponde. 
« G B * avevano incontrato sulla loro strada due ostacoli: il fa-
ddamo, che ne aveva bloccato lo sviluppo, e poi lo scelbismo. 
dte vedeva nella cooperazione addirittura un nemico ». Ed e 
proprio negli anni dello acelbiamo, invece, che e partita una 
ftrofonda trasformazione del mercato. «L'antagonista della 
eooperativa non era piu. gia negli anni *50, il produttore pic-
oolo e medio, che agisce sul mercato locale o regionale, ma 
U gruppo monopolistico che ha come campo d'azione l'econo-
mia nazionale e intemazionale. Dal lato del consumo si pas-
aava da una situazione in cui era ancora diffuso I'autoconsumo. 
eon limitata gamma di merci rlchieste, alia concentrazione di 
grandi masse di persone negli agglomerati urbani, dove la cir-
colazione delle merci si allarga e awiene tutta attraverso 
canali specializzati. Le cooperative mantenevano invece la loro 
presenza prevalente nelle citta piccole e medie; in pratica non 
erano pitt in grado di dUendere una gran parte del consu
matori». 

/ prezzi imposti 
I mutamenti avvenuti nel mercato ci sono descritti da 

Spallone in termini che, torse, non sono ancora abbastanza 
present! alia gente comune, che ha vissuto questa trasforma-
aione quasi senza accorgersi delle profonde novita, che con-
aidera « naturali» fatti che invece hanno inciso profondamente 
sul suo modo di vivere. «Pensa al modo in cui i prodotti 
giungono al consumatore: prima Cera una certa scelta. piii o 
tneno ampia, oggi la manipolazione delle preferenze del pub-
blico e la manipolazione dei prodotti irriconoscibili dietro la 
miriade di etlchette. Prima c'era la frode di chi aggiungeva 
acqua al vino, o il problems del " giusto peso " e del " prezzo 
equo "; ora ci sono i prezzi imposti, si ha a che fare con cola 
rftnti ed additivi chimici. con una miriade di cose che spesso 
cambiano soltanto per le etichette, per la presentazione. £ ' 
difficile, anzi impossibile. il controllo individuate di cio che 
si compra. C'e una situazione cioe in cui e piii necessario 
che maj che i consumatori si organizzino; la cooperazione 
diviene sempre piu importante in quanto organizzazione di 
difesa della massa dei consumatori. Bisognava quindi rom-
pere con le vecchie impostazioni, farsi strada in questa si
tuazione nuova*. 

E' atato un compito veramente dimcile; e un compito lungi 
ancora da essere concluso. Rompere I'isolamento. collegarsi 
eon altre forze per creare un'alternativa: ma come? 

«In primo luogo — ci risponde Spallone — abbiaoio cer-
oato di coilegarci con la cooperazione dei produttori agricoli 
aingoli e a&sociati. La cooperazione agricola ha una grande 
importanza per il consumatore in quanto e la via per ristabi-
lire un contatto diretto con gran parte della produzione alt-
mentare. su cui e possibile garantire la genuinita e l'equo 
prezzo. La nostra scelta percio non e stata quella di fare 
metre fabbriche di preparazione dei prodotti ogni qualvolta 
abbiamo potuto coilegarci ai produttori agricoli associate Per 
capire bene la differenza si pensi al modo in cui operano le 
amende industriali, eomprese quelle a partecipazione statale, 
verso ragricoltura e verso i consumatori: ai contadini portano 
via il prodotto, spesso a prezzi di rapina, estraniandoli dalla 
trasformazione e commercializzazione; ai consumatori offrono 
un prodotto trasformato e imposto, nei prezzi e nella qualita, 
con la pubblicita e le nuove forme di vendita. Per questo, nel
la nostra politica, c'e un punto particolare che riguarda pro
prio le aziende a partecipazione statale operanti nel settore 
alimentare. alle quali chiediamo di collesarsi con noi nello 
aforzo di creare nuovi rapporti citta-campagna e con i consu
matori, rapport i tondati sul miglioramento dei prodotti of-
ferti e sulla esclusione di qualsiasi imbonimento del consu
matore a vantaggio del prezzi ed in funzione antimonopoli-
atica ». 

La presa di posizione verso l'industria pubblica e le sue 
reti commerciali (1'IRI, attraverso la SME, ha una rete di 
Supermercati, la Generate Supermercati, e azionista di mag-
fioranza nella Motta, Cirio e altre aziende; le partecipazioni 
Itatali sono present! anche come azionisti in altre catene 
di grandi magazzini, in particolare nella Standa, attraverso 
la Montedison). 

Le questioni aperte 
Nel chiedere un mutamento d'indirizzo nell'intervento puh-

blico le cooperative non pensano solo a .se stesse, ma a un 
mutamento in tutta la rcte distributive, « Non ci poniamo in 
posizione paternalist ten verso i dettaglianti, ma vogliamo es
sere loro di aiuto e stimolo ad associanst. a rinnovare le forme 
di rifomimento e di vendita, Siamo orgogliosi di avere con-
trlbuito alia nascita e affermazione del primo Krande con-
sorzio nazionale di acquisti fra dettaglianti. il CONAD. Ccr-
chiamo di operare una programmazione cotnune dei punti 
di vendita; insieme conduciamo un'azione rivendicativa verso 
10 Stato per la riforma fiscale (rhe aumenta i prezzi a danno 
del consumatore), per incentivi seri all'ammodemampnto 
degli impianti di vendita. Anche qui e.sistono grosse questioni 
aperte col potere pubblico: per le license, siamo per il man-
tenimento del regime di autorizzazione danddno il potere ai 
Comuni: per la catena del freddo e i mercati generali, chie-
diamo una gestione pubblica che programmi, in cnlleganiento 
diretto con mercati coopcrativi alia produzione. il rifomi
mento delle citta. Indichiamo anzi al potere pubblico, insie
me a tutte le fnr/.c che si nuiovono in contrasto con le furze 
monopolistiche che assoggettano il mercato, una alternativa 
realistica, attuabile subito, oggi a favore di tutti i consuma
tori e degli interest generali del paese ». 

Veniamo quindi al modo come la c«H>i>era/.ione sta contri-
buendo direttamente a questo scop«i. «Da 7-R anni andimno 
ristrutturando le cooperative. Non e solo un prohlenm azien-
dale, ma di adeguamento ai nuovi compiti di diicsa del con
sumatore. Abbiamo cominciato quando gia sul mercato e'erano 
i colossi; e non siamo stati aiutati perche il creditn alle coo
perative arriva col contagocce. Avevamo seimila cooperative, 
con uno o due punti di vendita; le abbiamo spinte a unirsi, 
uscendo dal municipalismo, e in questo 1'AssociHzione e la 
Lega cooperative hanno superato i vecchi compiti di pnra 
Maistenza divenendo un element n propulsore della cre.se it a 
su bsai nazionali di tutto il movimento. Da una parte e nato 
11 Coop Italia, la piii grande cent rale d'acquinto dei prodotti 
alimentari del paese, consorzio nazionale articolato a vari 
llvelli (le cooperative gestiseono direttamente i centri a cui 
sono interessate) e unico a carattere nazionale. Dall'altra 
sono nati i supercoop. che usano tutte le tecniche di vendita 
avanzate, e sono gestiti da grandi aziende cooperative a ca
rattere intercomunale e provincial, a volte interprovinciale. 
Oggi le cooperative, col 2,9 per cento di irmdenza sulle ven
due nazionali, hanno il 15 per cento dei negozi a libero ser-
vlrio, cioe del canale di vt-ndita moderno. 

«Problemi ne sono sorti: oggi abbiamo cooperative che. 
hanno migliaia di soci. L'AUeanza di Modena ne ha 45(KX». 
Per sviluppare la partecipazione, la democrazia, abbiamo 
dunque dovuto ricercare forme di contatto quotidiano attra-
verso la stessa politica di vendita; abbiamo ereato sezioni-
•oci che, accanto ai consign di amministrazionc, curano la 
lnlziativa continua dei soci. Quindi non piu solo un'assemblea 
snnuale per il bilancio ma molte iniziative e discussioni, su 
tutti gll aapetti della gestione e della politica di vendita ». 

Che cosa offre ai lavoratori, con la sua nuova strategia. la 
cooperazione di consumo? « Nostre cooperative hanno ridotto 
I cost! dl vendita, dal 20 per cento e piii qual e nei normall 
canali Uno anche al 14,5 per cento. Oftriamo un servizlo mo-
demo a prez?i ridotti. Oflriamo canali diretti produzione. 
consumo, quindi prodotti sani e slcuri. Di piii: vogliamo of. 
frire alia spinta che viene dal paese a democratizzare la vita 
•conomica — come ha rilevato il 28- congresso della Lega — 
Una »'ia espressione pe<:uliare in un sistema nazionale di 
•siende cooperative autugestite», conclude Spallone, «un 
Obiettivo che vale un nnnovato impegno di tutte le forze 
4ssoocratiche e progressiste ». 
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Direttamente dalla produzione al consumo 

Un milione di italiani 
ogni giorno acquista Coop 
« Radio massaia » par il successo degli assortimonti cooporativi • Cosa • un prodotto Coop 
II consumatore frastornato dai messeggi pubblicitari - La scelta dei prodotti non si pub 
dire libera per la pressione dei « persuasori » - Verso la realitzazione delle aspirazioni dei 
consumatori - Le cooperative di produzione e trasformazione operano nel settore agricolo 

Un milione di italiani al i base a scelte qualitative e di 
giorno acquistano prodotti 
Coop. Le donne, grandi pro-
tagoniste dell'approvvigiona-
mento familiare. hanno di-
chiarato il successo del mar-
ehio Coop. eComprate • Coop* 
e il messaggio diffuso da quel
la specie di « radio massaia » 
che lavora ininterrottamente 
per le esploratrid quotidiane 
del mercatino rionale e del su
permercati. Di questa •ra
dio » le donne sono nel con-
tempo collaboratrici e mentl 
critiche. Ormai esperte navi-
gatrici fra i prezzi «civetta» 
dei supermercati — della dif
ferenza che passa fra prodot
to reclamizzato e prodotto 
reale — le donne si orientano 
decisamente per prezzo, qua
lita e genuinita sugli aasorti-
menti Coop. 

Che cosa e un prodotto 
Coop? Lo caratterizzano tre e-
lementi distintivi. Primo: la 
merce col marchio Coop e 
prodotta solo per le coopera
tive di consumo, i soci, ed i 
consumatori che si approwi-
gionano nei negozi Coop pre
sent i nelle grandi e piccole cit
ta e villaggi. Secondo: i pro
dotti Coop sono fabbricati in 

; genuimta, controllate dalla 
! Coop-Italia. per tutelare i con-
! sumatori da sofisticazioni e 
i adulterazioni. Terzo: il pro

dotto Coop proviene sempre 
piii dalla cooperazione di pro
duzione, nell'ambito di un si-
sterna integralo cooperativo 
che va dalla produzione alia 
commercializzazione dei pro
dotti. 

«Radio massaia » sostiene 
il marchio Coop, quale garan-
te dei suoi difficili equilibri-
smi per rientrare nelle stret-
toie della busts paga, anche 
per altri motivi. per quel che 
rappresenta un prodotto Coop 
l'abbiamo detto sopra: ma lo 
fa anche per quanto non e. 
II marchio Coop non si limi
ts infatti ad «etichettare» 
certe merci per distinguerle 
da quelle offerte dalle grandi 
marche reclamizzate. II mar
chio Copp non e una etichet-
ta. E' un servizio che la mo
derna cooperazione di consu
mo rende al consumatore fra
stornato da mille «messag-
gi ». Giornali, radio, televisio-
ne, cinema, tappezzate di ma-
nifesti stradali, bombardano 
quotidianamente la massaia 
per « convincerla » che un pro-
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LA COOPERAZIONE AL 
SERVIZIO DEI CONSUMATORI 

Un milion* di italiani *l giorno acquiMtno prodotti Coop. Circa 
600.000 famiglio itatian* acquiitano Coop. II 3,6 par canto dalla 
fimiglia Italian* comprano Coop. Ecco, in tinwai, la panatraiiono dai 
prodotti col marchio Coop awl marcato naiional*. II prodotto col 
marchio Coop lignifica controllo qualitative dalla Coop-Italia, dal 
»vo prano a ganuinita, nall'intarataa dai contumatori. 

dotto va preferito all'altro. 
Basta pensare alia miriade di 
detersivi continuamente rilan-
ciati con additivi di chiac-
chere. per rendersene conto. 
Ma non basta. Le Industrie 
monopolist iche sostanziano la 
azione pubblicitaria con « pun-
ti-premio», concorsi. sorteg-
gio di viaggi ed altri «rega-
l i» che, in ultima analisi, 
vengono addebitati ai consu
matori. Tanto che. ormai. non 
si puo dire che la scelta di 
un prodotto sia davvero libe
ra e non influenzata dalla pub
blicita. Come reagire all'ag-
gressione « consumistica u che 
si esercita prevalentemente 
su redditi di lavoro spesso a 
livello di sottosalario? 

Vediamo in che modo il mo
vimento cooperativo ha af-
frontato il problema. Per li-
berare il consumatore dall'in
fluenza martellante della pub
blicita delle grandi aziende 
industriali non basta va che le 
cooperative si associassero in 
una organizzazione unificata 
per I'acquisto delle merci. A-
vrebbero corso ancora il ri-
schio di fare la sentinella al 
prezzo imposto per conto del 
monopolio. Occorreva di piii. 
Cosa? 

Bisognava concretare l'anti-
ca aspirazione delle coopera
tive di consumo di approvvi-
gionarsi direttamente alle fon-
ti di produzione per limitare 
1'intermediazione parassitaria 
e contenere j prezzi al mini-
mo. Di nuovo, rispetto al pas 
sato, c'era l'ondata dei super
mercati a direzione monopo-. 
listica che tendeva a dominare 
la grande distribuzione. Tan-
te, ma divise, le cooperative 
di consumo avrebbero avuto 
la peggio. Reagirono nell'ul-
timo quindicennio associan-
dosi prima in consorzi provin
cial! e inline in un unico con
sorzio nazionale: la Coop-Ita
lia. E oggi la Coop-Italia mar-
cia decisamente per realizzare 
l'antica aspirazione della coo
perazione di consumo di por-
tare direttamente i beni di 
consumo dal produttore al 
consumatore — come ha scrit-
to recentemente il suo diretto-
re alle vendite dott. Berruti 
— in una rete eooperativa co-
stituita da 3.634 negozi — di 
cui 6331 moderni negozi a libe
ro servizio — con un volume 
complessivo di vendite che 
1'anno scorso. ha raggiunto i 
148 miliardi di lire nel solo 
settore alimentare. 

II milione di italiani che 
comprano ogni giorno prodot
ti Coop hanno capito il « nuo
vo a che sostanzia l'azione del 
Consorzio nazionale. Le mas-
saie talvolta lo intuiscono sol
tanto. Ma in quest e cose han
no una specie di quinto senso. 
Nella loro lista della spesa 
sono ormai entrati il The-
Coop, la camomilla Sol d'Oro, 
la pizza Sol d'Oro. creati 
e prodotti dalla Cooplndu-
stria, pasta, vino, burro, pa-
nettone ed altri prodotti di
rettamente preparati dalle 
cooperative di produzione e 
trasformazione che operano 
nel settore agricolo. 

Con queste scelte si sta con-
cretamente realizzando la fun
zione antimonopolistica del 
movimento cooperativo italia-
no. Sotto le passate feste di 
Nat ale la eooperativa «La 
Proletaria » di Piombino, per 
fare un solo esempio, ha rot-

to il prezzo imposto da un 
grosso produttore di ljquori 
ed ha avuto la meglio, spun-
tando nuovi ordinativi senza 
condizioni. Lo stesso * awe-
nut o per una grande marca 
reclamizzata di pasta alimen
tare. cui e stata preferita la 
pasta-Coop. La lista si potreb-
be allungare. Ma non * il ca-
so. a Radio massaia > pensa 
per via spontanea a farlo sa-
pere a milioni di donne in-
teressate. 

Marco Marcketti lasiiiiiarcats in fwa»MM a Waggia Emilia. 

Le strutture del movimento in evoluzione 

Verso un sistema Integra to 
nazionale della cooperazione 

I super-Coop sintonizzati con le esigenze della moderna distribuzione - La presenza eooperativa 
comincia ad assumere una significativa consistenza in Sicilia, Sardegrta e nel Mezzogiorno 
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Dittribvzion* dalla grand! unita Coop di vandita na| Paata. Partico-
larmonta fort* appara la praaania dai Supar-coop (con oltra 400 mq. 
dl aroa dl vandita), riapatto agli altri avpormarcati, in Toacana, 
in Emilia • in qualcha zona dalla Lombardia. 

DiatribwiloM gaografica par provineia dalla rata di nagoii alim«a> 
tari Coop. In avidanta la rata distributiva dalla Toacana a dall'Emilift. 
Romagna, tallonato dalla Lombardia. Ancho II Piamonta a la Vallo 
d'Aoata »l pmantano in fata di bwon aviluppo. 

Un'intuizione di quest! ultl-
mi anni, semplice di per se 
ma fondamentale, e venuta 
dal convincimento che per a-
vere efficaci strumenti di ven
dita occorreva fondere le coo
perative Ira di loro, alio sco-
po di creare entita piii solide 
sotto l'aspetto economico e 
patrimoniale e per assicurare 
un apparato direzionale effi-
ciente e specializzato. 

Sorta la Service-Coop, la 
cooperative avevano affronta-
to ingenti programmi di in-
vestimento e la creazione dei 
nestozi a libero servizio. Ma 

LMetmediaiione speculated saccheggia i bilanci familiari 
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Da vent'anni alle prese col carovita 
Una tassazione fatta per colpire chi ha di memo • Gli effetti della rendita fondia* 
ria - Riforma agraria e non protezionismo per ridurre i prezzi delle derrate 

TASSE 

II aironta arcompagnn, da 
piii di venti anni, la famiglia 
del lavoratore italiano. Ma 
perche sono alti i prezzi? Ec
co ulrune ragioni, che biso-
gna tenere presente per ca
pire la eomplessita degli in
ter venti che la cooperazione 
di consumo e chiamata a 
compiere in questo settore. 

Su un chilo di zuc-
chero ci sono 70 lire 

di imposta, come se si trat-
tas.se di un genere di lusso. 
P«r la came, fra dazio e tas-
se, si prelevano circa 500 li
re al chilo. 11 raffe e tassato 
per il 59 per cento del suo 
prezzo netto; il cioccolato per 
il 55 per cento. Nell'insieme, 
i gencri alimentari pagano un 
22 per cento di tasse (su ogni 
100 lire che spendiamo in ali
ment i, 2*2 vanno al fisco); gli 
altri generi col 17 per cento. 
Ora, con la riforma fiscale, i\ 
governo vuole addirittura 
estendere l'imposta a generi 
come gli ortaggi venduti di
rettamente dal produttore, le 
farine ecc, attualmente e&en-

ti dall'IGE. L'eliminazione 
delle tasse almeno sui con-
sumi esscnziali, quelli che 
stanno alia base della vita 
umana. e quindi un obiettivo 
parmanente. 

RFMAITA R e n neRozin paga 
ncnviiA jo,, mUa lire rij 
affitto per i locali di vendita 
(cosa che succede anche per 
piccoli negozi, nelle citta) e 
logico che questa rendita del 
proprietario fondiario sara ri-
partita sui prezzi dei prodot
ti. Un produttore di ortaggi 
della Campania, o di arance 
della Sicilia, paga 500 mils li
re per aflltto dl un ettaro di 
terra (o l'equivalente in pro
dotti), piu 300 o 300 mlla lire 
per avere 1'acqua di irrigazio-
ne monopolizzata dai proprie 
tari terrieri. Di conseguenza 
le prime 15 o 20 lire di ri 
cavo del prodotto andranno 
al proprietario fondiario, che 
sta al di fuori della produ
zione ma si taglia una bella 
fetta. La rendita non e neces-
saria alia produzione e il paa-
saggio delta terra e degli al

tri beni fondiari a chi lavora 
e produce e uno dppli scopi 
del movimento cooperativo. A 
cio si aggiunga la massiccia 
cntrata de! capitale agricolo 
e industrial nella grande di
stribuzione che consente di 
ricavare per via ftnaiuiaria 
altri utili a spese del consu
matore incamerando 1'intera 
gamma di profitto ricavabtle 
dalla intermediazione com-
merciale. 

I DA7I ^ M p r c a t o comune 
l VMfcl europeo tende a uni-
flcare i mercati dei sei Paesi 
che vi aderiscono (Francia, 
Belgio, Qermania, Olanda, 
Lussemburgo e Italia) ma im-
pedisce alle merci che si pro-
ducono fuori del MEC a mi
nor prezzo di entrare libera-
mente. I prodotti «esterni» 
vengono rincarati con i dazi. 
Ecco le differenze per quin 
tale dl prodotto: grnno. nel 
MEC 7000 lire, fuori del MEC 
3600; zucchero nel MEC 14 
mila lire (senza tasse), fuori 
4 mila lire; came nel MEC 
42 mila lire, fuori 26 mila li

re; burro nel MEC 110 mila 
lire, fuori 32 mila lire; olio 
d'oliva nel MEC 70 mila lire, 
fuori 42 mila. Ecco perche 
combattere il protezionismo 
agricolo del MEC, che pro-
tegge solo la rendita e il pro
fitto ma non i redditi dei con
tadini, e un obiettivo del mo
vimento cooperativo. L'agri-
coltura non va protetta, ma 
trasformata radicalmente nel
le sue strutture con la rifor
ma agraria. 

La XXI I I Aaaamblaa dalla 
Coop-Italia a stata convocata 
• Montacatini nai gtorni 34 
a 27 fiufno. All'ordina dal 
giorno: 1) Ralaiiona dal Con-
tlgiio di Amminivtrailofto aul 
bilancio ! • * • (Ral. F. For-
nawrl ) ; 2 ) Kalationa >ul to-
ma: « Una fort* Coop-Italia 
par lo aviluppo dalla corpo
ration* di coniumo ». (Hal. F. 
Choccucci). 

i primi risultati furono spes
so contrast ant i. Non sempre 
le piccole cooperative aveva
no gli strumenti per dirigere 
e sviluppare in modo effica-
ce tali nuovi servizi. Da ci6 
la veduta risolutiva delle mol-
teplici fusioni. 

Nella pratica, si e avuta 
la dimostrazione che il rin-
novo della rete di vendita, 
e particolannente la creazio
ne dei Super Coop a gamma 
merceologica completa, e dei 
magazzini extraalimentari, si 
e potuta realizzare con suc
cesso la dovo le fusioni tra 
cooperative hanno raggiunto 
le piu alte concentrazioni. 

Le cooperative di consumo 
sono piu di 1.500, ma il giro 
d'affari che supera la meta 
dell'intero Movimento lo svol-
gono, dopo le concent razioni 
effettuate in questi ultimi an
ni, un assieme di 27 coope
rative. Nell ultimo quinquen-
nio si sono reahzzate all'in-
circa 500 fusioni, dando vita 
a complessi a carattere com-
prensoriale. provinciale e in
terprovinciale. 

Anche il Meridione fe in 
movimento. Significativa con
sistenza vanno assumendo le 
cooperati*..! sorte in Sicilia. 
in Sardegna e altre zone del 
Sud. 

All'inizio del 1969 s'e rea 
lizzata 1'unificazione dei Con 
sorzi. Oggi sono gia funzio-
nanti lo magazzini, ai quali 
se ne aggiungeranno due nel 
1970 e uno nel 1971, n nuovo 
Consorzio nazionale ha signi-
ficato il superamento dei me-
todi di lavoro del passato, 
dimostratisi invecchiati e ir-
razionali, ed ha avviato una 
politica consortile moderna e 
dinamica, sintonizzata con le 
esigenze della moderna di
stribuzione. 

La creazione poi delle au-
togestioni a livello di ogni 
singolo magazzino forniscc 
una sicura Karanzia alia 
partecipazione delle Coopera
tive associate, alle scelte e 
alle decisioni del Consorzio 
nazionale. Le autogestioni. ol-
tre a contribute alia realizza 
zione d'una politica unitana 
di respiro nazionale. rendono 
possibile nella pratica, e in 
modo preciso, la responsabi-
lizzazione alia gestione del 
aingoli magazzini. 

Sviluppi della collaboration* soiratiaiionak 

L'Eurocoop e le 
industrie comuni 

Per la sun intrins-jca natu-
ra, e per le vtcende politico-
economiche mondiali, la coo
perazione non poteva restore 
uvulsa dal mondo, non pate 
va, cioe. non s'ringerc strctti 
Icgami con le corrisponden-
ti orgamzsQztoni in Europa 
e nel mondo. E cio non sol
tanto al fine delitnterscam-
bio di espericma e di orga
nizzazione, ma anche ad un 
fine piii pratico: quelle del 
reperimento in loco dei pro
dotti a piii basso costo per la 
distribuzione diretta al consu
matore, assicurando cost a 
quest'ultimo. un prodotto va-
lido e concorrenziale sul pia
no economico, 

La costituztone della Comu-
nita economica europea ha da
ta un maggiorc impulso alia 
attivizzasione sul piano prati 
co della Eurocoop (Comitato 
delle ccntrali cooperative nn 
zionali dei Paesi del MEC) con 
sede a Bruxeltes e all INGE-
B/t. la banca intemazionale 
eooperativa con sede a Bast-
lea. cui partecipano, come so
ci azionisti, venti organizza 
cioni couperattvistiche centra 
li e 15 banche cooperative di 
17 Paesi. L'attwita in costantc 
sviluppo dell'INGEBA e data 
da aride ma eloquenti cifre 
A tutto marzo del '6b il suo 
bilancio era di 12,6 milioni di 
franchi, al dicembre dello 
stesso anno era "alito a <M,2. 
nl dicembre del 1966 era gia 
a 201,5; a fine e&ercizio del 
'67 era ulteriormente aumenta 
to a 276.1 r. in fine, al dicem 
bre dello scorso anno aveiu, 
gia toccata i 367.9 milioni d. 
franchi. 

Una « escalation » che sta a 
dimostrart I'inso&tituibilita di 
quttto organitmo negli team 

hi inter nazionali. anche se non 
i' cscluso che prossimamentt 
possa intervenire anche nel 
campo degli investimenti delle 
cooperative di consumo. 

Sul piano mondialc, la coo
perazione di consumo italiana 
puiteap'i attivamente col C. 
IV.C. i Comitato mtcrnazionale 
magazzini all 'mgrnsso della 
cooperazione di consumo. ade
rente all AC I. con sede a Cope-
naghen. al quale aderiscono 16 
centrali cooperative di 14 Pae
si (Austria. Belgio. Danimar-
ca. Finlandia. Francia, Germa-
nia, Inghilterra. Islanda, Ita
lia. Norvegia, Olanda. Scczia. 
Svezia c Svizzcra). Gli acqui
sti collcttivi vengono effettua-
ti. come si diceva piu sopra, 

j per settori, in quei Paesi «spe-
' cializzatiu nei vari campi. Co-

sicche lltalw. c per essa Bo-
i logna. costitutsce il centra di 
'•. approvvigionamento da pro-
j dott I ortotruttlcoii. Santos ri-

fornisce il catfe. Londra i! te, 
j San Francisco c Sydney prov-

vedono alia fruttd c verdure 
conscrvate. Altre cinque ccn
trali /Hong Kona. Londra. 
Copcnaghen, Kanien in Ger-
mania e Wangen in Svizzera) 

' torniscono tutti gli altri gene
ri non alimentari r-jr i pesci 
conscrvati, i centri di rifomi
mento sono costituiti dalla 
LiEG in Germania r dalla SKL 
in Norvegia che hanno propri 
•itabilimenti di produzione 

Inoltre ed inline. !Euro
coop ha realizzato a Utrecht 
tn biscoMi/icio con una pro-
luzione annua di 6500 tonnei-
late, mentre a Dortmund e 
m avamata fase di cost, uzio-

( ne una fabbrica di cioccokh 
t | to. E' alio studio una fabbri-
- « ca di paste alimentari. 
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