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INDIVIDiJARE NUOVI 
STRUMENTI D'AZIONE 

II primo trlmestre ha reglstrato un aumento delll.U' o del 
prezzl all'ingrosso. In qui'st'ultlma settlmana si sono avuti ul-
terlorl aumenti particolaimente elevatl per alcuno derrntc ali-
mentari di largo consume Non appare dubblo che se non ver-
rftnno lmmediatamente adottate misure come quelle avanzate 
dal nostro Congresso, dalle tre centri.ll slndacall, In gran par
te condlvlse anche dal Comitato scientiflco della programmu 
zione, nel corso dell'anno avrenio un ulterlore auinento del 
piezzl all'ingrosso del 8-7uo che se coufrontatl al prezzl del dl-
cernbre '69 segneranno un aumento pari al 14-15°o. 

La iete al dettagllo ancora non ha trasferllo lnteramente 
tale aumento sul prezzl al consumo, ma e del unto ovldente 
che questo fenomeno non durera a lungo. 

L'anallsi del prezzl In rapporto al cost! reall, al profUti, alle 
manovre speculative e perclb alia raplna del salarl e degli sti
pend! del lavoratorl e dl quantl vlvono a reddlto flsso non 
preoccupa 11 nostro minlstro del Tesoro ne la Krando slampa 
dl destra. SI flnlsce percib col dare per scontato che entro 
1'anno vi deve essere ancora un auinento del 6% del prezzl 
all'ingrosso, ci si preoccupa solo so quests percentuale do-
vesse essere supenita perche allora non si sarebbe plii compe-
tltivi sul piano internazionale. E' questo dlscorso che nol re-
upinglamo e contro cul dobblamo lottare. 

Ecco, tanto per cltare un caso, eld che sta accadendo In un 
prodotto alimentare comune, 1 pomodorl pelatl; fino a gennaio 
al sono avutl prezzl molto altl, flno a 3.250 lire per cartone da 
mezzo kg. In (ebbralo alcune grosso Industrie del Nord, lvl 
compresa una Industrla a parteclpazlone statale, hanno ven-
duto nel Mezzogiorno — vale a dire nella zona dl produzlone 
del pomodoro — alcuni quantltatlvl a 2.900 lire con 1'evldente 
oblettivo dl dlftondere tlmore tra 1 contadlnl £ dl Indurll ad 
accettare contratti di vendita dl pomodon a piezzi plti bassi. 
Gia nell'aprile del '70, flnlta la manovra speculatlva al rlbasso 
al danni del contadlnl, 1 prezzl riprendevano a sabre, slcehe 
nell'aprile erano gla a 3.150 e nel mese dl magplo gli aumenti 
aono continuati 

Cosl nel campo dell'ollo dl semi, come dell'ollo dl ollva e 
aoprattutto del deterslvl e evidente la relatione tra l'aumento 
del prezzl e le Intese lntervenute tra I grandl gruppi che ne 
controllano la produzlone o la dlstribuzlone. 

II prlmo e fondamentale oblettivo nostro perci6 e e resta 
la denuncla plii energlca e documentata di quest! fenomenl, la 
azione tesa a resplngere tra le masse una sorta dl rassegna-
alone di fronte all'lnfernale meccanlsmo volto a svuotare le 
conquiste salarlali Non un solo prezzo al dettagllo deve essere 
ritoccato In aumento nel nostri negozl c 3perativl, senzu che 
con opportune misure se ne spleghl al soc! ed al client! le ra-
gioni che ci hanno lndotto a farlo e Hndicazione dei provvedl-
menu di polltlca economics generale da rlvendicare necessarl 
per impedire l'aumento stesso 

Di fronte a questa grave sltuazione, nelle piu diverse zone 
del paese cresce la spinta alio sviluppo del Movimento coope-
ratho. Sono sempre piu numerosi gli incontri e i dibattlti fra 
le o •ganlzzazioni di fabbrica del lavoratorl e la cooperazione, 
fino all'importante nccordo stipulato a Milano tra le tre cen-
trail sindacali e tutte le centrali cooperative Questo accordo, 
dopo aver ribadito la piattaforma comune di lotta contro il 
carovita, aflerma- « Scopo immeduito dell'azione comune do 
vra essere una vasta campagna fra le masse lavoirtnci per di-
vulgare gli obiettivl dl lotta e per allargare la base dl massa 
della cooperazlone sollecitando i lavoratorl a parteclparvi Non 
vi e dubblo che tntanto la cooperazione potra sviluppare ap-
pieno tutte le sue possibility nell'interesse del lavoratorl e del-
la collettlvita in quanto potra dlsporre di una sufliciente dl-
mensione nnanzlarla e dl una larghisslma parteclpazlone po-
polare. In questa prospettlva le organizzazioni sindacali' e le 
centrali cooperative si impegiiano a promuovere, nel luoghi di 
lavoro e In tutte le sedl possibill, incontri fra 1 lavoratorl al 
fine dl sviluppare ed ostendere la collaborazlone sui temi ge-
nerall ed indlvlduare nuovi strumentl C azione anche speci
fic! ii. 

II Passe, con U suo voto del 7-8 glugno, ha condannato 11 
partito della crisi, del rlnvio del problemi, della eluslone delle 
aspettative delle grand! masse lavoratrlcl. Le Regionl sono co-
stttulte. Occorre incalzare con tutte le nostre forze nel con
front! del governo, cosl come gia nol momento stesso della 
formazione delle Glunte, del programml delle Regionl e del Co-
muni, perche si affrontlno problemi tanto acuti present! nel 
Paese e sulla base dl goluzlonl favorevoli alle grandl masse 
lavoratriol. 

Glullo Spallona 

II ruolo della 
nella moderna distribuzione 

Intcnisln col prcsid<'ntc Tulco Chcccucci 

Una forte COOPIITALIA 
al servizfo deiia 

cooperazione m consumo 
L'entrata del capitale Tinanziario nel settore ha sconvolto I tradl-
zionali equil ibri del mercato - IFI-Fiat e Montedison controllano 
rispettivamente la Rinascente a la Standa - La risposta oella 

cooperazione dl consumo italiana 

11 direttora alle ven
due della Coopltalla, 
dntt. Giuseppe Berru-
ti, illustra in questo 
scritto il ruolo e la ft-
nallla dell'importante 
organlsmo economico 
della cooperazione ita
liana. 

Lo sviluppo lndustrlale 
del Paese si assocla sem
pre plii rapidamente ad 
un processo dl concentra-
zlone della produzlone del
le mere! — di tutte le mer-
cl, anche dl quelle che eo-
stitulscono benl dl consu
mo Immodiato come 1 pro
dottl alimentarl — in gran
dl lmprese, In poche gran
dl Imprese, 

La concentrazlone lndu-

A Lignano 
la XXIV 

assembled 
Coopmalia 

I.ii XXIV AsM'lnlilra ge
nerale ortlinarla dei sncl 
della Conpitalia inlzia oggi 
a Lignano I'liiela (Udlne) 
presso 11 Circolo dei fore-
stieri per discutere e dell-
berare sul seguente ordine 
del giorno: 

1) Kelazlone del Consl-
gllo di amministrazlone sul 
bilancln; rclatore I'. Forna-
sarl. 

2) Relazione sul program-
ma della Coopltalla; relato-
re F. Checcucci. 

Le relazioni saranno Il
lustrate nelln mattinata dl 
oggt martedl 23 glugno. 
Nel pomerlggio avra luogo 
il dlhattito che si conclu-
dera nella mattinata dl 
domanl 24 glugno. 

FORTE IMPENNATA DEI PREZZ1 

Via dalla tavoSa 
anche il «grana»? 

Sul burro, la carne, la f rut ta vengono imposte delle vere e proprie 
taglie - Prezzi all'ingrosso e al minuto 

L'impennata del prezzl con-
tinua. Secondo dati ufficlali 
l'aumento del 4,3 per cento al 
minuto e del 7,2 all'ingrosso 
durante 11 1969 e l'ulterlore 
crescita nel primo quadrime-
stre del 1970 ha riproposto 
l'interrogativo sulle respon-
snbilila. 

La ricerca delle cause della 
crescita i'ei prezzi vlene ri-
ferita a cause diveise. 

Le cause dell'aumento dei 
prezzl sono fra l'altro insite 
all'interno della stessa strut-
tura produttiva Italiana. II 
peso della rendlta parassitarla 
si rlflelte sul prezzl del pro-
dotti agrlcoli, 11 profitto spe
culative, la rendlta urbana 
sull'alto costo della vita, La 
via d'usclta e quella delle rl-
forme, Esse possono llqulda-
re le sacche at rendita e pro
fitto speculativo che si riper-
ouotono negatlvamente sul 
prezzl o sullo stesso sviluppo 
economico del Paese. Per 
questo 11 movimento coope
rative e un convlnto asserto-
re delle riforme. 

A proposito dei prezzl si rl-
leva intanto che 1'andamento 
di quelli aH'ingrosso e stato 
inferio'e a quello al minuto. 
Che sul traguardo del consu
mo l'aumento dei prezzi all'in
grosso troverebbe una specie 
di mmo Si tratla pill di una 
speran/.a che di una realta. 
II tt'avaso deiraumento del 
prezzi all'ingrosso su quelli al 
minuto e infatti in corso e 
spiega 11 continuo aumento 
del costo della vita. 

Consideriamo alcune voct 
dell'autnenio dei prezzi. Se
condo una recente Indagine 
della direzione acquistl della 
Coopltalla suH'andamento dei 
prezzl all'ingrosso nel prlmo 
quadrlmestre dell'annata in 
corso, la produzlone dl lat-
te e ad esempio aumentata 
del 5 10 per cento rispetto al 
corrispondente periodo del 
1969.1 quantltatlvl dl latie han
no trovato facile collocazio-
ne presso le lmprese dl tra-
sformazlone e in quelle im-
pegnate nella produzlone dl 
formagglo grana, Ma all'au-
mento della produzlone lattl-
fera e corrisposto un sensl-
bile aumento del prezzl del 
formagglo grana. Dal marzo-a-
prlle del 1969, rispetto al cor
rispondente periodo dell'anna
ta in corso, il prezoz del grana 
padano marchlato e aumenta-
to di 360 lire al chilo. Quello 
del grana fuorl zona dl 380 lire 
Al onilogrammo, Lo st-esso fuo-

rizona di seconda qualita e 
aumentato di 400 430 lire al 
chllo. 

Nel settore delle carni bo
vine per uso industnale nel 
mese dl aprlle si e registra-
to un rlncaro del 6-7 per cen
to cul segu.ra un Inevitable 
prezzo dei salumi ad alta per
centuale dl carni bovine. Per 
I prosciutti staglonatl tipo Par
ma si e gia verificato un au
mento dl 40 lire al chilogram-
mo nel primo trimestre dello 
anno e per il prossimo seme-
stre si prevede un rlncaro di 
100150 lire al chilogrammo. 

Nel setiore ortofrutticolo si 
rlpete l'aggressione stagionale 
del carofrutta a sfondo spe
culativo. Uniche beneficiane 
dell'operazione sono certe co-
sche dell'mtermediazione che 
continuano ad operare presso-
che indisturbate. 

Per limitare l'aumento dei 
prezzi all'ingrosso che si ri-
percuote inevitabilmente al 
minuto, il movimento coope
rative chiede fra l'altro al go-
vernanti che certe partite di 
burro e di carne siano distri
bute a prezzi controllati an
che alle cooperative. 

striate. In una toeleta oa-
pitalistica avan/.ata, non 
e plii un fatto soltanto na-
zlonalo ma sempre piu si 
presenta come 11 rlsultato 
dl acoordl, dl fusion! o dl 
lncorporazlonl tra grand! 
lmprese apparlenentl a 
Paesl dlversl. 

Questl due fenomeni - -
la concentrazlone della pro
duzlone In poche grandl 
imprese, 11 carattere in
ternazlonale del processo 
di concentrazlone — non 
rappresentano soltanto un 
fatto « tecnlco », non han
no come oblettivo soltan.o 
l'accrescimento della « pro-
diitHvitan lndustrlale, ma 
detenninano pesantl quan
to ormai evident! conse-
guenze sul mercato del be
nl di consumo dl massa, 
anche sotto un profllo plii 
generale. In che termini 
il problema e cloe fon-
damentalmente « politico »? 
Quando il grnppo FIAT as
sume un ruolo dominance 
nel gruppo Rinascente-U-
pim-Sma, quando la Mon
tedison assume il control-
lo del gruppo Standa, quan
do cioe si determina una 
simbiosi organica tra gran-
de lndustria e grande di
stribuzione, 1 termini di 
equilibno del mercato — 
considerato nella sua glo-
balitii — vengono sconvol-
tl Ma tale squllibrlo di-
venta ancora maggiore — 
e assume appunto 11 ca
rattere dl un grande fatto 
« politico », politico e so-
elale — quando contempc-
raneamente si svlluppa la 
concentrazlone della produ
zlone in poche grand! im
prese. Cosl 11 cerchlo si 
chiude: un ristretto nume-
ro di grandl lmprese di 
produzlone determina il 11-
vello dei prezzi del beni di 
consumo, ed lntervlene di-
rettamente nella granda 
distribuzione di massa. 

Qual e la risposta che la 
cooperazione dl consumo 
Italiana ha inteso dare e 
d& a quest! fenomenl, a 
questa realta della struttu-
ra produttiva e dlstributl-
va del Paese? 

In primo luogo creando 
uno strumento unitarlo di 
sviluppo della forza com-
merciale delle Cooperative 
dl Consumo, un grande 
Consorzlo Nazionale: la 
COOP ITALIA, autogestlto 
dalle Cooperative. 

In secondo luogo lnter-
venendo direttamente nel 
campo della produzlone dei 
beni di consumo, svlnco-
landosi sempre pill dalla 
soggezione alle grandi im
prese private: questo e il 
signiflcato concreto, la fun-
zlone precisa del prodotto 
COOP. 

II prodotto COOP non 
rappresenta, infatti, soltan
to una attestazlone dl qua
nta e dl genulnita della 
merce; ma sempre plii le 
Cooperative di Consumo, 
attraverso la COOP ITA
LIA, si muovono in due 
precise dlrezlonl nella po-

UNA MODERNA RETE COOPERA1TVA 

160 miliarcii di vendite 

2. «:?•>! '*"$ sj.1 

LK Coopltalla 6 11 Consorzlo nazionale della coo
perative- dl coniumo anociate alia lAga nnilonale 
delle cooperative. Cottltulta nel 1947 lo Coopltalla 
rappreienta oggl II piu Iniportante organlimo eco
nomico della cooperazione dt consumo italiana. Gisa 
asslcura alio cooperative I'approvvlglonamento del 
prodottl dl tuttl I settorl morceotogici dn quelli ali
mentarl alia droghorla, dalle bevande al prodottl 
non alimentarl (abblgllemanto, elettrodomestlcl, 
e c c ) . 

Oran parte del prodottl trettatl dalla Coopltalla 
portano II mirchlo Coop • I mirchl uclu i lv l delle 

cooparalivo di consumo (Sol d'oro, Maros, Ely, 
Danke, Shining, a c e ) . 

La Coopltalla si artlcola In sedl e sorvlzl perl-

ferlcl autogostiti dalle cooperetivo. I suol magazzinl 

coiisortlll gla opeiantl a In via dl Istltuzlone si 

trovano nell'area dl Torino, Genova, Milano, Cre

mona, Pordanono, Regglo Emilia, Anzola Emilia (per 

Bologna, Modona o Forrara), Ravenna, Flrenze, Ca-

stlgllone dol Lago, Plomblno e Pisa. NELLA FOTOi 

un aspstto del magaialno consortlle di fiollato 

(Milano), 

lltica del prodotto con 
marchio cooperativo: l'ap-
provvlgionamento dlretto 
presso le Cooperatlvn di 
produzlone e dl trasforma-
zlone dei prodottl agiieoll 
— reallzzando intese sem
pre plii vaste ron le Coo
perative associate nell'« Al-
leanza Italiana delle Coope
rative Agricole »; il pjten-
ziamento crescente lella 
«COOP-Industrla», l'inipre-
sa creata dalla stessa Coo
perazione di Consumo per 
la produzlone di un sem
pre migglor numero dl 
mercl. 

II prodotto COOP eontri-
buisce cosl a consoltdare 
e rafforzare il rapporto 
tra produzlone eooperatl-
va e distribuzione coope
rative; rende operante 11 
princlpio espresso dall'ultl-
mo Congresso della Lega 
Nazionale delle Cooperati
ve: potenziare e portaro 
avantl un «sistema nazio
nale di cooperative autoge-
stiten da! lavoratorl e dal 
consumatorl come alterna-
tlva al monopolio nella tra-
sformazione del sistema 
economico nazionale. 
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Un'immagino unitaria della Coop che consents dl identlficaro I puntl 
dl vondlta it stata realizzata da una efilcace azione pubbllcitarla come 
risulta dal manifesto che rlportlamo sopra. 

II processo di ammodernamento della strut-
tura cooperativa - I programmi di estensiona 
della rete Coop - Chiesto al governo un fondo 
di dotazione di 50 mil iardi per gli investimentl 

Carovita, dannazione della 
massala. Gli scatli della sea-
la mobile che si susseguono 
hanno quasi raggiunlo tl 11-
vello dl guardia. I" una sea-
la che nncorre I continul au
menti dei generi di largo con
sumo, 11 segno dl un'aggres-
slone contlnua alia capacila dl 
acquisto dei cetl popolarl. A 
quail rlmedi si pud ricorrere7 

La venliquallresima assent-
blea della COOP Italia — il 
Consorzio unico nazionale del
la coonerazione di consumo 
— affr'mla il t»ma del caro
vita E uno dei nodi centra
li della relazione dl Fulco 
Checcucci, presidente del Con
sorzio. Abbiamo chiesto al re-
latere qualche antlclpazione 
sulla matena della sua rela
zione Checcucci e un glova-
ne dingente cooperativo pro-
ventente dalla Toscana, la re-
glone one si sono sperimenla-
te con successo le forme piu 
avanzate delle slrutture di ven
dita. 

Quail mlzlatlve — chledlamo 
— possono essere prese per 
contenere 1 eontinui aumenti 
del costo della vita? 

Non si tratta ovviamente —-
risponde — dl scoprire una 
specie dt vaccmo. Vincessan-
te aumento del generi dl pri
ma necessitd e provocato da 
molteplici cause. Si Iratta di 
stimoll inlerni e di ripercus-
sioni esterne AW mterno 11 

APRI GLI OCCHI E COMPRA COOP 

Nuovo nuodo della massaia 
di vedere i suoi acquisfi 

Lo slogan per i prodotti che portano II marchio cooperativo mantiene la promessa di prezzo 
e qualita - 700 punti di vendita moderni, 49 supermercatl e 2800 negozi tradizionali 

MILANO, glugno 

Aprl gli (icehi . compra con 
due « o». E' lo slogan della 
Coopltalia per 1 prodotti che 
portano il suo marchio. Le due 
« o » diventano per l'occasio-
ne pubblicitfcrla un paio di 
gross! occhlall sul naso della 
giovane massaia. E' il modo 
nuovo di vedere gli acquistl, 
quello clio indica il movimen
to cooperative Dietro le nuo-
ve lenli ideali della massaia 
e'e una garanzia di prezzo, di 
qualita e di genuinita degli ali-
mentl con le due « o ». 

Si tratta dl un messaggio 
che dal televisore, al cinema, 
da! giornah, alia radio e a! 
manifest! mural! e giunto al 
consumatore. E non e passa-
to mosseivato. Ormai oltre un 
mlhone di italiani al giorno 
acquistano prodotli col mar
chio Coop. E il loro numero 
cresce continuamente. La gen-
te apre gli occln. 

II marchio Coop e passa-
to dall'anonimato, che talvol-
ta lo caratterizzava agh occhl 
della massaia, ad una precisa 
mdicazione dl convenienza. C'e 
cln acqmsta ancora prodotti 
Coop senza sapere il signifl
cato del marchio. Li compra 
in quanto II trova buoni e 
convenient!. Ma, poi, si do-
manda cosa vogllano dire le 
due « o », e trova sempre chi 
glielo sp'ega 

II segreto del marchio 
Coop sla nel passaggio di-
retto delle mercl dalla pro-
duzione al consumo. Nella oli-
minaziono delle scorciatole 
speculative sul piu impoHan-
te capltolo dei bllanci fami-
liari, quello alimentare. Si e 
scritto tanto sul fatto che una 
arretrata struttura dlstributi-
va provocherebbe l'aumento 
del prezzl. SI tratta dl una 
mezza veritii. 

I vari supermercatl con la 
« S » lunga saltano via, e vo-
rci, diveisi passaggl interme-
dlarl, ma per appropilarsl al
ia fine del loro importo to
talis. II passaggio delle mercl 
dalla produzlone >u consumo 
serve in tal caso per rimpln-
guare le cosse delle tlnanzla-
no da cul dipendono 

La rete della Coopltalla no 
II suo obiettivo e quello dl 
utilizznre una moderna stnit-
tura dlstnbullva nell'inteiesso 
della comumtii e non a Un! 
prevalent! di lucro privato. 

A questa impostazlono si 
oppone quella del movimento 
cooperativo. II fine dl chi com-
Pia ognj giorno e quello di 
spendere bene. Per spenders 
bene 1 propri quattrim c'e la 
soluziont associativa, quella di 
diventarc cooperatori. In tal 
modo si ha voce in capltolo 
sul com della spesa. 

Dicevamu che oltre un ml-
liono di italiani al giorno com
pra piocotti Coop Dove? 

Una nuova rete cooperativa 
e statu c istrulla dngli assocla-
ti, si & tra.sfoimalii nel (em-
po, ha arncchilo e promosso 
gloiiose rudizloni La paiieci-
pazione, la capacila creatlva 
dei cooperaloil ha messo a di-
sposizione dei I'onsumalori ol
tre 700 .junti dl vendila mo
derni in tutta Italia. Si va 
dalle dimension! miniine a su-
permercutl di ollro 400 mptri 
quadrat! dl superflcie oltre al 
2800 negozl tradizionali, con 
un volunio dl vendite che l'an-
no scorso ha ragglunto i 150 
miU&rdi di vendit* oooperatl-

ve e 1 9 miliardi nel circoll. 
I centri ove la moderna rete 
distributiva dispone di orga
nizzazioni tecnicamente piu 
avanzate sono l'Emilia con cir
ca 11 38 per cento dei negozi 
cooperativ! sul totale con una 
mezza dozzina dl supermerca
tl, la Toscana con 11 32 per 
cento e 22 supermercatl, la 
Lombardia con circa il 15 per 
cento e 8 supermercatl. Se-
guono il Piemonte, la Liguria 
e il Frmll-Venezia Giulia. II 
movimento cooperativo e pol 
presente in tutle le altre re
gionl italiane sia pure a 11-
velli divers! dl sviluppo. 

II momento attuale di svi
luppo della cooperazione dl 
consumo e dato da un pas
saggio graduate dai piccoli al 
grandi punti dl vendila. Tale 
processo si roallzza attraverso 
la concentrazlone del potere di 
acquisto alle font! di produzlo
ne, estenslone degli assortl-
menti e delle gamme e forma-
tl dei varl prodottl e con l'o-
biettivo di una produzlone 
cooperativa che ha gia rag-
giunto tragimrdl importantl 
nell'area europea. 

Tutto c!6 si trasforma nel
la tripllce garanzia di prezzo, 
qualita e genuinita, di cul par-
lavamo all'inizio. Garanzia che 
ha fatto aprire gli occhi alle 
massale che comprano ogni 
giorno piu prodottl col mar
chio Coop. 

La rete distributiva reparat ive cu>. -uperficl dl vendita oltro I 100 
metrl quadratl e 'n continue espanslone, Nel graflco: II numero del 
negozi Supercoop In eleuno regionl Italian*. 

Massiccia calata estera nel settore alimentare 

II dollaro ha trovato 
in Italia il suo Eldorado 
Ripercussioni dell ' incontrollata operazione sui prezzi e ostacoli a 

un coerente sviluppo industriale 

II settore alimentaie e dl-
ventalo una specie di Blldora-
do per la caiata del capitale 
estero nella penlsola Fra le 
ragioni della crescente pre-
senza del capitale estero nel 
settore va anzitutto conside
rato 11 basso piezzo dei pro
dotti alimentarl Italian! ri
spetto ad alt11 Paesi. Diverse 
aziende alimentarl italiane a 
parteclpazlone estera fanno 
ormai capo a potenti gruppi 
internazionnli quail la Ne
stle e la Unillver che recen-
tr-mente hanno notevolmente 
allargato la loro piesenza. 

Altre entiate estcre nel set-
tore ahnieiUaie italinno as-
sumono la liiiutteristica di un 
sondagglo suscettibile d! ul
terior! s\iluppl dt mteressi In 
Italia E' 11 caso delle a/len-
de Noi'd-Anierlcano che han
no asstmto parteclpn/ionl ie-
centl In medle e piccolc azien
de alimentarl nostrane. no-
nostante 1; loio dlineuslone 
gigantesca. 3t tiattn dilla Ge
neral Foo Is, Inten.ational 
Corn Plod icts, della Heinz, 
della Coigete-Palmoll'e, Ge
nua l Mllli >d ultra. D ilia fa-

se di sondagglo esse passano 
spesso, come nel caso della 
Saiwa controllata dalla sta-
tunltense National Biscuit 
Company (Nabisco), ad una 
azione dl consolldamento. 

Da una recente indagine 
ufflclale risulta che ventltre 
aziende alimentarl Italiane 
fanno capo a grandi compa-
gnle degli USA. Per citare 
qualche slgla fra le piu no
te la Elah dolclarla e con
trollata dalla General Food 
Company amencana. La 
Monda Knorr, che produce 
preparatl per brodo, mine-
stre in busts e pntate dlsldra-
tate fa capo alhi Internatio
nal Corn Products. 

La Plasnion, alinientl pel 
rini.m/ia, alia Heinz Com
pany La Lonibnuli. piepnratl 
per brodo, alia Colgatc-Pal-
niollve statumtense 

Altre quattordicl aziende 
alimentarl iUliane lanno ca
po a societa svizzere, che a 
loro volta sono in parte con-
trollate da cotnpagnio amc-
rlonne. La Localelll che ope
ra nel rampo del derlvnll del 
lntte e delle oarnl lavoiato e 
oontrollala dalla Nestlo. II 

Salumillclo Milano dalla Wl-
nefood. Nel settore delle be
vande alcoohche la stessa Wl-
nefood controlla la Lambertl 
vlnl veronesl, l'Agrlcola aag-
glano, la dltta Callssano, la 
SocietA vinlcola internazlona
le, la Monteflesoie, 1'Azlenda 
agrlcola Belvedere. L'Unilever 
angto - olandese controlla po! 
ia Cacao afdnl rlunltl, la Spl-
ca (Alglda-Eldorado), le a-
ziende dl surgelatl Qenepesca 
e Invito. 

In genere gli uomlnl dl go
verno sostengono che la cala
ta del capltalt esterl in Italia 
pu6 essere posltiva. Non sta-
blllscono gencrnlmente 11 pun-
to In cm di\enl,\ solTocato-
ua o tale d.i impedire uno 
sviluppo ecoiionui'o che cor-
nsponda agh onontamenti dl 
una progriunnia/.ione denio-
cratlca e agli interessl della 
colleltivitft Talc punto crltl-
co o lasciato dl soldo nel va-
go E alia lunga possono far-
no le spese, come gla si nv-
veite. i consumatorl, 1 picco
li e medi produttori agrlcoli 
ed uno sviiuppo autonomo e 
coctente della stessa Indu
strla alimentare Italiana, 

processo di concentration* 
connesso alia massiccia en-
trata di capitale /tnanzlarlo 
nella grande distribuzione ri-
specchla quello veiilicatosi 
nelle strutture produltwe SI 
tratta di una scala mobilt 
del profitto che dalla produ
zlone risale alia distribuzione. 

Cause esterne riguardano 
l'aumento tie! prezzi interna-
zlonali derivalo dall'aggressto-
ne Imperlallsta nel SudKst 
asiatlco. Esso e I'eOelto della 
quota parte dei costi di guer-
ra che viene passata per I'm-
casso nel Paesi del blocco 
allantlco. In tal senso il co
sto deliinllazlone del dollaro 
vlene in ultima analiit addos-
salo alia massaia tutte le vol
te cite /a la spesa Rlmedi 
contro il carovita'' Not coo
peratori jacciamo del nostro 
megho Ma, vidubbiamenle, s( 
tratta di un problema che in-
veste t'mtera struttura politU 
ca e sociale del Paese, 

Con quail lniziative la COOP 
Italia ailronla questo proble
ma d'lnteresse generale? 

La COOP Italia e un orga
nlsmo economico che fa par
te della Lega nazionale e del-
I'Associazlone cooperative dl 
consumo. Essa d 1'elemento 
propulsore del processo di rln-
novamento deda rete distribu
tiva cooperativa e per la rea-
hzzazione di una polilica com-
merciale auionoma. 11 suo 
compito ei<senzlale e quello 
dl piomuovere una polilica dl 
marchio COOP con Voblettivo 
di contiapporre a quella non 
sempte coeiente delle gi au
di concentrazionl privatistiche 
una /ondata garanzia dl prez
zo e qualtla che piescnida da 
pres.ioche exclusive tlnallla dl 
lucro. In altri termini operia-
mo oer tmporre, col sostegno 
e la parteclpazlone del consu
matorl assoclatl, una lunzto-
ne calmieratrice sul mercato 

Non e un'impresa taelle In 
altii Paesl euiopei talc tun-
zione c sostenuta, non soltan
to a parole, dai gorernt Ha 
nol si c smora prejerilo ope
rare per vie interne raflorzan-
do la presenza di aziende dl 
Stato nella grande distribu
zione con I'mtento di inter-
venire nel suo iumultuoso svU 
hippo con inizialive che do-
viebbero quanto meno assi-
curare una protezlone del con
sumatorl 

Cosa tare'' la COOP Ita
lia guida un laborioso pioces-
so dl ammodernamento della 
tradlzlonale struttura coope
rativa dt consumo. Per rea-
llzzare tale obiettivo abbiamo 
costruito una moderna rete dl 
distribuzione. 

Tale sviluppo — Inlerrom-
piamo — richlede un'eslensio-
ne delle strutture di vendita. 
A che punto slete al riguardo? 

Programmi dj estensione 
della rete COOP llalla sono 
in corso di attuazlone nel la-
zlo e In avviamento in al
tre region! quail, ad esempio, 
il Veneto, le Marche e IVm-
brla, ove proccde un proces
so dl rajtorzamenlo della 
strutture eslstenti. In com-
plesso procediomo a maechia 
d'olio su rlchiesta del con
sumatorl e dl Entl locall, dai 
centrt piu jorti per raflorza-
re e ammodernare le struttu
re tradizionali eslstenti. SI 
tratta dl un lavoro impegna-
two che potrebbe procedera 
piu speditamente e con plit 
ejjicacla qualora I governan-
11 riconoscessero nei fatti la 
junzlone sociale della coope
razione, previsla ncll'art 9S 
della Costituzione. 

Quali proposlc avanza ]«, 
COOP Italia e quali richlcsta 
fa il governo per assicuraro 
11 necessano appoggio al pro
cesso dl rinnovamenlo che si 
realizes nell'interesse collet-
tlvo? 

Anche In epoche dl credlto 
facile la cooperazione e slata 
la grande esclusa. 11 movi-
menlo cooperativo o(lrc oggl 
soslanziali qaranzic dl condu-
zione, tali da motware le foil-
date rlchleste relative a una 
legislazione plii confacenle al 
suo svilupjx). Diverse propo. 
ste dl legge sono slate pr«-
sentale al riguardo In Parla-
menlo e attendono tuttora 
una sanzlone definlllva. Esiste 
un progelto per un fondo dl 
dotazione agevolato dl 50 mi-
darrii per i necesian Investi
mentl Slnorn la cifra si II-
rnira o sou sei miliardi 

Se il governo mole, coma 
dice, aOrontare il problema 
de! carovita, deve fornlre alia 
cooperazione gli .drumentt ere-
dilizi necessari per t'occor-
renza. La mano pubbllca nel-
V cconomta doviebhe mollre 
mettere a dispo'nzione super. 
flcl di vendita per supercoop 
net locall dl nuova costruzlo-
ne Alii I problemi minori si 
polrebbero afjronlaie, ma ci 
porferebbero al dcltaglio. sla 
pure non trascurabil'e. della 
nostra azione coopeiatlva )icl 
suo complesso. 

Ecco in smte>l I temi /on-
damenlall dell'a^lone promos-
sa dalla COOP llalia negll ul-
tlml anni. II presidente Chec
cucci rlcorda mfine I'aziont 
coordlnala frc. s.ndacatl e coo-
peraz, uic per limitare il ca-
lovila ,'c attese che la costi
tuzione delle Kepionl ha sol-
leialo nel movimento coope-
lativo Atle.se > he non deb-
bono cs-si'ic de.'ise e che ri-
chiedono mlanto piecise dl-
spoilzionl per la lifarma dei 
mercait acnerati all'inoiossa » 
per rimportazione delle def
late fondaincntaii, quail il bur
ro e le carni, da immettcrti 
nel consumo a prezzi control
lati ullluzando anche la rete 
eooperatuxi. 

m. m. 
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