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Novita 
in Puglia 
sul fronte 
issociativo 
Si stanno verificando nel 

Paese ed in purticolare nel 
Mezzogiorno fatti di impor-
tanza politica che ripropongo-
no con forza la questione 
agraria. cooperativa e as
sociativa. in una vislonc 
nuova. moderna e democra-
tica. Sono i grand! movlmen-
ti e lotte dei viticoltori, de
gli olivicoltori, dei produttori 
agricoli pugliesi. che respingo-
no cpn decisione la vecchia 
linea di politica agraria e le 
decision! comunitarie che si 
vuole proseguire ad ogni co-
sto a danno degli stessi pro
duttori. dei consumatori e 
della nostra economia. 

La Puglia e una delle piu 
grandi ed importanti regioni 
agricole del paese. Produce 
tra l'altro il 25% del vino ita-
liano; il 30 % dell'olio di oli-
va; piu del 30rr del grano 
duro, oltre a notevoli quan-
titativi di prodotti ortofrutti-
coli, tabacchicoh. bieticoli. 

Da questa situazione risul-
ta evidente che un reale svi-
luppo equilibrato della eco
nomia regionale, deve fare 
perno contestualmente sulla 
agricoltura e sulla industria 
a questa collegata. Una ri-
prova di questa necessita e 
data dalle conseguenze del 
tipo di svlluppo industriale 
perseguito negli ultimi anni 
che ha aggravato gli squili-
bri settoriali e territoriali e 
non ha contribuito ad eleva-
re il reddito procapite fra il 
cittadino pugliese e quello de 
nord. 

Ecco come il problema fon-
damentale del Mezzogiorno e 
della Puglia rimane ancora 
quello della agricoltura. con-
siderato il peso che questo 
settore continua ad avere nel-
la formazione del reddito. 

Una nuova politica agraria, 
richiesta e sollecitata da gran
di movimenti e dalle possen-
ti lotte dei coloni. affittua-
ri, coltivatori diretti puglie-
si e che e alia base dell'azio-
ne permanente del movimen
to cooperativo e delle altre 
organizzazioni sindacali e pro
fessional!. deve risolvere i 
tanti problem!, antichi e nuo-
vi. della nostra agricoltura, 
per un processo di ammoder-
namento e di sviluppo, per 
una profonda trasformazione, 
per favorire il passaggio del
la terra in proprieta a chi la 
lavora, per l'attuazlone inte
gra l della legislazione sullo 
affitto e per una radicale tra
sformazione in questo senso 
dell'attuale rapporto colonico, 

Una nuova politica agraria 
deve avere come presupposto 
fondamentale una politica del-
l'interveto e dei finanzia-
menti ' pubblici con destina-
zione prioritaria verso le ini-
ziative pubbliche ed a carat-
tere cooperativo ed associa
tive. Elemento essenziale dei 
finanziamenti pubblici e quel
lo deH*intervento delle strut-
ture. le trasformazioni, la rior-
ganizzazione produttiva, le 
strutture sociali gestite da! 
contadini per la lavorazione, 
trasformazione e commercia-
lizzazione della produzione 
agricola; una nuova politica 
del credito agevolato per la 
cooperazione, rivolta aH'am-
modernamento delle aziende 
dirette-coltivatrici singole ed 
associate; mutui e contri-
buti Integrativi per la difesa 
della produzione e program-
mi di intervent! fitosanitari. 

Ognl forma discriminatoria 
In questo senso deve essere 
cancellata, ogni manovra 
clientelare e speculativa de
ve essere liquidata specie nel-
le nostre zone meridional! do
ve la politica dell'intervento 
pubblico e stata pascolo ri-
servato di forze politiche e di 
grandi notabili. 

I provvedimenti legislativl 
e gli interventi pubblici nelle 
campagne devono essere at-
tuati con i poteri decisionali 
dell'Ente Regione e devono 
rappresenlare una condizione 
essenziale per il nnnovamen-
to democratico della nostra 
agricoltura. 

Non meno importante. e Io 
dimostrano i grandi movimen 
ti unitan e le lotte delle po-
polaziom e dei contadini del
la Puglia, Lucania ed Irpinia 
e il problema della irrigazlo-
ne nelle campagne. 

L'agricoltura pugliese. nel 
quadro di una nuova politica 
agricola, di sviluppo produttl-
vo. di interventi occupazionali, 
ha bisogno immediato dell'at-
tuazione del piano generale 
di irngazinne. considerato 
elemento primano ed indi-
spensabile. Questa scelta non 
deve subire altri rinvii se si 
vuole portare avanti con ur-
genza un nuovo processo di 
sviluppo oreanico nelle no
stre campagne. 

II movimento cooperativo e • 
fissociatlvo. soprattutto in que
st i ultimi anni. pur con diffi
colta e con l'azione discrimi
natoria attuata ad ogni li-
vello presenta risultati apprez-
zabili nei divers! settori ed 
in particolare nelle campagne. 

In Puglia iniziative e risul
tati del movimento coopera
tivo sono caratterizzati nei set-
tori: vitivinicolo. olivicolo. 
bieticolo. cerealicolo. per la 
organizzazione del potere con-
trattuale. realizzando pro-
prammi e strutture. cantine 
social!. oleifici cooperativi, 
impianti rollettivi per la pro
duzione ortofrutticola. la pro-
mozione di consorzt e di as-
sociazioni di produttori. cen
tral! per il vino e per 1'olio. 

E* ormai • incontestabile il 
ruolo insostituibile della coo
perazione, - come momento 
specifico di autogestione e 
come vero e proprlo elemen
to strutturale di un assetto 
sociale in senso completa-
mento diverso dal passato. co
me fatto importante della par-
tecipazione dei lavoratori e 
del soci alle grandi scelte qua 
lificanti. per la costruzione di 
un potere da! basso e per ell-
minare i moment) separatt dt 
contrattazione. 

Rafiae-e Gadaleta 
Presidente del Comitate 
Regionale della Lega 

' Otemrativ e Mulue 

Lo sviluppo del movimento cooperativo nella pro vincia di Brindisi 

£ nato il Fronte delle cantine 
II risultato dei viticoltori del Salento vale p er Pintero Mezzogiorno - L'esperienza associa
tiva della Lega: collegamento con la cooperazione del Nord per raggiungere i m r̂cati - IIMEC 
non ha risolto i problemi; bisogna affrontarli ora su nuove basi 

Uno dei modern! complessi della provincla dl Brindisi associatl al Consorzlo Interprovlnciale del Salento. 

Tredici frantoi 
una sola centrale 

Dinamica presenza delPAICA in Puglia e Lucania - E' una delle nuove 
iniziative in program ma - L'altra direzione di sviluppo: il Metaponto ta-
rantino e materano - Risultati commercial^ ma anche nascita di un'este-
sa base associativa 

E' fuori dubblo che il movi
mento cooperativo agricolo 
pugliese aderente alia Lega 
delle cooperative e mutue e 
al Centro delle forme associa
tive stia attraversando un 
momento di crescita quanti 
tativa e qualitative puntan-
do a ridurre sempre piu la 
funzione subalterna propria 
dei complessi che si limitano 
a trasformare il prodotto da 
vendere a commercianti ed 
industrial!, elevando vicever-

sa la presenza organizzata 
dei contadini sul mercato, 
saltando rintermediazione e 
la speculazione, anche attra-
verso un processo piu orga-
nico e completo di lavora
zione e trasformazione dei 
prodotti agricoli. 

L'A.I.C.A., il Consorzlo na-
zionale di servizi di tutto il 
movimento contadino. delle 
cooperative, dei consorzi e 
assoctazioni dei produttori, 
nel quadro del programma 

Come resistere 
all9 industria 

Piu che in ogni altro com-
parto produttivo della nostra 
agricoltura. il settore orto-
frutticolo presenta le caratte-
ristiche piu marcate di set-
tore ricco con contadini po-
veri; la causa prima di que
sto fenomeno e da ricercarsi 
nel tipo di sviluppo in atto 
della nostra economia. 

Quindi agricoltura che pro
duce prodotti grezzi per Tin 
dustria e quest'ultima che fa 
da padrone del prodotto con
tadino. Le responsabilita di 
tutto ci6 ricadono sul gover-
no. sulla sua politica dell'in
tervento straordinario. dell'in-
centivazione. sugli accordi co-
munitari. sul continuo rinvio 
delle ri forme. 

In questo contesto si svi-
luppano le iniziative monopo-
listiche e speculative. Molto 
spesso si tratta di societa a 
parted pa zione pubblica o con-
centrazioni e fusioni come Pe-
rugina Buitoni. gruppo Cirio. 
Motta Alemagna. Amgoni. De 
Rica. Pavesi. dietro le quali 
troviamo le societa ex elet-
triche, la Montedison, la Shell; 
quindi capitate italiano e stra-
niero. quindi accaparramento 
di tutto il prodotto ortofrut-
ticolo agmmario escludendo i 
produttori nel momento della 
cornmercializzazione. 

Va pur detto che tanto e 
stato oossibile perche e man-
cato nelle mani del contadino 
pmduttore un potere contrat-
tuale nei confronti del mer 
cato. che poteva esserci con 
forme di associazioni e coo 
perative democraticamente 
gestite. 

Per questo. l'awenuta co-
stituzione dell'Associazione Jo 
nica dei produttori ortnfrutti-
coli ed agrumai nel Tarantino 
va considerata una scelta 
prioritaria in Puglia che gia 
vede fortemente impegnatn il 
movimento cooperativo della 
lega. I*A I C A., tutte le forze 
drmocratiche impegnate nel 
Centro delle Forme associa
tive che oltre ad interessare 
la Puglia dove estendersi alia 
vicina regione Lucana. 

Iniziativa importante questa 
se consideriamo che e nata 
in una zona come il Metapon-
tino — con centro Palagia-
no — dove negli ultimi anni 

e avvenuto un grande svilup
po del settore agrumaio che 
gia oggi interessa un'esten-
sione di Ha. 5592 con una pro
duzione annua di q.li 412.535. 
il cui valore lordo vendibile 
si calcola in 5 miliardi di lire. 
Valore. questo. che si rad-
doppiera nel prossimo tnen-
nio con I'entrata in produzione 
dei nuovi impianti. 

La validita deH'Associazio
ne c dimostrata anche dalla 
entusiastica adesione avuta 
dai produttori: gia oggi. a 
solo pochi mesi di vita, conta 
300 soci. per una quantita di 
oltre 90 mila q.li di prodotti 
ortofrutticoli in prevalenza 
agrumi, per valori che si ag-
girano intomo al miliardo. 

E' stata awiata la pratica 
per il riconoscimento deH'As
sociazione onde operare nel-
I'ambito degli accordi comu-
mtari. e che non potra non 
essere accolta. che ha gia 
fatto per i soci un ottimo la-
voro con I'AICA nel settore 
degli acquisti collettivi. che 
assieme alia valida struttura 
associativa nazionale — AICA 
— si avvia ad attrezzarsi con 
strutture adeguate per il la-
voro di conferimento. lavora
zione e commercializzazione 
dei prodotti da immettere di-
rettamente sui mercati nazio-
nali ed esteri. 

Ecco una esperienza esal-
tante. una struttura associa
tiva che i contadini-produtto-
ri po«wnno utilizzare attraver-
so I'autogestione. ed in unita 
con tutto il Movimento, come 
strumentn valido per inver-
tire la condizione di rapina 
e d? sottomissione. senza de
legare ad altri la difesa dei 
loro interessi nei confronti 
del mercato. Una politica che 
partendo dalla riduzione e lo 

, annullamento del grosso peso 
I speculativo delle conoentrazio-
• ni finanziarie monopolistiche, 
• difenda il reddito dei produt

tori. esalti il lavoro contadi
no. consenta un pirt valido rap
porto con i consumatori. nel 
contesto di un discorso nuovo 
che investe tutti 1 problemi 
delta campagna e della citta. 

Giuseppe Pichierri 
Presidente Federcoop 

dl Taranto 

dell' Associazione Nazionale 
delle Cooperative agricole, 
sta caratterizzando la pro
pria presenza in Puglia ed 
in altre regioni chiave del 
Mezzogiorno, fornendo non 
solo la propria esperienza nel 
settore degli acquisti collet
tivi (concimi, antiparassitari, 
sementi e quant'altro occorre 
per l'agricoltura), ma svilup-
pando l'iniziativa promoziona-
le. intesa a consolidare le 
strutture cooperative di base 
esistenti in Puglia (oleifici so
ciali, cantine cooperative, coo
perative di produttori orto
frutticoli etc.) e — quel che 
ci sembra piu importante — a 
costruire strutture piu mo-
derne ed avanzate, anche di 
secondo grado, capaci, cioe, 
di unire assieme la produzio
ne di tante cooperative, di ti-
pizzarne 1 prodotti, di imbot-
tigliarli nel caso • dell'olio e 
del vino o di lavorarli ade-
guatamente per portarli sui 
mercati italiani ed esteri. co
me nel caso degli ortofrutti-
coll. alio scopo di concentrare '• 
1'offerta per elevare il potere 
contrattuale dei contadini so
ci e in deflnitiva per miglio-
rare il reddito dei coltivatori. 

Eloquent! sono gli esempi 
nel diversi settori o compar-
ti produttivi. Le inlz^tive in 
corso nel settore vinicolo. ad 
opera del C.I.S. di Brindisi. 
che ha gia accumulate una 
buona esperienza di vendita 
dei vini imbottigliati del Sa
lento (i magnifici bianco e ro-
sato e lo squisito rosso Squin-
zano. premiati alia rassegna 
vinicola recentemente svolta-
si a Mosca) e che punta, dopo 
aver utilizzato gli impianti di 
imbottigliamento di Modena 
e Reggio Emilia, ad avere 
presto un proprio impianto, 
sono veramente importanti. 
Ma il settore cantine della 
AICA non si ferma qui. poi-. 
che e altrettanto Importante 
unificare la rete di vendita 
e conoscere le tenderize del 
mercato in Italia e all'estero, 
in Germama, Austria e t c 
Percid si e awiato uno stu
dio. utilizzando un'iquipe spe-
cializzata per fornlre •• alle 
strutture cooperative una 
sempre maggiore conoscenza 
degli sbocchi piu idonei alia 
nostra produzione vinicola. 

Piu interessante ancora ci 
sembra l'iniziativa awiata e 
decisa nei giomi scorsi a Ta
ranto nel settore dell'olio di 
oliva. E noto a tutti che la 
crisi dell'olivicoltura risiede 
anche nella difficolta del no-
stro movimento ad affrontare 
il mercato con olio tipizzato 
e imbottigliato per meglio 
combattere 1'invadenza degli 
oil dl semi e le sofisticazioni 
degli industrial! del settore. 
Naturalmente le carenze prin
cipal! sono del Governo che, 
volutamente, non ha una po
litica organica in questo set-
tore. Ebbene gia quest'anno. 
utilizzando il centro di imbot
tigliamento cooperativo - di 
Lamporecchlo (Pistoia) che 
lavora in legame con il Coop-
Italia che ha una rete di ven
dita concentrata in alcune 
importanti region! del Paese 
con piu di 3500 negozl e coo
perative di consumo. oltre 
1500 quintal! dl olio dei nostri 
oleifici sono stati awiati a 
questo sbocco. 

II fatto piu Importante e 
che ben 13 oleifici social! pu-
gllesl e lucani hanno dcclso 
con I'AICA dl costruire in 
Puglia un centro dl Imbotti
gliamento dell'olio ed hanno 

g!a lmpegnato oltre 6.000 
quintali di olio da conferire 
alia gestione sociale. a costi 
e ricavi, a partire dalla pros-
sima campagna olearia. A que-
sti bisogna aggiungere la pro
duzione degli oleifici di pros-
sima costruzione dl Poligna-
no a mare, Bisceglie, Molfet-
ta, Bitonto e Francavilla Fon-
tana (circa 800 milioni di fi
nanziamenti pubblici otte-
nuti). 

Altre iniziative riguardano 
il settore cerealicolo, in par
ticolare del grano duro, con il 
consolidamento dell' attivita 
dei Consorzi di Lavello e Mi-
nervino (quest'anno si esten-

' dera a Matera) per la com
mercializzazione collettiva del 
grano. utilizzando il molino e 
pastificio di Cortlcella (Bolo
gna) e accrescendo il potere 
contrattuale verso 1'industria; 

-nel settore del tabacco, lm
pegnato neiropera di trasfor
mazione imposta dai recenti 
accordi CEE, con una prima 
positiva iniziativa del Consor
zlo tabacchicoltori di Lecce 
che gestisce in forma coope
rativa un magazzino per la 
prima lavorazione del tabac
co con l'adesione di oltre 500 
contadini e nel settore orto-
frutticolo. il settore piu deli-
cato e difficile. 

Merita ai essere citata la 
iniziativa di Turi, dove — co-
m'e noto — e sorto un com-
plesso per la lavorazione delle 
ciliege (solforazione e conser-
vazione del prodotto denoc-
ciolato destinato aH'industria) 
che organizza 400 produttori; 
quest'anno sono state lavora-
te 3300 quintali di ciliege. Le 
difficolta sorgono. al momen
to della ricerca degli sbocchi 
di mercato, cui bisogna pre-
stare maggiore attenzione ad 
opera di tutto il movimento. 

Nel Metaponto tarantino 
(Palagiano) si e costitul-
ta rAssociazione dei pro
duttori ortofrutticoli e agru
mai. Anche qui I'AICA ha im-
postato il lavoro per una 
esperienza di avanguardia 
per la commercializzazione di 
8 10.000 quintali di agrumi, in 
particolare di mandarini. An
che nella parte materana del 
Metaponto e sorto un gruppo 
assoclato di produttori orto
frutticoli, in particolare di 
carciofl, 1 quali utilizzando la 
presenza sui maggiori merca
ti italiani di stand coopera
tivi dell'AICA, awieranno al
ia vendita collettiva 1300.000 
pezzi d! carciofl, rompendo la 
situazione di rapina determi-
nata da commercianti senza 
scrupoli in una delle piu ri-
denti e sviluppate zone del 
Mezzogiorno. 

Certamente slamo agli lnizi 
di un processo di qualifica-
zione e di promozione che ri-
chiede consapevolezza ed !m-
pegno di tutto il movimento 
contadino, cooperativo e asso
ciative, — nel quadro di una 
linea unitaria, rivolta a strin-
gere rapporti con le coopera-
tipe cattoliche. dell*EDA, ecc. 
— noncM la presenza dei 
partiti operai e democra
tic! a sostenere la realizza-
zione di una prospettlva dif
ficile. ma al tempo stesso 
esaltante. 

Gianni Damiani 
Responsablle Ufflclo AICA 
pugliese e Presidente del 

Centro regionale delle 
forme associative 

Lo sviluppo del Movimento 
cooperativo nella provincia di 

' Brindisi va assumendo sem
pre piu un importante ruolo 
neU'economia agricola. Le 
aziende cooperative di trasfor
mazione, dirette democratica
mente dai produttori, costltui-
scono lo strumento piii valido 
per sottrarre dalla secolare 
speculazione i contadini. II 
C.I.S. — Consorzlo interpro
vlnciale del Salento — al qua
le aderiscono n. 33 coopera
tive agricole, con una base 
sociale di 7.000 soci e piii 
ed un patrimonio di oltre 
3000.000.000 si e posto l'oblet-
tivo, affiancato dalla A.I.C.A. 
di ampliare la sua azione per 
la difesa dei prodotti agricoli 
e per sviluppare sempre di 
piu le cooperative nella Regio
ne pugliese. 

Le undid cantine sociali 
con una produzione di oltre 
550.000 q.li di uva; i dodici 
oleifici sociali con una pro
duzione di 65.000 q.li di oli
ve; le sel cooperative di irrl-
gazione; le tre cooperative di 
servizi e le due di conduzione, 
sono una realta di potere con
trattuale della provincia di 
Brindisi e del Salento che. 
a fianco alle altre cooperative 
esistenti dell'Ente di Riforma 
e non associate ad organism! 
sindacali, raggiungono nel Sa
lento una forza viva in svi
luppo. 

Utilizzando il movimento 
cooperativo democratico na
zionale, ed operando perche 
la cooperazione assolva ad 
una funzione sociale di difesa' 
comune, e stato stabilito lo 
interscambio tra le cantine. 
cominciando ad eliminare gli 
speculatori dal nostro movi
mento. 

I continui contatti con le 
cantine deU'Emilia, della To-
scana, del Piemonte. nonche 
con la cooperazione di consu
mo del Milanese e del Varesi-
no ci hanno dato conferma 
che non eravamo degli illusi, 
ma che realmente abbiamo 
una possibility di mercato, 
per mantenere la genuinita 
del prodotto, ottenendo nel 
contempo una maggiore re-
munerazione. 

Che il nostro vino sia dl 
qualita ben accetta, lo si no-
ta dalla esperienza fatta dal-
1'A.I.CA, di far mettere a dl-
sposizione i Centri di Imbotti
gliamento di Modena e Reggio 
Emilia, ove il vino meridio-
nale con il suo vero nome e 
con la sua genuinita raggiun-
ge i consumatori. 

Ancora oggi per6 si verifi-
ca che il nostro vino genuino. 
manipolato dai soliti sofisti-
catori, tornl sulle nostre men-
se piii o meno ben etichettato, 
come vino di preglo con alt! 
costi per il consumatore. E' 
indispensabile, quindi, che il 
nostro Movimento cooperativo 
realizzi nel Brindisino un Cen
tro dl Imbottigliamento, per 
soddlsfare le necessita della 
Regione. Infatti, e assurdo 
preoccuparci solo del mercato 
estero, quando e ampiamente 
scoperto e falsificato quello 
locale. E' per questo che si 
rende necessarla da parte de
gli Enti Pubblici preposti, la 
erogazione di sufficient! finan
ziamenti che non ostacolino, 
ma agevolino, la costruzio
ne del predetto centro im
bottigliamento 

E' chiaro che l'attivita del-
I'AICA non si sofferma sul 
mercato nazionale e validl ri
sultati si vanno raggiungendo 
nei contatti con il Movimento 
Cooperativo Internazlonale. 

Natura'mente, l'azione del
la Lega Nazionale delle Coope
rative, del due Consorzi na-
zionali, la politica di questl 
organism! in favore del Meri-
dione, non possono essere suf
ficient! se tutti ! produttori 
del Salento e delle Puglie non 
si uniscono in una linea co
mune di programma rivendi-
cativo e di lotte per risolvere 
i loro problemi. 

Un esempio notevole e sta
to dato in quest! ultimi tempi 
dal « Fronte unico delle can
tine cooperative ». I produttori 
vinicoli, senza preoccupazione 
di colore di partito. ma ani-
mati e sospinti dalle neces
sita economiche e di crisi 
grave deH'agricoltura. gib da 
due anni parlano lo stesso Hn-
guaggio ed e owio, chiedono 
le stesse cose. 

Questo «Fronte Unico del-
' le Cantine Cooperative» co-
stituito in Brindisi, deve dl-
ventare 11 Fronte Unico delle 
cantine cooperative pugliesi, 
per poter effettivamente otte-
nere quelle rivendicazioni im
mediate che nella grandiosa 
manifestazione del 1. Marzo si 
sono poste. Soprattutto, perd, 
deve realizzare un program
ma regionale di ristrutturazio-
ne della viticulture, affiancan-
do i Comuni e le Provincie e 
dando all'Ente Regione un 
indirizzo valido. 

Antonio Spinosa 
Presidente del CIS 

Nuove vie 
per Fimpresa 
autogestita 

II 20, 21, 22 l'assemblea dell'AICA 
II programma triennale per il Mez

zogiorno realizzato in due anni 

L'Alleanza italiana coope
rative agricole (AICA) terra 
la sua assemblea annuale. In 
23 >, dal 20 al 22 maggio nel 
salone dei congressi delle 
Terme, a Castellammare di 
Stabia. Come due anni fa 
con la riunione di Bari an
cora una volta e stata scelta 
una localita del Mezzogiorno 
perche si tratta, come al-
lora, di discutere un pro
gramma incentrato sulla 
espansione nelle zone trieri-
dionali. II c piano trien
nale » di Bari 6 stato con-
cluso con un anno di anti-
cipo ed ha consentito di 
aumentare le attivita del-
1*80 per cento. Decine di 
cooperative di lavoratori 
agricoli del Mezzogiorno 
hanno potuto utilizzare, in 
questo periodo. I'esperienza, 
i canali commerciali, 1'aiuto 
diretto dell'AICA, un Con-
sorzio nazionale fra le 
cooperative aderenti all'As-
sociazione nazionale agrico
la (ANCA) della Lega na
zionale cooperative e mutue. 
Questo consorzio ha 23 anni 
di vita ed ha riflesso. in 
passato. la storica diversita 
di sviluppo della coopera
zione fra Nord e Sud. con 
un Mezzogiorno in cui la 
cooperativa fra contadini e 
un prodotto portato — quasi 
mai per vie democratiche 
— dall'Ente di riforma 
agraria. per cid stesso limi-
tato per esperienze. quadri. 
zone di sviluppo e prodotti 
(ad esempio e in gran parte 
assente in uno dei settori 
piu tipici del Mezzogiorno. 
quello ortofrutticolo e spe-
cialmente agrumario). 

II < piano triennale > ha 
segnato una scelta impor
tante della Lega nazionale 
delle cooperative, diretta a 
costruire un « sistema nazio
nale di imprese cooperative 
autogestite dai soci >, se
condo un disegno che supera 
le vecchie divisioni sia fra 
le centrali cooperative che 
con gli organismi sorti dalla 
Riforma, ai quali viene indi-
cato un metodo — quello 
della democratica gestione 
delle cooperative — ed una 
prospettiva — I'unione in 
organismi piu vasti. fino a 
livedo nazionale. sulla base 
degli interessi reciproci e 
dell'autogestione — che pos
sono portare veramente a 
fare della cooperazione la 
struttura nuova. portante di 
un'agricoltura italiana co-
struita sugli interessi dei la

voratori tutti: contadini tec-
nici e braccianti. 

L'AICA sta mettendo bene 
in pratica questo disegno. 
Nessuno perde la sua indi
viduality nella comune ini
ziativa nazionale perche 
ogni impresa, ogni stabili-
mento e servizio, sono auto-
gestiti da coloro che li uti-
lizzano. La prossima as
semblea 6 perci6 in grado 
di varare un nuovo. vasto 
programma di sviluppo. Es-
so prevede il lancio di un 
marchio nazionale di qua
lita, comune ai produttori 
che utilizzeranno I'AICA. 
«Agricoop» il quale sara 
un elemento so.stanziale di 
distinzione dai canali com
merciali speculativi. II prez-
zo dei prodotti. anziche for-
marsi sulla rincorsa al mi-
nimo prezzo nel quale IH 
merce cattiva la vince su 
quclla buona, si attestera su 
livelli migliori quali son n-
chiesti. del resto, per man
tenere i necessari livelli di 
qualita della produzione. E' 
questa un'iniziativa commer-
ciale che e resa possibile 
da alcune condizioni che 
sono gia presenti nell'AICA: 
1) la disponibilita di pro
dotti su larghe serie. tali 
da poter fronteggiare ri-
chieste di ampie catene di 
vendita nazionali o di ope-
ratori esteri: 2) la collabo-
razione con le cooperative 
di consumo. sia in Italia 
(Coop Italia) che in alcuni 
paesi europei. 

Dal punto di vista orga-
nizzativo. I'AICA ha 11 uf-
fici decentrati. E' ormai pre-
sente in tutto il Mezzogiorno 
(Bari, Napoli. Catania. Pa 
lermo). Presto inaugurera 
le sue filiali in Sardegna e 
nel Lazio. Essa opera ormm 
in Basilicata (cooperative 
ortofrutticoltori) e in Ca
labria (produttori di agrumi 
associati a Rosarno). II nuo
vo c piano triennale > si 
svolgera. quindi. su tutto il 
territorio nazionale a ser
vizio di un movimento coope
rativo che vuol cessare di 
essere minoritario e propor-
si. invece. come struttura 
alternativa alle ristruttura-
zioni capitalistiche proposte 
dalla Comunita economira 
europea. 

Con cid si entra nel campo 
aperto dell'azione dei lavo
ratori associati per un mu 
tamento radicale di politica 
agraria ed industriale. 

AURUMAMATEVI 

Amatevi con 

liquori 
marmellate 

sciroppi 
PESGARA 

l'8 maggio alia Fiera 
di foggia nel padiglione 
dell'alimentazione 
Giornata dell'AURUM 

I'AURUM h presente 

alia Fiera nazionale 

della zootecnia e della 

agricoltura di Foggia 

con un proprio Stand 


