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«NON E' MAI TROPPO PRESTO » (lo, ore 13) 
II tema odierno e quel-

!o delle ferie. La rubrica 
del buonl consigli sanitari 
spiega oggi cosa sia prefe-
ribile (so il mare o la mon-
tagna) a seconda del di
sturb! eventual! di cul si 

« TUTTILIBRI » (lo, ore 
Due temi sono al centro 

del servizlo principale, « Le 
guerre del poveri», realiz-
zato da Carlo Morandi. II 
pretesto e offerto da due 
librl che raccolgono un ric-
co epistolario di italiani: le 
lettere di piu di mille ca- ^ 

« L'AVVENTURIERO» (lo, ore 21) 

soffre. Altro argomento — 
piu interessante — dovreb-
be essere quello dello sea-
glionamento delle ferie lun
go un arco di tempo piu 
lungo che non sia quello 
tradizionale. 

18,45) 
iuti e dispersl nell'ultima 
;uerra mondiale, e quelle 
degli emigrant! del dopo-
juerra. Per l'incontro con 
I'autore sono invece di see-
na Aldo Palazzeschi e Mar!-

• na Jarre. 

Anthony Quinn 

Un film di esclusivo in-
teresse commerciale. E' in-
fatti la riduzione cinemato-
grafica, ma in termini esclu-
ilvamente awenturosl, di 
uno degli ultimi romanzi di 
Joseph Conrad, «II corsa-
ro », scritto nel 1922. La vi-
;enda narra di un pirata 
che — nel 1797 — sfugge al 
blocco navale inglese e ri-
para in Francia portando 
con se importanti documen-
ti. Mai visto, egli avvia una 
privata storia d'amore che 
lo vede, tuttavia, sconfltto: 
la donna che ama gli pre-
ferisce un altro. Deluso il 
pirata riprende la sua vita 
avventurosa e muore. Delia 
complessa elaborazione psi-
cologica di Conrad, tuttavia, 
non resta quasi niente nel 
film: la cui regia, del resto, 
e affidata a Terence Young 
noto soprattutto per i film 
della serie «007». Young. 
pur manifestando qualche 
qualita e non scadendo mai 
nel volgare, si attesta, infat-
ti, sui momenti piu spetta-
colari della vicenda. Anche 
gli attori non superano il 
livello di un collaudato me-
stiere di stampo hollywoo-
diano. Essi sono infatti An
thony Quinn, Rita Hay-
worth, Rosanna Schiaffino, 
Richard Johnson. 

«STASERA PARLIAMO DI... » (2o, ore 21,20) 
La rubrica curata da Ga-

stone Favero affronta uno 
dei problemi nazionali di 
piii vasta portata: il Mez-
zogiomo. Al dibattito par-

tecipano Ando Bonacina (C-
GIL), Vito Scalia (CISL), 
Franco Simoncini (UIL), Ni
no Novacco, Giorgio Ruffo-
lo e Ferdinando Ventriglia. 

STAGIONE SINFONICA TV (2o, ore 22,20) 
esecuzione della « Ouvertu-II concerto di questa sera 

e un programma di una del
le reti televisive tedesche, 
ed e eseguito dall'Orchestra 
sinfonica della radio del-
l'Assia, diretta dal maestro 
Dean Dixon. E' prevista la 

re tragica» di Brahms, 
<( Danze di galanta » di Zol-
tan Kodaly, il poema sinfo-
nico « Don Giovanni » di Ri
chard Strauss. 

programmi 

TV nazionale 
12,30 Sapere 

« Le maschere degli i ta l ia
ni r, a cura d i V i t tor ia Ot-
tclenghi 

1 3 , 0 0 N o n e m a i t r o p p o p r e s t o 
Cgai si parla delta funno-
nc curativa delle vacanre 
estue 

1 3 , 3 0 Te leg io rna le 

1 7 , 0 0 Per i p i u p i c c i n i 
II gioco delle ccse 

1 7 , 3 0 Te leg io rna le 

17 ,45 La T V de i r a g a z i i 
Immagini dal roondo, Skip-
py 11 canguro 

1 8 , 4 5 T u t t i l . b r i 
Attraverso le lettere dal 
fronte dei soldati ne l l ' u l t i -
n i guerra. i nsvol t i umani 
e crudeli del la guerra 

1 9 , 1 5 Sapere 
« Scienza, storia e sccie-
ta ». a cura d i Paolo Casi-
i n , Giovanni lcna-!_asimo e 
G crgio Tecce 

1 9 , 4 5 Te leg io rna le spor t 

C ronache i t a l i ane 

2 0 , 3 0 Te leg io rna le 

2 1 , 0 0 L ' a v v e n t u r i e r o 
F i 'm , regia d i Terence 
Ycung Protagonisti Antho-
r / Q u i r n , Rosanra ScHiaf-
iio, Rita Ha/Tftrcrth. La n -
duncne cmematcgrafaa del-
I cpera c.t Joseph Conrad 
« II corsaro ». ad opera d i 
questc regista divenuto fa-
n w i o per I'agente 007, ncn 
e certo degna d i grande 
rots II f i lm , perrie le 
caratterist.chc psicclogiche 
fondamen:ali nel romanro 
per div-entare una semplice 
vicenda d . awentura 

22,50 Prima visione 
23,00 Telegiornale 

TV secondo 
21,00 Telegiornale 
21,20 Stasera parliamo di . . 
22,20 Stagione smfonica TV 

radio 
PRIMO PROGRAMMA 

Giornale radio: ore 7, 8, 12, 13, 
14. 15. 17, 20, 23, 6: Mat tut ino 
musicale. 7,45 Leggi e sentenie; 
8,30 Le canzoni del mat t ino ; 9,15" 
Voi ed io , 10: Speciale GR, 11,30: 
Gai lena del melcdramma, 12,31: 
Fedenco ecc ecc . 13,55: H i t Pa
rade, 14 Buon pemeriggio; 16-
Programma per i ragarzi, 16,20. 
Per voi giovani; 18,15 Tavolorra 
musicale. 19 L'approdo, 19.30: 
Questa Napc l i ; 19,51: Sui nostr i 
mercat i ; 20.20. II convegno ctei c in
que; 21.05: I co-icerti d i Napoli 
Direttcre V i t t o n o Gu. , 22,35: XX 
secolo. 

SECONDO PROGRAMMA 
Giornale radio: ore 6,25, 7,30, 
8,30 9,30. 10.30, 11,30, 12,30, 
13,30, 15.30, 16,30. 17.30. 19,30, 
22.30, 24, 6 I I mat t imere: 7.40-
Buong.orno con G Wcustaki e I 
Showmen. 8.14- Musica espresso, 
8 40 Suoni e eclor i del l 'orchestra; 
9,50. « M i t i ». d i V i r g i ho Brocchi; 
".0,05 Ve t r i ra d i un disco per 
I estate, 10.35 Musica e st-etcbes. 
12.10 Trasmissioni regional i ; 12.35" 
Alto gradimento. 13.45- Q-jadrante; 
14,05 Su d i g ' n , 14,30 Trasmis
sioni regional i ; 15,15. Seleztcne 
discografica, 15.40- Classe unica, 
16,05. Studio apeno, 18,05- Come 
e perche. 18,15" Long p 'ay i rg . 
13 30 Speciale GR: 19.02 Roma 
ere 19.02- 20,10 Ccrrado fermo 
pesta, 21 I I gamberc; 21.30: Un 
cantonte tra 'a fo l ia , 22 Aopunta-
mento con Richard Strauss; 22,40. 
Le a/ver.ture di Ra.mcndi , 23,05: 
Musica leggera. 

TERZO P R O G R A M M A 

Ore 10 Concerto d i apertura, 
l 11.45. /.'usiche i tahare d o g g i . 

12,20. Archiv io del disco, 13 In-
t e r m i n o , 14 L iedenst ica, 15.30. 
Arthur Honegger. 16.35: F ra^ i 
Schube.t, 18 N c t u i e del Terro. 
18.45 ?icco!c p iareta, 19.15- Con
certo d i og-ii sera, 20 I I melo-
drarrma i-i discoteca. 2 1 . t l g or-
na!e de! Tenc . 21,30 LHa casa. 

Gli orari dell* emi«*ioni radio-teltvisiTe eslere *i inlendono riferiti 
all'ora solar*, non tssendo in vigor* ne in S»hrer», n* in Jugosla
via I'ora legale, istituita. com'* noto. p«r il pcriodo osthro in Italia. 

Televisione svizzera 
Ore 1S.1C Pe- i r ccc II r- -
TiTCr^o - II cuco (a c o ' s n ) . 
19 10 Te 'eg i c r ^ e. 19.15 I ser-
.-,n f>el re j 'wru 'e V » i : r e 'a c :-
>a dorme, 19JC Cbiet t ivo s p c : -
C'Clumo Giro della S/nre-a 
2C IO Te'eg.crna'e, 20.4C L a!-a-

><!» 21.10 Enclclopef. a TV. La 
r~„s ca pepe'are - 4 II ?c!* re-
v val e I* n w ; \ a c a r r c - e . 22.10 
Les pents P'ens; 22 40 Oggi a 'e 
c j ^ ' e ferierali, 22,45 Teleg^r-

Televisione jugoslava 
3-e 17 30- Nc t i na r io , 17 35 La 
TV per i r a g u z i , 18,15 Te'e-
3 ornale del pcmerigg.c. 18 X 
Scienia 1971; 19,05 Tunc p e ' i 
3 ovani ( va r ie t i musica'e) ; 20. Te-

!eg crna'e de!Ia sera: 20 35 L J -

-edi teatrafe, 2 1 ^ 5 « F i l m , tea 

•ro e . », 22.50. Telegicrnale del

la notte 

Radio Capodistria 
Ore 7: Not i2iar io. 7,10 Bucn gior-
no in musica: 7,20: Radio e TV 
r^g i ; 7.30 Ufatcn - trasmissicne 
-njsica'e per i t uns t i d i l i ngu i 
tedesca; 8 ^ 0 Venti m i l» l i re per 
• I vostro programma, 9 E' con 
t o i ; 9,10. La nce ' ta del g.orno. 
»,15- Sctto rombre l i cne , 10 V«-
todie (.tr t u t t i , 10.15. Canta.io i 
Jcmodossola, 10.30 Melodie da 
"ilmj ecn I'crchesTra Enoch L i g M . 
• 0 45- Appunt imento ccn ; 11 
Vluiica per vo i , 11,30 Giornale 
•adio. 11,45. Musica per vc i . 12 
srindiamo con 12,07: Mus>£» 

jer vo i . 13 Not i r ia r io . 13 CS 
.unedi sport, 13,15. Ccmplessi 

i i musica leggera, 13.30 Lcng-
j laying c lub; 14. Fogn d album 
nusicale. 17 N c t m a r i c . 17,10 I 
wstr i cantanti - le vestre meic-
I e. 17,30. I I cantuccio dei b i m -
> m « La strada che non pcrtavs 
n ressun pesto » d i Giarr . i Ro-
i a n , 17,45- Welod.e per t u t t i ; 
18 Concertino pof rend iano 1. U-
-c> Krek- Sonatina per archi - 2. 
Zvcnirmr Cigltc- Concertino per 
lrpa ed archi , 18^0 Disccrama, 
19.15 N o t m a r i o : 22.20- Orche-
.tre nella nctte, 22,30: Ulnme 
-iOtm«. 22,35 Scl ist i e r cmp le j -
\\ famssi I I p ianuta Aleiander 
3railCMsky. 

Al Convegno di Porretta Terme (18-19-20 giugno) promosso 

dalla Giunta Regionale Jeff'f milia-Romagna 

Dibattito aperto sui 
problemi del teatro 

La Giunta regionale dell'E-
milia Romagna ha organizza-
to a Porretta Terme, per i 
giorni 18-19 e 20 giugno, un 
Convegno sui Teatro. Se sco-
po di questo fosse soltanto 
riunire operatori e cultori del 
settore per denunciare, anco-
ra una volta, la crlsl struttu-
rale e culturale in cui esso 
versa, ci si potrebbe chiede-
re se ne vale la pena. Un 
«collagen di titoli di riviste 
specializzate, settimanali c 
quotidiani, sulla dlsastrosa si-
tuazione degli Enti Uriel, sugli 
scandali delle sovvenzioni, sui 
fallimenti e i clamorosi fla-
schi di note compagnie e via 
dicendo, sarebbe piit che suf-
flciente per dare un'idea, an
che a chi non e addentro al-
le cose piit, o meno segrete, 
del marasma in cui vive il 
teatro italiano. Ma non e que
sto I'intento che ha spinto i 
promotori del Convegno « Per 
una nuova cultura teatrale, 
per una rlforma democratica 
del teatro drammatico e mu
sicale». L'interesse che I'ini-
ziativa sta gia riscuotendo, 
non solo tra gli specialistt, e 
da individuarsi, a mio parere, 
in altri motivi. 

Innanzitutto il momento in 
cui essa si svolge. Pud sem-
brare una frase fatta dire 
che «la crisi ha toccato il 
fondo» (il peggio non e mai 
morto), nel settore del teatro, 
perb, siamo, purtroppo, molto 
vicini al vero. A leggi e rego-
lamenti vecchi e putrescenti, 
si sono aggiunti, negli ultimi 
tempi, proposte e interventi 
improvvisati e caotici che 
hanno portato, dall'abituale 
disordine, alle soglie della pa-
ralisi, strutture ed operatori. 
Una direzione del settore ac~ 
centrata e irresponsabile, vo-
lutamente indifferente, quan-
do non in aperta opposizio-
ne, al nuovo che viene avan-
ti, ha creato una situazione 
tntollerabile per tutti, salvo 
per quei pochi che riescono, 
non a caso, a districarsi nei 
meandri del labirinto alia fi
ne del quale e possibile tro-
vare gli onnipotenti distribu
tor di premi, finanziamenti, 
permessi. Se non si riesce, og
gi, a dire «basta» a questo 
stato di cose, la spirale del 
disordine e del clientelismo 
non potra che portare al fon
do del pozzo dove annega ogni 
iniziativa sensata, ogni voce 
di rinnovamento delle struttu
re e dei contenuti. 

Da qui l'interesse per il fat-
to che, per la prima volta, 
un Convegno sui teatro fsu 
tutto il teatro. nelle sempre 
piu strette connessioni che si 
sviluppano tra prosa e mu
sica ed altri settori audiovisi-
vi) viene convocato da una 
Regione. Da una nuova strut-
tura dello Stato, cioe, crea-
ta apposta per iniziare una 
profonda riforma dello Sta
to. In venticinque anni, tl go-
verno, il ministero dello Spet-
tacolo. non sono stati capaci 
di indicare una politico, nep-
pure di prestare attenzione al
le richieste, at tentat'tvi, por-
tati avanti da pochi volentcro-
si. Non e assurda speranza 
quclla di chi vuol credere che 
una nuova articolazione dello 
Stato possa almeno comincia-
re ad avviare a soluzione tan-
ti problemi finora disattesi o 
affrontati con superficiali mi-
sure di dccentramenlo buro-
cratico che restano soltanto 
come test'tmonianze di catti-
va votonta. 

II fatto che le Regioni non 
abbiano, per il momento, com- • 
petenze legislative in materia 
non impedisce che esse co-
mincino ad assolvere una fun-
zione di indirizzo e di coor-
dinamento che permetta, in-
tanto, di superare da una par
te il chiuso accentramento, 
dall'altra la frantumazione e 
la d'tspersione delle initiative. 
Pensiamo. solo per un mo
mento, alia spinta che esse 
possono dare per passare ad 
una gestione pubblica teatri 
ancora lasciati, assurdamente, 
nelle mani di enti burocrati-
ci o appaltati ad impresari 
privati, alia diversa considc-
razione in cui gli organismi 
regionali di controllo potran-
no tenere quelle spese per la 
creazione e la gestione di 
strutture leatrali. finora const-
derate come superflue e «ta-
gliate » di conseguenza. dai bi-
lanci degli Enti locali. Poter 
discutere. in un Convegno « a-
pcrto », come si annuncta que
sto di Porretta. in che modo 
questa nuova dimensione del
lo Stato che e la Regione po
tra intervenire nel campo del 
teatro. quali forme di contat-
to. quali rapporti. potra in-
tessere con tutti coloro che. 
in forme varie. sono interes-

i sati alia vita e alio sriluppo 
di una cultura teatrale, non 
e partectpare ad un dibattito 
astratto. ma porre mano. con-
crctamente. alia costruzione 
di qualcosa di nuovo 

Xon ultimo motivo delle 
aspettative che il Convegno 
sta generando c che esso si 
svolge in Emilia, dove, gia da 
anni, e stata individuata una 
dimensione operattva regiona
le per le diverse forme di 
spettacolo. L'Ente lirico-sinfo-
nico di Bologna ha rarcato da 
tempo i muri del Comunale. 
stabtlendo proficui rapporti 
con gli altri teatri della regio
ne; i teatri a gestione pubbli
ca dell'Emilia Romagna da 
anni sono unili in una asso-
ciazione che, pur nel pieno ri-
spctto delle autonomic di cia-
scuna direzione. ha portato a-
tanti proficui esperimenti di 
produzione e distribuzione nel 
campo della prosa e della mu
sica; Vassociazionismo cultu
rale democratico, dal canto 
suo si e reso promotore di 
originali iniziatirc. Ente liri-
co. teatri comunali, associa-
zionismo democratico. tnstc-
me, hanno srolto interessanti 
altivita per tl utcentramento, 

per la conquista di un nuovo 
pubblico, per Vappoggio a 
gruppi teatrali: hanno inizia-
to, insomma, un dlscorso non 
sempre facile, ma certo denso 
di prospettive. In una regio
ne come VEmilia Romagna la 
rlsposta al « che fare » in que
sto campo, non ha bisogno di 
essere inventata attraverso i-
potest futuribili, ma pub es-
ser ricercata attraverso una 
analisi di esperienze, non tut-
te, certamente, positive, ma 
da guardare, nel complesso, 
con interesse, esperienze che, 
per essere diverse e moltepli-
ci, permettono un pacato con-
fronto. 

Questi, alcuni dei motivi 
che, a mio parere, fanno del 
Convegno di Porretta un mo
mento importante della ricer-
ca per una nuova politica tea
trale. Dal dibattito potranno 
uscire indicaziom ai legisla
tor per Velaborazione dt ntto-
ve leggi, sui teatro di prosa 
e di musica, che si articolino 
sui concetti primari dell'inter-
vento pubblico e di gestione 
sociale; proposte per un in-
tervento della Regione, che, 
pur non potendo, per il mo
mento, assumere responsabi-
lita finanziarie o direttamente 
operative, gia oggi indica una 
linea politica, _ di coordina-
mento, di promozione, inizian-
do una consultazione che per
metta di intravedere, con la 
collaborazione di tutti gli in-
teressati, il da fare per I'oggi 
e per il futuro, una consulta
zione che potra trasformarsi 
in forme permanenti di lavo-
ro. • 

II Convegno permettera an

che di veriflcare la possibill-
ta e la necessita di portare a 
piii alto livello, attraverso una 
estensione e qulndi il supera-
mento dell'Associazione dei 
teatri emiliano romagnoli, la 
formazione di un centro regio
nale che, autonomo dalla Re
gione, rispettoso delle autono-
mie locali, riesca, con la Re-
gione, • rafforzan.do le intese 
con Comuni e Province, as-
sociazionismo democratico, 
gruppi teatrali, a portare a-
vanti quel discorso sulla pro
duzione, sulla distribuzione, 
che in questi anni, attraverso 
difficolta di ogni genere, ma 
anche con non trascurabili ri-
sultati, ha permesso di creare 
una base piii avanzata dalla 
quale parttre per ulteriori e-
sperienze. 

E' chiaro che il dibattito su 
una nuova legislazione, sulle 
forme organizzative che do-
vranno rendere sempre piii 
concreto che cosa significhi 
una gestione sociale del tea
tro, non potra essere visto a 
se, staccato dal problema dei 
nuovi contenuti culturali che 
vengono proposti, anche se 
non si pub certo pretendere 
un pronunciamento finale del 
Convegno per una qualsiasi 
estetica o poetica. Una verifi-
ca, in questo campo, pub far-
si solo nel confronto del pro-
dotto artistico con la crKica 
specializzata e cott il pubblico. 
Ma e gia scegliere una politi
ca culturale battersi per or-
ganizzare le sedi di un largo 
confronto. 

Aldo D'Alfonso 

Da Saint Vincent la conferma 

/ / momen to 
di Reitano 

luned. 14 giugno 1971 / F U l l i t a 

SAINT VINCENT — Mino Reitano, vincitor* del « Disco per I'estate » 
1 9 7 1 , festeggia il suo successo con Iva Zanicchi e Peppino Gagliardi, 
rispettivamente terza e secondo classificati nella stessa kermesse 
canora. 

SERVIZIO 
ST. VINCENT, 13 giugno 

Vincendo il «Disco per 
Testate». Mino Reitano ha 
coronato un anno fortunato 
e di pieno rilancio. apertosi 
con il terzo posto conquista-
to. in gennaio. a «Canzo-
nissima ». « Era * il tempo 
delle more». testo di Beret-
ta e musica Mino e Franco 
Reitano. e una canzone ab-
bastanza garbata. senza 1'en-
fasi del primo Reitano: sen
za particolari ambizioni, ma 
anche con una sua fi-
sionomia. che spiega perche 
il cantante di Fiumara si 
sia imposto l'altra fera a 
St. Vicent di larga misura 
sui piu minacciosi concor-
renti. nel quadro di una ras-
se^na che di canzoni senza 
pretese ne ha presentate a 
chili. 

Un altro motivo che pud 
spiegare rafTermazione di 
Reitano e che, da un Iato. 
e un personaggio che. prima 
di «Canzonissima». non 
aveva avuto modo di in-
flazionare il pubblico che, 
negli ultimi tempi, ha di-
mostrato di volere un po' 
ridimensionare la aureole a 
45 giri; dall 'altro Iato. il 
cantante calabrese. sia come 
stile interpretative sia co
me produzione musicale. ha 
saggiamente cercato di evol-
vere rispetto alia propria 
immagine iniziale. 

Una politica che. ad esem-
pio, Orietta Berti ben si e 
guardata daU'appIicare, con 
i risultati che proprio que
sto « Disco per Testate » ha 
messo in luce. 

AlTinizio della manifesta-
zione, avevamo scritto che 
il favore incontrato dai no-
mi nuovi o meno sfruttati. 
era da intendersi non tanto 
come una precisa scelta del 
pubblico a Ioro vantaggio, 
quanto come una dimostra-
zione di tramontato entu-
siasmo. di esausta nducia 
verso i cantanti big. Una 

considerazione che sembra 
avere trovato riscontro nel 
cedimento. in fase finale, dei 
giovani <o poco noti): se To
ny Cucchiara si fosse gua-
dagnato solo per proprie vir
tu tutti quei voti che lo han
no ammesso a St. Vincent. 
avrebbe vinto anche nella 
serata conclusiva. Invece, si 
c dovuto poi accontentare 
del 4" posto. cosi come Tor-
tora e Rosalino si sono do-
vuti accontentare del 6' e 
del 7\ 

Cucchiara ha Iasciato le 
piazze d'onore a Peppino Ga
gliardi e ad Iva Zanicchi, il 
cui terzo posto e merito del
la sua buona interpretazione, 
non di una canzone arruf-
fata e troppo astuta. 

Ma. cercare un perche e 
vagliati i pro e i contro, 
resta. al di sopra di tutto. 
la sensazione di inutilita teo-
nca e pratica di questo, co
me altri festival, in un pe-
riodo, che dura ormai da 
tempo, in cui Torientamen-
to del pubblico e verso al-
tre proposte musicali. An
che il «Disco per Testate» 
suona ormai anacronistico. 
con quclla sua velleita di 
competizione che non com-
muove piu nessuno, basata 
poi su canzoni che non rie
scono neppure piu. come 
in passato a darsi artificio-
samente un tono. 

I prossimi appuntamenti 
della musica leggera (e, an
cora piu che leggera, evane-
scente» sono «L'incontro 
d'estaten di Celentano e il 
<» Cantapiro ». II primo punta 
sui Dig. il secondo sullo spet-
ticolo musicale coreografico. 
E non e detto che, nnun-
ciando ai grossi nomi no-
strani, il «Cantagiro» pos
sa ofirire quest'anno un mi-
gliore nsultato. Dopo tutto 
oggi. Aretha Franklin, i Led 
Zeppelin e, perche no? an
che il «vecchio» Leo Ferre 
valgono ben piu di una clas-
sifica. 

Daniele lonio 

Viaggio tra produzione e consumo alia scoperta di un «miracolo» economico 

Come la COOP-Italia 
combatte il carovita 

Dai magazzini di Sesto Fiorentino al supercoop di Bologna, dal pastificio di Corticella al Consorzio Inter-
provinciate Yini e alle Latterie Riunite di Reggio Emilia • Imponenti realizzazioni che cominciano ad avere 
un peso reale - Nessun trionfalismo: la cooperazione ha bisogno di amici - L'indifferenza dello Stato 

SESTO FIORENTINO — Una veduta panoramlca del complesso Coop Italia. 

Un milione e 300 mila so-
ci, 3401 negozi, un volume 
complessivo di vendite che si 
aggira sui 180 miliardi di li
re all'anno: questa e la coo
perazione di consumo in Ita
lia. Ed e su questa realta che 
opera la Coop-Italia, una fra 
le piii grandi imprese di di
stribuzione nel nostro Paese. 
Essa si colloca tra il consu
mo e la produzione, nel ten-
tativo di accorciarne il piii 
possibile il tragitto a tutto 
vantaggio del consumatore e 
del produttore. 

La presenza della Coop-Ita
lia ha molti altri meriti: quel
lo, ad esempio, di stimolare 
una organizzazione moderna 
sia del settore distributivo 
cooperativo (gia 751 punti di 
vendita hanno una dimensio
ne moderna, fra questi una 
cinquantina possono essere 
considerati dei veri e propri 
super-market) sia di quello 
produttivo. 

II problema, infatti, non e 
soltanto quello di fare acqui-
sti collettivi, ma di mettere 
nel circuito distributivo so
prattutto i prodotti delle va
rie cooperative che operano 
alia produzione: paste e fari-
ne alimentari, prodotti lattie-
ro-caseari, carni e salumi, vi
lli, frutta fresca e conserva-
ta, verdura, dolciumi, e tutto 
quello che sfoma la Coop-In-
dustria: prodotti di droghe-
ria alimentare, di drogheria 
chimica e fra non molto an
che cosmetici e profumi. 

II marchio Coop sta sem
pre piii affermandosi. Ormai 
il trenta per cento di ci6 che 
viene esposto nei 3401 spacci 
proviene dalle cooperative di 
produzione. 

I risultati concreti di que
sto discorso nuovo che la coo
perazione ha da tempo inizia-
to. sono stati visivamente mo-
strati ai rappresentanti della 
stampa nel corso di un piace-
volissimo anche se intenso 
week-end. Sesto Fiorentino, 
Bologna, Modena, Reggio E-
milia sono state le tappe di 
una escursione cooperativisti-
ca ' senz'altro interessante e 
positiva. Sono state visitate 
realizzazioni di notevole rilie-
vo che hanno sorpreso piii di 
uno. Ma niente trionfalismi. 
La cooperazione di consumo 
ha molti problemi ancora da 
risolvere: ha fatto molta jtra-
da ma molta altra ne resta 
da fare. Le idee non manca-
no, sono i mezzi che difetta-
no. Lo Stato italiano e tutto-
ra sostanzialmente indifferen
te se non addirittura ostile. 
E certa indifferenza esiste al-
Tintemo dello stesso movi-
mento operaio, che pur de-
ve fare i conti quotidiana-
mente con il gravissimo pro
blema del carovita e di una 
sufficiente alimentazione. La 
cooperazione ha bisogno di 
amici. Li merita. 

Cominciamo da Sesto Fio
rentino (Firenzei. Qui e'e uno 
degli undici magazzini della 
Coop-Italia: eli aitri sono ubi-
cati a Castiglion del Laso (Pe
rugia ). Ravenna. Moncalieri 
(Torino). Vignale Riotorto 
(Livorno). Pontedera «Pisai, 
Bologna. Reggio Emilia. Bol-
late (Milano), Cremona e 
Pordenone. Probabilmente e 
il piii grosso. In effetti piii 
di un magazzino e un com
plesso di magazzini: ce ne so
no sei, uno per i prodotti 
non alimentari. uno per la 
came, uno per le bevande, 
uno per i salumi e latticing 
uno per la frutta e verdura e 
uno infine per i generi vari 
(alimentari). Proprio questo 
ultimo e di proporzioni tali 
che riesce ad ospitare ogni 
giomo merci per 800 milio-
ni di lire. Si e persino calco-
lato che i vari cartoni messi 
in fila raggiungerebbero una 
lunghezza di oltre 50 chilo-
metri. 

II complesso di Sesto ser
ve ad immagazzinare, conser-
vare e distribuire i vari pro
dotti a centinaia di negozi, 
grandi e piccoli, dislocati nel

le province di Firenze, Pistoia, 
Arezzo, Siena e in Umbria. 
II volume degli affari questo 
anno raggiungera i venti mi
liardi di lire, dieci anni fa 
quando si era agli inizi, si fa-
ceva un miliardo di lire. 

II presidente Fedi, un ex 
ferroviere in pensione, e il di-
rettore Bardi ci hanno spie-
gato che si e cominciato con 
molta buona volonta ma po
chi soldi. «II primo terreno 
che abbiamo acquistato per 
costruire il primo magazzino, 
lo abbiamo pagato con qual
che cambialina ». Ce un cen
tro meccanografico che lascia 
allibiti. Veramente un gran
de complesso, tuttavia insuf-
ficiente e in via di costante 
ampliamento. « I muratori da 
noi sono di casa». Nessun 
contributo governativo ma 
tanta passione da parte dei 
soci. Un miracolo che solo 
un movimento operaio e de
mocratico come quello tosca-
no ha potuto realizzare. Qui 
non e'e nessun padrone, tut
to viene diretto democratica-
mente. « Forse stiamo un po' 
troppo in riunione ma e me-
glio cosi». A Sesto non si 
immagazzinano merci soltan
to, si insegna anche a farlo, 
e si addestra il personale nel
la difficile arte della promo
zione delle vendite, oppure in 
quella della elaborazione dei 

dati statistici attraverso il 
Centro elettronico. 

Bologna, via Dagnini. Visi-
tiamo un Supercoop inaugu-
rato lo scorso mese di novem-
bre. Tocchiamo con mano 
quanto ci e stato detto a Se
sto Fiorentino. Genuinita e 
prezzi ccncorrenziali. E tanti 
marchi Coop. II successo del 
movimento passa proprio da 
qui. II consumatore deve con-
vincersi che quanto reclamiz-
za la televisione o la radio o 
i grandi giornali sono prodot
ti nettamente inferiori. Le 
vendite aumentano. NelTulti-
mo bilancio la Coop Bologna, 
della quale il Supercoop di 
via Dagnini e'un vanto, ha re-
gistrato uh incremento del 10 
per cento, Oltre cinque mi
liardi e seicentosessantaquat-
tro milioni di lire, il 10,2 
per cento in piu rispetto il 
1969. 

II consiglio di amministra-
zione ha proposto di destma-
re Tutile ai soci attraverso 
un ristorno delTuno per cen
to sulTammontare degli acqui-
sti effettuati e comprovati da-
gli appositi gettoni ritirati ad 
ogni spesa. Lo sviluppo del gi
ro di affari ha permesso un 
contenimento della incidenza 
dei costi malgrado le difficol
ta della situazione economi-
ca generale. 

Dalla distribuzione alia pro-

Ribadita in un convegno a Milano 

la «scelta socialist a)) 

Le ACLI non fanno 
«marcia indietro» 
La relazione conclusiva di Praderi - La crisi 
dell'interclassismo e I'impegno del movimento 
dei lavoratori cristiani per il rinnovamento 
della sinistra politica e per I'unita sindacale 

MILANO, 13 gugno 

Le ACLI non fanno marcia 
indietro. Anzi, intendono ac-
centuare il proprio ruolo, t ra-
scinando masse sempre piii 
numerose di lavoratori cat-
tolici sui terreno della scel
ta di classe. Questo. in sinte-
si. il significato generale dei 
convegno. promosso dalle 
ACLI milanesi, alia presenza 
di dirigenti nazionali della 
organizzazione e di trecento 
dirigenti di base, sui tema 
«II movimento operaio per 
una alternativa al capitali-
smo» e conclusosi oggi a Mi
lano con la relazione del pre
sidente provinciale Pietro 
Praderi (a Le ACLI per la 
crescita sociale e politica del
la classe lavoratrice »>. E' sta
ta un po* la sintesi della di-
scussione svoltasi nei giorni 
scorsi e che aveva investi-
to i rapporti tra classe ope-
raia e gli istituti rappresen-
tativi. classe operaia e sin-
dacato. classe operaia e for-
ze politiche. 

Praderi ha preso le mosse 
da un'ampia analisi della cri
si dell'interclassismo cattoli-
co, come blocco di forze og-
gettivamente in conflitto t ra 
loro. ma tenute insieme da 
motivazioni religiose. La « su-
bordinazione delTinteresse so
ciale a quello religioso» — 
ha detto — « era Telemento di 
coesione per diverse organiz-
zazioni» alTintemo di una 
specie di «cittadella dei no
stri ». 

Uno degli elementi fondan-
ti di tale interclassismo — 
ha proseguito Praderi — e ve-
nuto meno con il recente co-
municato della CEI rivolto al
le ACLI: «con esso TEpisco- * 

pato ha affermato inequivo-
cabilmente di non voler es
sere compromesso da opinabi-
li opzioni temporali » per me-
glio disporsi alia sua funzio-
ne di « presiedere alia Chiesa 
come casa aperta a tut t i». Se 
questo e il compito dei vesco-
vi noi — ha proseguito — 
voghamo essere « la cristiani-
ta che si incarna nella sto
ria ». cioe una forza sociale 
e politica autonoma che as
socia dei lavoratori cristia
ni «non per separarli dagli 
altri. ma per concorrere in 
modo originale al disegno di 
emancipazione collettivo di 
cui la classe lavoratrice de
ve essere protagonista ». 

Praderi ha quindi ricon-
fermato la scelta di classe del 
movimento. nbadendo Timpe-
gno nelle lotte di fabbrica e 
nella societa. « Una strategia 
di riappropriazione del pote-
re ai lavoratori — ha pro
seguito — deve investire le 
istituzioni rappresentative 
realizzate grazie alia Resi-
stenza, passano anche at tra
verso strumenti articolati di 
democrazia di base, attraver
so la rifondazlone unitaria 
del sindacato e il rinnova
mento della sinistra politica ». 

II presidente delle ACLI ha 
quindi ribadito le scelte es-
senziali dell'ipotesi socialista 
prospettata al Convegno di 
Vallombrosa: «ia socializza-
zione dei mezzi di produzione. 
Tautogestione. la pianifica-
zione democratica e vlncolan-
te, una organica ed efficace 
politica economica che affer-
mi Turgenza della colletti-
vita per opporst alia prospet-
tiva di uno sviluppo capitali-
stico ». 

b. u. 1 

duzione. Da via Dagnini rag-
giungiamo Corticella, dove si 
erge mastodontico Tormai fa-
moso molino-pastificio. Oltre 
diecimila contadini emiliani, 
toscani e pugliesi conferisco-
no qui il loro grano tenero e 
duro. E realizzano un buon 
prezzo, anche 900 lire in piii 
al quintale rispetto al merca-
to. Dal complesso cooperativo 
di Corticella escono ogni gior-
no mille quintali di pasta. Qui 
si fanno ben 15 tipi di fari-
ne. Ce poi un mangimificio 
dal quale escono — al ritmo 
di 120 quintali Tora — man-
gimi, integrative nuclei con-
centrati per ogni tipo di al-
levamento. Infine Tenorme m-
cubatoio, una specie di gran
de chioccia meccanica, capa-
ce di 80 mila pulcini la setti-
mana. Undici miliardi e mez
zo il valore annuo degli affa
ri. E una vita sociale intensa 
che non disdegna il momento 
dell'incontro di massa in oc-
casione della ormai tradizio
nale « festa delle spighe ». 

Ultime due tappe il Consor
zio Interprovinciale Vini di 
Modena e le Latterie Coope
rative Riunite. Andiamo di 
corsa, eppure ogni realizza-
zione merit erebbe un discor
so molto piii lungo che tutta
via avremo ancora occasione 
di fare. II CIV associa qual
cosa come 4300 produttori. Da 
sei cantine cooperative, dove 
i soci conferiscono le uve, si 
prende il vino che nel moder-
no stabilimento viene lavora-
to, imbottigliato e immesso 
nella rete di vendita. Prima 
certezza: qui si fa veramente 
del vino d'uva. E* cosi buono 
che finisce per T80 per cento 
nella rete privata. Ora poi lo 
vogliono anche alTestero. Ne
gli Stati Uniti ad esempio, e 
in Germania. Lambrusco, Al-
bana, Trebbiano, Sangiovese, 
sono le qualita piii affermate. 
I soci sono in continuo au-
mento e in aumento sono le 
vendite che ormai superano 
Jargamente il miliardo di lire. 
Si beve bene e ad un prez
zo senz'altro inferiore a quel
lo praticato dalle grandi case. 
I vantaggi sono per due: per 
il produttore che per la sua 
uva spunta un prezzo supe-
riore e garantito, e per il con
sumatore che non corre il n-
schio oltretutto di rovinarsi 
ne il Dalato. ne lo stomaco. 

Infine le Latterie Riunite di 
Reggio Emilia. E ' uno dei piu 
moderni impianti lattiero-ca-
seari del Paese. Riceve il lat-
te da 15o latterie sociali. La. 
sua base sociale e fatta di 
7500 aziende contadine. Lavo-
ra 1500 quintali di latte al 
giomo. Fa il miglior burro 
del MEC. Ha una capacita di 
stagionatura di 250 mila for
me di parmigiano-reggiano. 
Una realizzazione enorme e in 

' - - T O persi
no jnv*>ntato una bibita a ba
se di latte che sta andando 
forte. In corso e'e oo' t»'*t^ 
una azione tesa a realizzare 
una fusione con il Consorzio 
dei Caseifici Sociali di Mode
na. Ne uscirebbe un vero e 
proprio gigante del settore 
del parmigiano reggiano, un 
gigante cooperativo, si inten-
de. 

Ma alle Latterie Riunite di 
Reggio Emilia e'e delTaltro 
che ci ha particolarmente im-
pressionato. Nel novembre 
dello scorso anno Tassemblea 
dei soci ha deciso di promuo-
vere un accordo tra coopera
zione « rossa » e cooperazione 
«biancas, tanto per intender-
ci. E nel consiglio di ammi-
nistrazione delle Latterie Riu
nite ora si trovano anche i 
rappresentanti della Unione 
provinciale delle Cooperative. 
A dirigere il gigante ci sono 
tutti: comunisti, socialisti, de-
mocristiani, uomini della Col-
diretti e della Alleanza dei 
contadini. Ed e giusto che 
sia cosi. Perche se la coopera
zione ha bisogno di finanzia
menti e di amici, e altrettan-
to vero che ha bisogno di uni-
ta. E allora i risultati, gia co
si impressionanti. saranno 
maggiori e ancor piii incisivi. 

Romano Bonifacci 


