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NELLA BATTAGLIA CONTRO IL CAROVITA LA COOPERAZIONE DI CONSUMO E PRESENTE 

NON SOLO CON DELLE SPERANZE MA CON VALIDJSSIMISTRUMENTI 
[ 

Coop-Italia: certezza per i consumatori 
Undici magazzini, 3403 negozi Per un discorso di 

riforma generale 
ATTACCO delta destra contro il regi

me democratico, ispirato dai gruppi mono-
polistici, non lascia Indifjerente il movimento 
cooperative). L'esperienza ci insegna che la 
eooperazione non pud portare avantl le sue 
istanze di autogestione e di democrazia se 
non in regime di liberta. Ma anche gli svi-
luppi degli ultimi mesi, che hanno visto lo 
sehieramento parlamentare di destra, fasclsti 
in testa, opporsi alia « piccola riforma » delle 
leggi sulla eooperazione, alia legge sull'edill-
zia, ad alcune misure di riforma trlbutaria, 
ci avvertono della necessita di dare una rl-
sposta alle forze conservatrici per mantenere 
la possibility stessa di realizzare i nostri o-
biettivi. 

E' in questo senso, del resto, che abbiamo 
stabilito positivi punti di partenza. La legge 
sul commercio dischiude un nuovo terreno 
di scontro e di verifica. Essa contiene tre 
principi da noi sostenuti: 1) la rete distribu
tive e considerata un fatto d'interesse pub-
bltco; 2) la programmazione e la gestione 
della rete commerciale e affldata ad organi-
smi democratici, Comuni e Regioni; 3) si 
riconosce, sia pure in modo non ancora ade-
guato, il ruolo dell'associazione fra i detta-
glianti e della eooperazione fra consumatori 
nell'ammodernamento e nella configurazlone 
di caratteristiche nuove, piii positwe, della 
struttura del settore. La possibility che que-
sta legge venga usata, nella sua attuazione, 
come strumento di un'alleanza antimonopo-
listica dei consumatori e dei dettaglianti e 
evidente; lo stesso ruolo cui sono chiamati 
i sindacati dei lavoratori nella programma
zione ha un significato in questo senso. 

St tratta di andare ad un rinnovamento 
strutturale senza sublre il ricatto e le scelte 
dei grandi gruppi flnanziari che operano nel
la distribuzione, sia nella fase intermedia che 
finale delle vendite. E riteniamo molto po-
sitivo che la Confesercenti non consideri la 
legge — come hanno recentemente dichiarato 
i suoi dirigenti — un « ombrello protettivo » 
per posizioni di difesa non dinamica ma cor
porative degli interessi dei dettaglianti. E' 
sulla base di una alleanza politico fra det
taglianti, cooperative e sindacati dei lavora
tori che si pud far prevalere, nel program-
mare un profondo rinnovamento, gli interessi 
stessi dei piccoli imprenditori familiari con-

C O S I ' I LAVORI DELLA X X V 
ASSEMBLEA GENERALE 

La XXV attambloa ganarala ordinarla dai 
*oci della Coop-ltalia *i apra itamane a Mi-
lane preiso la tala dei Congress! della Pro-
vineia, in via Corrldoni 19. II programme 
dei lavori prevede: 
ere 9 Initio dei lavori 

Lettura del bilancio chiuio al 31 
dicembre 1970 
Relaiione del Consiglio di Amminl-
slrazione sul Bilancio ( re l . F. For-
nasari, vice Presidente) 
Relazione sul programme ( re l . Fol-
co Checcueci, presidente) 

ere 12,30 Sospensione dei lavori 
ore 15 Inizio del dibattito suite relazienl 
ere 19 Sospensione del dibattito 
I lavori riprenderanne domani, sabato, con 
questo programme: 

ore 9 Prosecuzione del dibattito 
Elezione del Collegie sindacale 

ere 10,30 Conclusion!. 

tro quelli dei grandi gruppi produttori, fornl-
tori o gestori del commercio. 

Alcuni sviluppi di questa alleanza possono 
gid oggi essere indivlduatl. 

La legge affida a Comuni e Regioni Vela-
borazlone di un programma di rinnovamento. 
Con quail mezzl potra essere flnanziato? E' 
chlaro che si pone ora in termini nuovl 
Vesigenza di superare le vecchie, inadeguate 
forme dt agevolazione creditizia per conqui-
stare insieme una serie di misure speciflca-
tamente dirette a flnanziare le iniziatlve dei 
dettaglianti e della eooperazione nell'ambito 
dei programme 

Nel momento in cui si e decisa la program
mazione si pone anche il problema di un 
mutamento completo nella politico delle Par-
tecipazioni Statali, attualmente presentl sta 
nell industria alimentare (Montedison, IRI-
SME, EF1M, FIN AM) che nella rete distribu-
tiva (SME, Montedison-Standa). 11 governo 
non pud piii sfuggire alia richiesta di tenere 
fuori il suo princlpale strumento d'intervento 
da un'esigenza di programmazione sanzionata 
nella legge e sottoposta a procedure demo
cratize. Le Partecipazionl Statalt devono 
quindi smettere di giuocare insieme ai gruppi 
monopolistici, accettare la contrattazione ed 
il dialogo con le cooperative, i dettaglianti, 
le Regioni. Nuove scelte devono essere com-
piute nel settore alimentare, in particolare: 
1) rinunciando alia forzatura pubblicitaria 
dei consumi. che aggrava i costi; 2) adot-
tando una strategia della riduzione effettiva 
dei prezzi, non della loro manipolazione; 3) 
collegandosi ai produttori agricoli in modo 
da rtdurre i passaggi superflui; 4j stabilendo 
contratti a lungo termine e rapporti di col-
laborazione con i dettaalianti associate 

Alle Partecipazioni Statali (quindi al go
verno) chiediamo di non insistere nella po
litico dei supermercati, poiche dettaglianti 
assoctati e cooperative di consumo possono 
attuare assai meglio di loro un piano di am-
modernamento dell'insieme della rete distri-
butlva, per operare invece — in accordo con 
le Regioni — a livello dei grandi centri com-
merciali e degli «ipermercati», interessan-
do alia gestione di dettaglianti e coope-
tuitve anche i terminali di questi grandi cen
tri distributivi. 

La eooperazione di consumo della Lega ha 
le carte in regola per essere protagonista di 
un discorso di riforma generate. Essa e an-
data non solo trasformando le sue strutture, 
in modo da dare una base strumentale piu 
valida al grande movimento associativa che 
essa rappresenta, ma anche deflnendo un suo 
piano di sviluppo e di collaborazione con le 
altre forzt inleressate all'miziativa di rinno-

' vamento. In questo quadro, di particotare 
interesse i programmi per lo sviluppo della 
eooperazione nel Mezzogiorno, in accordo 
con la eooperazione agricola e U suo Con-
sorzio unitario AICA, attraverso la promo-
zione di centri di raccolta e distribuzione dl 
merci i quali possano aiutare efficacemente 
gli stessi dettaglianti a sottrarsi al gioco del 
fornitore monopolistico, a ricercare un rap-
porto nuovo con le masse popolari del Sud 
nella comune lotto contro il carovita ed a 
darsi la fisionomia sociale nuova. On impe-
gno costruttivo che alimentera efficacemente 
la nostra azione, ad esempio, nella lotto per 
una riforma tributaria che esenti da tassa-
zione i consumi essenziali. 

E' una linea, la nostra, che in concreto — 
oggi e non domani — propone una modifica-
zione del rapporto dei lavoratori tutti (com-
presi i ceti medi) con lo Stato, aiuta la ri
forma nell'agricoltura, unisce ceti medi e ope-
rai nella lotta al carovita. La linea giusta per 
sotlrarre gli stessi ceti medi alle spinte ever-
sive alimentate dai grandi gruppi monopoli
stici e dai beneficiari della speculazione. 

Giul io Spallone 

per la ciifesa del produttore *. uci cot<*> uatore:? 

la produzione agricola cooperai$v<~ r • negozi 
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I I manifesto par la chiaro. Un rapper to aerio e state stabilito tra la eooperazione di consume 

• qwella agricola. Anche epi la Coop-ltalia ha awto «m ruolo promotionale non indifferente. Nelle 
cooperative agricola si prodoca genuine e a prezzi •enz'altro competitivi. Nel tatter* agricelo esl-
atono compfessl di trasformazione di notevel* peso. Ponsiame al l * Latterie Riwnit* di Reggie Emi-
lia, al COR di Ravenna, al CIV di Modena, el pastifkie di Corticell* e a nvmoroe* altr* meravtgfi* 
•Vila cooperation* agricola. I I problema era qvelle di matter* in circolazien* nella rat* del cemum* 
tutto questo «ben di 0 i o > in mentor* pare organica * non episodic*. Ci© sta aMtioiHto e con no-
•eveli success!. Nei negozi Coop ormai i prodotti dell* cooperative agricel* sono dominant!: vini 
nella misvra del 9 0 per cento, pasta alimentare ( 6 0 % ) , bwrre, latticini, formaggio frana ( » S % ) , 
•a lum! ( S 0 % ) , frutta fresco * svechi di frutta, otie d'otiva ( 5 0 % ) . I I pont* fra prodvzion* * 
ajentvmo a veramente solid* • lo sara ancora di piii In awenir* allorch* alcune important) Iniziativ* 
djelle cooperaztone agricola cominoaranno a der* I loro frvtt i . I I contvmator* pvo andar* tranepllle: 
I ajetfjlto • H convenient* nei negozi Coop ai Incentrarann* 

Intervista con il presidente Fulco 
Checcueci - 81 miliardi di lire nel 
1970: rispetto all'anno preceden-
te il giro d'affari e aumentato 
del 22 per cento - L'obiettivo 
1971 e di 91 miliardi - I vantag-
gi della qualita e della genuinita 

la Coop-ltalia & cresciuta. Ormai si pone nel settore 
dlstributivo come una struttura con la quale bisogna 
fare i conti. Dal '68 ad oggi molta strada 6 stata fatta. 
L'assemblea che si apre oggi a Milano, da questo punto 
di vista rappresenta un fatto di notevole importanza. 
Per illustrarcene i contenuti abbiamo intervlstato il com-
pagno Fulco Checcueci, che della Coop-ltalia 6 il presi
dente. 

Con quali risultati vl presentate alia XXV 
Assemblea ? 

Anche nel 1970 abbiamo fatto un notevole passo in avantl 
nella concentrazione, ed uniflcazlone a livello nazionale degli 
approwigionamenti delle cooperative di consumo a noi as
sociate. •-

In concreto ci6 vuol dire che la CXDOP-ITALIA ha fornlto 
alle cooperative associate piu del 50 per cento delle merci 
vendute ai consumatori. 

E' un risultato che pone il movimento cooperative italiano, 
almeno per quanto riguarda questo aspetto dell'unita di acqui-
sto, al livello dei forti movimenti cooperativi svizzeri, tedeschi 
e scandinavi. 

Nel 1970 il giro d'affari globalmente controllato dalla COOP-
ITALIA ha raggiunto la cifra di 81 miliardi circa con un incre-
mento del 22 per cento rispetto al 1969. 

Prevediamo che nel 1971 supereramo i 91 miliardi realiz-
zando un ulteriore incremento del 12,50 per cento sul 1970, 
confermando cosl l'elevato ritmo del processo che ha portato 
la quasi totalita delle cooperative a consentire pienamente 
con l'attivita della COOP-ITALIA e ad utilizzarne i servizi. 

Ci6 signifies che in Italia, nel campo dei generi alimentari, 
il movimento cooperativo si pone al primo posto anche nel 
confronti dei gruppi della Grande Distribuzione. 

Questa massiccia presenza si traduce in un aumentato po-
tere contrattuale dei consumatori organizzati. 

Quali vantaggi sono derivati al soci a piu 
in generale ai consumatori ? -

La contrattazione unitaria porta a strappare all'industrla 
notevoli vantaggi che vengono trasferiti direttamente ai con
sumatori. ' • . . . , 
,, Inoltre le strutture di rifomimento della COOP-ITALIA con-

sehtono alle merci dl arrivare nei punti di vendita senza aver 
subito alcuna intermediazione. 

Infine va sottolineato che la COOP-ITALIA, come consorzio 
nazionale delle cooperative di consumo, ha il compito di ren-
dere omogenea e di programmare la politica degli approwi-
gionamenti per conto delle cooperative associate: cib consente 
di realizzare ulteriori economie di gestione. 

Esempio: alcuni anni fa i diversi consorzi provincial! rifor-
nivano pile cooperative van tipi di prodotti acquistati presso 
diversi fornitori. 

La realizzazione di un unico consorzio nazionale ha per-
messo di selezionare sia i prodotti sia i fornitori in modo uni
tario con evider.ti vantaggi. 

Fin qui abbiamo parlato di vantaggi sul prezzo finale al 
consumatore. 

Non meno importante e l'aspetto che riguarda il problema 
della qualita e della genuinita dei prodotti. 

In questo campo la COOP-ITALIA in questi ultimi annl ha 
svolto una funzione determinante nello sviluppare la linea dei 
prodotti con marchi COOP, che rappresenta una percentuale 
rilevante delle vendite globali. 

Quali sono i prodotti con il marchio COOP? 

La linea del marchio COOP rappresenta in concreto lo sforzo 
da noi fatto per liberare il consumatore dalla pressione pub
blicitaria dei grandi gruppi monopolistici operant! nel settore 
dell'alimentazione e della trasformazione dei prodotti agricoli. 

Infatti il prodotto COOP o proviene dalla eooperazione agri
cola o da industrie di proprieta della eooperazione di consumo 
(come il Biscottificio di Utrecht in Olanda ed il Cioccolatificio 
di Dortmund in Germania di proprieta comune delle centrali 
cooperative eurcpee, e come la COOP Industria di Castelmag-
giore di proprieta delle cooperative di consumo italiane), an
che da fornitori privati, che lavorano secondo le indicazioni 
vincolanti della COOP-ITALIA. 

In tutti i casi la eooperazione di consumo garantisce l'asso-
luta genuinita e la buona qualita di questi prodotti. 

Questa funzione della COOP-ITALIA e stata riconosciuta 
anche attraverso il conferimento del «Mercurio d'Oroa 1971 
ad Honorem, conferimento da noi certamente non sollecitato. 

Hai accennato alia Cooperation* agricola. 
Quale funzione ha avuto la COOP-ITALIA 
nel saldare i due moment! cooperativi che 
operano alia produzione ed al consumo? 

Certamente e stata una funzione determinante nel settori 
in cui la eooperazione agricola di trasformazione e di produ
zione opera e si e sviluppata in forme efficient! (come per 
esempio nel settore dei vini, dei salumi, dei prodotti ortofrut-
ticoli, cerealicoli, e pastai e lattiero-caseari); essa ci rifornisce 
con percentuali rispetto i nostri fabbisogni, che vanno dai 
50 al 90 per cento e anche di piii. 

Un rapporto dl questo tipo, che comunque noi ci sforziamo 
di incrementare nei settori esistenti e in settori nuovi, non 
avrebbe potuto essere assolutamente instaurato senza un cen
tre di unificazione e di programmazione nazionale dellapoli-
tica degli approwigionamenti quale e appunto la COOP-
ITALIA, 

Ci sembra che la struttura del movimento 
cooperativo di consumo sia particolarmente 
sviluppata nelle regioni dell'ltalia centro-
settentrionale. Piu debole ci sembra la Vo-
stra presenza nel Meridione. 

Quello che tu osservi e infatti il nostra problema piii grave 
e assillante. 

La presenza geografica del movimento del nostra Paese e 
la consoguenza delle sue ongini storiche: tuttavia e chiaro che 
questo limit* deve essere assolutamente superato se la eoo
perazione di consumo vuole assolvere alia sua funzione di 
strumento di difesa dei consumatori a livello nazionale. 

Stiamo cominciando, puntando sulle nostre aziende piii 
grandi ed efficient!, a porci il problema dl costruire una pre
senza cooperativa nelle aree scoperte e particolarmente nei 
grand! centri dell'ltalia centrale e meridionale. 

Apriremo ad esempio a Roma entro quest'anno un grande 
e modernissimo centro di vendita a gamma merceologica 
completa; abbiamo alio studio assieme ai cooperatori meri-
dionali iniiiative similar! nel Mezzogiorno. 

Noi facciamo il nostra dovere e utilizziamo al massimo le 
nostre scarse forze flnanziarie. 

Non possiamo per6 tacere il fatto che un programma di 
promozione e sviluppo cooperativo a livello nazionale, quanto 
mai necessario per rispondere alle esigenze delle masse lavo-
ratrici, esige un concreto interessaroento dello Stato e prov-
Tedimenti incentlvantL 

Gli undici magazzini che riforniscono \ 3403 punti di 
vendita della eooperazione di consumo, sono giusta-
mente un vanto della Coop-ltalia. Moderni, altamente 
meccanizzati, autogestiti, sono in via di una ulteriore, 
incessante espansione. Le richieste crescono, i soci 
delle cooperative aumentano, aumentano i clienti e di 
conseguenza le varie operazioni di approvvigionamento 
dei negozi. Dalla frutta, che va preconfezionata, alia 
came: la gamma dei prodotti alimentari e completa. 
E poi ci sono i prodotti non alimentari: detersivi, pro-

fumeria, abbigliamento, ecc. Una montagna di roba 
esce ogni giorno da questi magazzini per essere imme-
diatamente rimpiazzata. Si tratta di un andirivieni di 
colossali proporzioni. Sesto Fiorentino ( F l ) , Castiglio-
ne del Lago (PG), Ravenna, Moncalieri (TO) , Vignale 
Riotorto (L I ) , Pontedera (P I ) , Bologna, Reggio Emilia, 
Bollate ( M l ) , Cremona e Pordenone sono le localita 
in cui la Coop-ltalia ha impiantato le sue strutture. 
Nella foto il centro di preconfezionamento ortofrutta 
del magazzino Coop-ltalia di Piombino. 

Ora ci sono anche i Supercoop 

Tremilaquattrocentotre negozi: si tratta di una rete 
di vendita ragguardevole. Che tuttavia va rammoder-
nata, ampliata secondo i criteri della moderna distri
buzione. La presenza della Coop-ltalia e servita ad 
accelerare questo processo di ristrutturazione e i risul
tati sono che gia 501 negozi hanno adottato una for
mula di vendita moderna. Anche la eooperazione di 
consumo ha oggi i suoi supermercati, che nulla hanno 
da invidiare anche nella struttura a quelli della grande 
distribuzione. Unica differenza, nei Supercoop si com-
pera meglio, si mangia piu genuino, si conta di piu. 

E il discorso del rammodernamento va avanti. In Emi
lia, in Toscana, nella stessa Lombardia vi sono in pro-
posito dei veri capolavori. Ora si vuole estendere la 
esperienza anche al Centro e al Meridione d'ltalia. 
A Roma, nel quartiere Prenestino, sara aperto nei pros-
simi mesi un Supermarket-Coop a gamma merceolo
gica completa (dagli alimentari ai vestiti), disporra 
di un'area di tremila metri quadrati. L'iniziativa • 
della Cooperativa « La Proletaria » di Piombino. Nella 
foto il Supercoop di Cinisello Balsamo (Milano) in 
piena funzione. 

Da Bologna con il marchio Coop 
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Mancava una industria cooperativa. Ma ora e'e anche 
quella. La potete trovare a Castelmaggiore, a due passi 
dai centro di Bologna. L'hanno chiamata Coop-indu-
stria, e di proprieta delle Cooperative di consumo ed 
e I'espressione felice della loro originale inventiva e 
nello stesso tempo della loro ansia di autonomia. La 
eooperazione vuol essere sempre di piu al servizio dei 
consumatori italiani attraverso una politica che dia 
la possibility di un progressivo sganciamento dalla 
produzione delle grandi industria monopolistic!!*. In 

proposito e'e ancora molta strada da fare anche se 
attualmente un buon 40 per cento della merce ven-
duta dalla Coop-ltalia ha il marchio Coop. L'industria 
di Castelmaggiore va proprio in questa direzione. Da 
essa escono prodotti di drogheria alimentare, e di dro-
gheria chimica. In una parol a: caffe, the, camomilla, 
spezie e droghe, pizza, cacao, preparati per budini, 
deodoranti, bagni-schiuma, shampoo, cera per pavl-
menti, lacca per capelM. E a settembre anche un ir 
ticida. 


