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IL MOVIMENTO COOPERATIVO NELLA LOTTA PER SVILUPPO E RIFORME 

ilioni di lavoratori organizzati in imprese 
per colpire cause e profittatori del carovita 

Nei due decenni di gestione politica determinata da mag-
gioranze formate dalla DC le imprese cooperative autogestite 
non hanno avuto !l favore del governo. Ogni volta che ii pro
blem;* veniva affrontato c'era sempre. per i govenianti. il 
prctesto dell'impiesa privata clie « faceva meglio le cose t>. 
La cooperazione era, per ques 
del passato da manipolare op 
pure un'ideale da sognatori in 
un mondo dominato da grandi 
imprese monopolistlche. Negll 
ultiml anni i fatti che hanno 
colplto alle fondamenta. nel-
la stessa opinione pubblica, 
la fcde nell'tmpresa privata 
sono stati numerosi e ncchi 
di conseguenze per la societa 
italiana. 

NeU'agricoltura l'impresaca-
pitalistlca ci ha dato. insieme 
agli alti prezzi e ai disoccu-
pati, un'mcapacita organica 
persino di far corrispondere 
la produzione alia domanda 
di mercato: si dice che c'e 
troppa frutta. e infatti ne vie. 
ne distrutta una parte, ma e 
certo che' manchiamo di car-
ne. Nell'edilizia 1'impresa pri
vata ha portato costi insop-
portabili ed una spinta alia 
degradazlone urbanistica che 
si ripercuote profondamente 
nella vita sociale. Nella di-
stribuzione commerciale la 
inefficienza, che non e certo 
colpa del dettaglianti, si tra
duce in pretesto per la pene-
trazione di imprese monopo-
listiche portatrici non soltan-
to di alti prezzi ma anche 
della noncuranza per la qua
nta (in taluni casi fino al 
punto di mettere in forse la 
salute pubblica). 

Nei servizi e fra le piccole 
Imprese industriali e artigia-
ne I'associazione economica, 
dopo tante chiacchiere sulle 
virtu deH'individualismo. si 
presents come una fonte di 
potere contrattuale, quindi 
condizione di autonomia e di 
sottrazione della piccola im-

COMMERCIO 

La nuova 
realta 

si chiama 
CONAD 

In Italia ci sono ormai 
diverse catene di acquisto 
dei dettaglianti Alcune le 
hanno orgamzzate la Conf-
commercio e grandi impre
se fornitrici. II Consorzio 
nazionale dettaglianti-CO 
NAD e pero una cosa di-
versa. 

Espressione dei Gruppi 
di acquisto. esprime una 
politica di riforma della re-
te commerciale che trova 
concretezza non soltanto 
nella facilitazione degli ac-
quisti ma anche in una 
molteplicita di iniziative 
dirette a promuovere l'am-
modernamento della rete 
commerciale Di fronte al 
1'intervento di gruppi fi-
nanziari che tendono a ri-
durlo ad un esecutore delle 
loro impasizioni al mercato 
a: consumatori — il riven-
ditore spesso non sa cosa 
vende. da! punto di vista 
della qualita. e nemmeno 
perche aumenta il prezzo 
— la via dell'associazione 
diventa una scelta di libe-
razione da prospettive di 
?ubordinazione che si ri-
fletteranno pevintemente 
sulla stessa possibility di 
sopravvivenza del negozio 

II CONAD dunque pro-
muore anche delle tnnova-
zioni' nel sistemi di vendi-
ta. nei nesozi. nell'oreaniz-
zazione e presentazione dei 
centri di distribuzione 

I gruppi aderenti sono 
ormai un centinaio: gli a 
derenti individuali oltre 
ottomila II CONAD ha fat-
to la sua comoarsa nelte 
citta del Mezzogiorno E' 
una nuova realta dHla re
te distributiva italiana e 
del movimento coooeratl-
vo II suo succes=o e di s-
sempio per altre iniz'ative. 
ad esemnio fra ?Ii artiff's 
ni I problemi nuovi <y»ran 
no affront-iti sulli base 
dell'interesse e dell'inizia 
tiva dei soci La specializ-
zazione dei negozi. oarten-
do da un prosr.imma. e 
piu facile da realiz7are e 
con essa il mi™l:oramen,o 
de; rendimenti I. 'alisten 
za ammini.stntivq. del re 
sta resa indisoeasah'le con 
l'lr.troduzionp deI'*IVA * 
un'a'tra aftivita che costs 
molto mpno se or?an:zzata 
in comune 

La realizzaz'on** d' nuo 
ve unita di vend'ta sne-
cialmente m ouart'en nuo 
vi — anche di ennrli rii 
mensioni — vien** P«VSM sl 
la portata de^U attuall det 
ta?lianti Se la Confes?'-
centi e la nuova realty sin 
dacale del v t 'o re o m m r r 
ciale. il CONAD ramresen 
fa 11 punto d' 0irTen7i ner 
castmire !a r'f^rnm del*<* 
rete l!>tr'hmivA 

Uni reaita rhe ehied* 
nuove scelte nolittrhe- oer 
il tino di attua7tnne dell* 
Ipzge sulle !iren7e come 
per il fman7'amen!o dell" 
forme d' assoolaz'one eco 
nomica 

e forze politiche, o un residuo 

presa alio sfruttamento e alia 
azione deteriorate di un si-
sterna che pone il profitto pn 
ma del prodotto. Sono valori 
che hanno oggi un'attrazione 
anche in settori come quello 
culturale. ricreativo. dell'infor-
mazione che cercano nell'auto-
gestione una via per sottrarsi 
al controllo delle concentra 
zioni capitalistiche. 

L'autogestione cooperatlva 
non puo risolvere tutto. L'e 
sperienza. anzi, insegna che 
puo persino abortire nei set-
tori tradizionali — ne abbia-
mo esempi illustri in Europa 
nei movimenti diretti da so-
cialdemocratici e laburistl — 
quando sia interpretata nel 
senso della «difesa» pura e 
sempllce di situazioni parti-
colari e conduca alia chiusu-
ra nell'impresa o nella cate 
goria di forze social! che 
possono affermarsi e difende-
re i loro interessi soltanto 
nel confronto aperto con tutti 
i problemi della societa. mi-
surandosi con la riforma del
le strutture, muovendosi co
me una forza autonoma sulla 
scena politica. 

Questo e ci6 che e avvenu 
to da noi durante la discus 
sione della legge per la ca-
sa: la cooperazione ha pre-
sentato una riforma di colle-
gamento con 1'intervento pub. 
blico che pu6 reallzzare la 
abitazione come servizio so
ciale, secondo la linea gene-
rale della riforma. Ed e quan
ta awiene. ormai. nel setto-
re della distribuzione in quan
ta l'Associazione dei consu
matori non si presenta piu 
come il contraltare del botte-
gaio, bensl come un alleato 
— qualora si chiarisca che 
l'obiettivo comune e una ri
forma della rete commercial" 
— che escluda il grande capi-
tale e, al tempo stesso, sboc-
chi in un programma di rior-
ganizzazione in cut ci sia po-
sto tanto per una rete di ne-
gozi cooperativi estesa a tutto 
il paese quanta per una pre-
senza autonoma e produttiva 
dei dettaglianti sia come sin-
goli che attraverso loro orga
nism! associativl. 

Abbiamo portato degll esem
pi. estendibili ad altri settori 
— non a tutti 1 settori della 
economia ma certo a tutti 
quelli dove il movimento coo-
perativo e gia implantato — 
per mostrare che le vie dl 
uno sviluppo economico che 
sia al servizio diretto di bi
sogni social! talvnlta non so 
no tanto lontane come si vor-
rebbe far credere. 

In un periodo dl clamorosl 
fallimentl dell'lmpresa capita-
listica. sia dal lato degli inve 
stimenti-occupazione che da 
auello della qualiti-rispon-
denza ai bisogni sociali. 
la soluzione cooperativa si 
presenta come alternativa in 
una serie di settori. La rl-
chiesta d! infondere nuova v! 
talita al tessuta tradizionale 
e di fare spazio alle inizia 
tive nuove coincide oltretutto 
con una fase dell'economia 
italiana che vede disoccupate 
ingenti risorse finanziarie con 
II ristagno di capacita credit! 
zia nelle banche. 

II finanziamento dei progpt 
ti consenti rebbe. gia oggl 
di impiegare gran parte della 
liquidity bancaria Di tmpie 
qarla bene: esistono anche fra 
le Imprese cooperative possl 
billta di Insuccesso. ma non 
e possibiie rmtracciarvl nes 
sun esempio di quello scialo 
del capita!e che e simboleg 
giato ;n Italia da situazmne 
come ia Montedison ma pre 
senta esemp: ricorrent! e nu 
merost in ogni assetta domi 
nato dal grandi gruppi Nolle 
imprpse cooperative si crea 
in media, un posto di lavoro 
ogni 6 7 rrulioni di iire Inve 
stite e non ogni 60 70 mllionl 
come awiene per la magglor 
parte degll tnvestimentl d««sti 
nati al Mez7.ogiorno 

Non stiamo predicando la 
nnunc:a agli investimenti stra 
tegict delle f»artec:paz:oni sta 
lalt o di altre az:ende. ma 
nessuno pud negare che vi 
e :'es:genza dl un use pnl 
compieto e rationale deile rl 
sorse Oggi ci viene dimoslra 
ta. dat: alia mano. ia possib. 
l.ta di realizzarla in alcuni 
dei fondamentah settori della 
economia Pavono nriutar* 
que.-ta nof^:b:iiia soiianio m 
iOro .-ne 5i arroccano :n un 
conservatonsmo ideo.ogico o 
gli stess; gruppi monopoi^>ti 
i'.i di cui viene posto in di 
-icusvone 11 * modello di svi 
'uppo • 

LA peculianta altuaie dc. 
xmodeho* e il carovita de> 
temp: peggion. con aumenii 
de: prezzi de: 10% negli ultirn: 
8 mesi e nessuna proopeiuva 
vicma di battere 1 Inflazionc 
II carov:ta nasce. mfaiu. dai 
mo Jo stesso dl funzionare 
del sislema economico dalia 
sua contrapposizione fronUlc 
ai bisogni della societa Le 
cooperative non offrono noi 
tanto aicuni prodottl o servi 
zl a ouon prezzo; si muovono 
per coipire alle radici. nei 
settori in cut operano. il si 
•.lema che genera tl carovta 
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La manifestazione dei cooperatori per la casa a Firenze 

AGRICOLTURA 

Strumenti per una riforma 
da cui dipendono prezzo 
e qualita degli alimentari 

! conladini associafi aderenti all'AICA hanno chiesfo 100 miliardi di finanzia-
menti ma le richiesfe passate accolte solo nella misura del 17,6% • Una forza uni-
faria per lo sviluppo della democrazia e il miglioramenfo dei reddili nelle campagne 

Nella generale situazione di 
crisi delT'agricoltura italiana, 
il movimento cooperativo a-
gricolo aderente alia Lega 
Nazionale delle Cooperative 
e Mutue presenta caratteri-
stiche che devono essere sot-
tolineate con forza. Negli ul-
timi anni esso ha aumentato 
le sue capacita di iniziativa e 
di realizzazione. In conver-
gente unita di intenti con tut
to il movimento contadino 
che fa capo al CENFAC e al
le Unioni dei produttori, es
so ha associato, in forme va-
rie, altre decine di migliaia 

di contadini e di lavoratori 
della terra in quasi tutte le 
regioni. Un indice, non il so
lo, della crescente importan-
za della cooperazione nella 
lotta per la trasformazione 
democratica deU'agricoltura e 
dato dalle richieste di finan
ziamento avanzate dal no-
stro movimento. Per 1'VIII 
tranche del Fondo agricolo 
europeo le richieste riguar-
davano investimenti per mi
liardi 11.8. Accolto il 68 per 
cento. Per la IX tranche 
(1972) richieste per miliardi 
18,5. Accolto il 17,6 per cen-

EDILIZIA E INDUSTRIA 

Autogestione operaia 
e intervento pubblico 

Fra le piccole e medie 
imprese, le cooperative dl 
produzione e lavoro han
no un posto a parte. Da 
tempo hanno cessato di 
essere organizzazioni di 
collocamento, impegnate 
in lavori manuali elemen-
tari, ed hanno assunto la 
attrezzatura e la specia-
lizzazione che si richiede 
ad imprese moderne. Que
sto e awenuto: 1) senza 
che esista, a norma delle 
leggi sulla cooperazione, 
un capitale versato cospi-
cuo; 2) senza introdurre 
il principio della sparti-
zione degli incrementi im-
mobiliari. 

Per sopperire a queste 
condizioni e necessario 
che vi siano un finanzia
mento assicurato da di-
sposizionl pubbliche, una 
priorita negli appalti pub-
blici, Tinserimento nei 
programmi ai divers! Ii 
velli deH'amministrazione 
statale. Tutte cose in gran 
parte rifiutate. Nonostante 
questo oggi fanno capo 
all'Associfizione produzione 
e lavoro della Lega 1200 

imprese autogestite con 
125 mila operai e tecnici. 
Negli ultimi mesi, sulle 
ceneri della crisi econo
mica sono nate altre cin-
quanta cooperative indu
strial!. A Roma si e costi-
tuita di recente un'impre-
sa promossa da 300 ope
rai dell'edilizia. 

Le singole imprese, col-
legate in sede nazionale 
in un Consorzio naziona
le acquisti collettivl e 
nell'Istituto per l'indu-
strializzazione edilizia ed 
in altri organisml collet
tivl sono in grado di ope-
rare a qualsiasi scala dl 
mercato, interno ed este-
ro. 

L'impresa autogestita si 
propone quindi come stru-
mento sia ' per risolvere 
problemi dl ristruttura-
zione industriale, a livel-
lo dl piccola impresa ed 
artigianato, sia per l'at-
tuazione di interventl dl 
riforma, in particolare nel
l'edilizia. 

Tocca al governo rico-
noscere, nella pratica e 
nella legislazione, queste 

funzloni. Si prenda il ca-
so delle aziende a Parte-
cipazioni statali: le azien
de cooperative autogestite, 
le quali utilizzano ogni an
no 5 mllionl di quintal! di 
cemento e 450 mila quin
tan" di tondino di ferro, 
chiedono un rapporto di
retto e continuativo alia 
impresa pubblica fornitri-
ce, rapporto che e stato fi-
nora rifiutato. 

Si tratta di rompere il 
giuoco del monopolio che 
si esprime nel continuo 
rialzo dei costi. E dl istau-
rare una pratica di rap
port! pubblici fra organi
sm! pubblici ed imprese co
me quelle autogestite nel
le quali la mancanza di 
lucro le asslmila a quelle 
pubbliche. Due requisiti 
che i sindacatl chiedono 
al finanziamento pubbli
co — massimo impiego 
di manodopera e applica-
zione dei contratti di la
voro — sono garantitl in 
un'impresa dove i respon-
sabili della gestione ri-
spondono direttamente ai 
lavoratori. 

CONSUMO 

Nuovi modi di com battere 
l'aumento dei prezzi 

Per decenni la coopera
tiva di consumo e stata 
una organizzazione dl « di
fesa » dei lavoratori dalla 
speculazione sui prezzi. Da 
quasi un decennio ha im-
boccato la via di una tra
sformazione di una orga
nizzazione per la a rifor
ma» della rete distributi
va. E' cambiata la situa
zione: i prodotti manifat-
turati hanno sostituito sul 
mercato quelli naturali, 
persino in gran parte del-
l'alimentazione; molti for-
nitori locall sono sostltuiti 
da grandi imprese naziona-
11 e internazionall. I prez
zi vengono sempre piu de-
terminati dal potere m o 
nopolistico e sempre meno 
dai singoli negozi di distri
buzione. 

In queste condizioni e 
necessario fare due cose 
nuove: dare un potere con 
trattuale a tutti gli opera-
tori Individuali della rete 
distributiva; fare una po
litica delle strutture. 

La rete di cooperative. 
beninteso, si va rafforzan-
do. L'Associazione aderen

te alia Lega comprende 
da sola 3.401 negozi; 11 sta 
ammodernando; promuove 
nuove associazionl di con
sumatori per aprire nuovi 
centri di distribuzione se-
mingrosso e dettaglio, spe-
cialmente presso le grandi 
fabbriche o nelle zone in
dustriali. Ma ritiene suo 
dovere anche aiutare 1 det
taglianti ad associarsl 

Quanta alia politica di 
strutture, questa cammina 
in connessione con la vita 
sociale italiana. La nuova 
legge sulle licenze com
mercial!, che prevede la 
programmazione del nego
zi, e un'occasione per la 
iniziativa di coordinamen-
to fra dettaglianti. coope 
rative ed enti locali. L'au 
mento dei prezzi degli ali
mentari al consumo e la 
occasione per sviluppare 
la collaborazlone diretta 
con le cooperative dei pro
duttori agricoli. La specu
lazione sulle importazionl 
dl came, olio d'oliva, bur
ro, ha spinto l'Associazio
ne del consumo ad inter-
venire proponendo il con

trollo pubblico sul rifornl-
menti dall'estero di pro
dotti cosl important! per 1 
bilanci familiari. La di-
scussione sull'IVA segna lo 
inizio di una grande cam-
pagna per la riduzione del 
prelievo fiscale sui consu-
mi popolarl. 

La cooperazione di con
sumo ha il vantaggio di 
operare contemporanea-
mente su due fronti: sul 
mercato, offrendo ai consu
matori prodotti di qualita 
e prezzo migliori; nella vi
ta sociale, con i risultati 
della sua esperienza e la 
mobilitazione dei soci. De-
nunciando le speculazioni 
sulla importazione di car-
ne offre, al tempo stesso. 
questo prodotto primario 
nei suoi negozi sgravato 
dalla componente specula-
tiva del costo. E ' un'azio-
ne concreta che spinge gli 
stessi commerciantl ad 
uscire dal terreno delle 
sterill contrapposizlonl per 
impegnarsi nell'azione co
mune per sottrarre la re
te distributiva alio sfrutta
mento dei gross! gruppi 

68 mila imprese per un diverso 
tipo di sviluppo dell9 economia 

R E G I O N I 

Piemonte 
Valle D'Aosta 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Fnuh Venezia Giulia 
Liguria 
Emilia Romagna 
Italia Seltentrionale 

Toscana 
Umbna 
Marche 
l^izio 
Italia Cenfrale 

Abruzzi e Molise 
Campania 
Puglie 
Hasilicata 
Calabria 
Italia Meridionale 

Sicilia 
Sardegna N 
Italia Insular* 

I T A L I A 

Cooperative non iscritte nel-
lo Schedario 

TOTALE ESISTENTI 

Con
sumo 

453 
3 

1.678 
354 
308 
126 
75 

583 
3.5*0 

432 
51 

108 
74 

MS 

17 
36 
27 
5 

11 . 
H 

50 
32 
12 

4.423 

1.440 

5.K3 

Prod. 
• lavoro 

152 
1 

487 
68 

394 
64 

115 
- 803 
2.0*4 

317 
29 
78 

133 
S57 

51 
841 
184 
88 
25 

1.1W 

475 
321 
7tt 

4.42* 

2.053 

C.C79 

S E Z I O N I 

Agricola 

313 
13 

758 
415 
864 
298 
89 

2.175 
4.925 

301 
96 

252 
352 

1.001 

194 
. 430 

547 
146 
192 

^S99 

1.161 
1 686 
1.147 

f.2S2 

2.112 

11.3*4 1 

Edilizia 

1.935 
15 

4.422 
276 

1.139 
281 
843 

1.768 
10.679 

2.104 
279 
605 

7.963 
10.9S1 

485 
2.007 
1.272 

310 
582 

4.454 

1.864 ' 
833 

2.497 

2t.9S3 

10.109 

39.192 

Tra-
sporto 

12 
— 
24 
7 

29 
4 

11 
42-

129 

27 
5 
8 

60 
100 

8 
33 
44 
9 

— 
94 

103 
32 

135 

451 

513 

971 

Pesca 

1 
— 
23 
_ 
41 
8 

21 
15 

109 

11 
13 
14 
22 
60 

7 
41 
68 

1 
45 

162 

79 
84 

163 

494 

223 

717 

Mista 

58 
— 

365 
297 
54 
42 
27 

340 
1.183 

160 
12 
34 

143 
349 

85 
49 
54 
13 
54 

255 

18? 
92 

279 

2.066 

1.692 

3.758 

Totale 

2.924 
32 

7.757 
1.417 
2.829 

823 
1.181 
5.726 

22.689 

3.352 
485 

1.099 
8.747 

13.683 

847 
3.437 
2.196 

572 
909 

7.961 

3.919 
2080 
5.999 

50.332 

18.142 

61.474 

Sono oltre 68 mila le Impresa cooperative. Molt* dl M M non possono svolgere una ffunzione economica attiva, steri-
lizzate da scelfe politiche general! • setforiall osfill alio iniziative autogestite. Molte hanno problemi propri di scelta 
nell'indirizzo e neU'organizzazione doll* propri* attivita. Ma esse rappr*s*ntano ugualmente una grande forza imprcn-
ditoriale che, sup*rata la contrapposlzion* fra scopl sociali • rodditlvita economica, possono costituire il canal* attraverso 
cui passano le scelt* per un nuovo tipo dl sviluppo In Importanti settori 

ABITAZIONE 

Case che costano 
il 50% in meno 
Con la legge per la casa 

si possono costruire case in 
cooperativa che costano la 
meta di quelle offerte sul 
mercato. SI pud risparmia-
re una bella fetta di sala-
rio. Impiegare per altre 
esigenze quanta si pu6 ri-
sparmiare sulla casa. La co-
struzione nelle aree espro-
priate e attrezzate a cura 
dei Comunl, inoltre, sl pud 
avere una casa in una zona 
fornlta di servizi e non sof 
focata dal cemento. La coo
perazione fomisoe gambe 
per camminare all'lntera ri 
forma della casa. E" per 
questo che nell'attacco alia 
riforma padronato e gover
no si accaniscono, anzitut-
to. contro il movimento 
cooperativo. 

Le ragionl di questo at-
tacco — U carattere di mas-
sa del movimento — sono 
pert anche le medesime 
che rendono possibiie di 
respingere l'attacoo. 

La magglor parte del
le cooperative sono dl 
qualcne decdna dl soci 
ma negll ultiml tempi, 
con la costltuzlone dl so
cieta a propriety Indivl 
sa, sl e raggiunta anche 
ia dimenslone di migliaia 
dl aderenti e la capacita 
dl progettare vastl quar-
t!ert Le 38 mila coopera
tive signiflcano. quindi. 
come minlmo una forza 
organlzzata dl mezzo ml-
Hone dl famlglle che so

no gia oggl in grado dl 
sottrarsi alia speculazio
ne. Per non disperdere 
questa forza, ed aumen-
tarla, e necessario passa-
re alle realizzazioni. 

ET in questa fase che al
ia presentazione dei pro-
getti alle Region!, alle ln-
tese con gli Istituti case 
popolarl, segue un con
fronto plii diretto per il 
rapido finanziamento. Si 
chiede agli stessi Comuni 
di non gravare le spese di 
urbanizzazione sul futuri 
inquilini, alle Regioni di 
agire nei propri poteri per 
la speditezza delle proce
dure, al governo di au-
mentare 1 finanziamentl a 
disposlzione. Creare le con
dizioni perche1 tutti 1 pro-
getti cooperativi siano Im-
mediatamente finanziati 
con assoluta priorita e spe
ditezza, questo e oggi lo 
obiettivo del movimento. 

Per reallzzarlo occorre 
un nuovo stanziamenta sul
la «865> con la riafferma-
zlone che rispetto alle mi
gliori condizioni previstl 
dalla legge sulla casa non 
si deve tornare indietro. Se 
500 mila famlglle realizza-
no una casa a meta prez
zo vorra dire che ci saran-
no altrettantl richiedentl 
in meno dl fronte alia spe
culazione: la riduzione del 
prezzi e degll afntti per tut
ti comincia di qui. 

to. Per la X tranche, in cor-
so, le richieste si avvicineran-
no ai 100 miliardi. Analogo 
e stato l'andamento per il 
Piano Verde. 

Le autogestioni cooperati
ve per tutte le fasi del ciclo 
produttivo, di trasformazione 
e di commercializzazione, le 
gestioni consortili, hanno sot-
tratto i contadini soci e i la
voratori della terra alle ren-
dite parassitarie ed alle spe
culazioni, consentendo remu-
nerazioni ai conferenti di pro
dotti o ai suoi lavoratori su-
period alle medie. Le unita 
produttive di contrattazione 
cosi raggiunte hanno permes-
so dimensioni economiche 
produttive efficienti. che nes
suna azienda capitalistica 
puo raggiungere. 

Fa spicco in questa attivi
ta il Consorzio nazionale del
le cooperative agricole (AI-
CA) che ha rapporto con cir
ca 700 cooperative di cui 350 
socie. Questa originate crea-
zione del movimento coope

rativo agricolo della Lega, rea
lizza, tra l'altro, in dimensio
ni crescenti, una contratta
zione programmata, tramite il 
COOP-Italia, con la coopera
zione di consumo, e tramite 
il CONAD, coi dettaglianti 
associati, garantendo ai con
sumatori genuinita. dei pro
dotti a prezzi non speculati-
vi. L'AICA ha favorito forme 
nuove di promozione coope
rativa ed associativa nel Mez-
zogiorno. Con la molteplice 
assistenza dell'AICA, e, sem
pre con la democratica parte-
cipazione a tutte le decision! 
dei contadini associati in lo
co, sono state possibili nuo
ve iniziative, come un Con
sorzio di cantine sociali e una 

centrale olearia in Puglia, cen
tral! agrumicole in Calabria e. 
in corso di elaborazione, in 
Sicilia. Di importanza cre
scente e il servizio dell'AICA 
a cooperative e gruppi asso
ciati nel Mezzogiorno per jl 
rifornimento dei mezzi tec
nici e il collocamento dei pro
dotti. 

Per iniziativa del Consor
zio nazionale tabacchicoltori 
sono state costituite 7 grandi 
cooperative per la prima la-
vorazione del tabacco nel Sud 
e due nel Centra Italia. 

Mentre perdura la crisi del
le piccole e medie aziende. 
sacrificate all'egemonia mo-
nopolistica, il movimento coo
perativo continua a crescere. 
Non solo nessuna delle azien
de cooperative ba licenziato 

' operai od impiegati, ma es
se hanno aumentato la occu-
pazione diretta e quella in-
diretta. indotta dagu' investi
menti fatti. 

La questione che si pone 
con urgenza e drammaticita 
& quella deU'atteggiamento / 
del governo nei confront! del V 
movimento cooperativo agri
colo. II movimento k andato 
avanti sopratutto per la sua 
linea unitaria e democratica, 
per le capacita acquisite, 1'at-
taccamento dei soci alia loro 
cooperativa, il loro spirito 
di sacrificio, di solidarieta. 
di lotta. 

Le percentuali sopra cita-
te dei finanziamentl accolti 
documentano con quanta osti-
iita. diffidenza o indifferenza 
si consideri dal governo An-
dreotti il movimento coope
rativo ed associativo contadi
no. che per le sue potenzia-
lita dimostra di poter esse
re l'asse portante delle rifor-
me in agricoltura. La mani
festazione cooperativa nazio
nale del 27 gennaio, con le 
sue precise piattaforao ri-
vendicative e programmati* 
che, indica al governo. alle 
forze politiche e sindacali, 
all'opinione pubbUca. Ia ne-
cessia di una dedsa svolta 
per una nuova politica rifor-
matrice che consideri positi-
vamente le richieste del mo
vimento cooperativo agrico
lo. non solo per ragioni set-
toriali. ma per fare di una 
nuova agricoltura democrati
ca uno dei settori propulsi-
vi dello sviluppo economico. 

Valdo Magntnt 
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