
Al via quattro cantieri per l’associazione di domani  

Primo gruppo Dedicato ai Settori 

Gruppi su Settori, Territori, Servizi e Governance verso l'Assemblea dei 
Delegati 

“Fare meglio con meno”. Qualcuno durante il primo dibattito ha sintetizzato co   l’obiettivo delle 
riflessioni del primo gruppo di lavoro, dedicato ai Settori. Ma si potrebbe anche, e forse 
 oprattutto, dire: “ are diver amente”, perc   e sendo mutati il contesto e le esigen e delle 
impre e non   po  ibile con nuare – come associazione – a fare le stesse cose di sempre, a 
giocare lo stesso ruolo dando le stesse risposte.  

Sono iniziati il 4 aprile scorso gli incontri dei quattro gruppi di lavoro c e  anno l’obiettivo di anali  
zare quanto realizzato fin qui per tratteggiare piste lungo cui co truire il  uturo dell’a  ocia ione, a 
partire dall’ori  onte aperto dal- la  trada imboccata ver o l’ACl- Alleanza delle Cooperative 
Italiane. Un percor o c e condurr  all’A semblea dei delegati e che impegner  a  ondo in  ue te 
 ettimane l’intera organizzazione.  

A coordinare il gruppo dedicato ai Settori sono Giovanni Monti e Giovanni Luppi, affiancati in 
questo primo incontro dal direttore di Legacoop nazionale Giancarlo Ferrari. Prima di avviare una 
prima di cu  ione    tato tra eggiato lo scenario con cui queste riflessioni devono fare i conti, 
grazie anche alla relazione di Carlo Bassanini di SCS Consulting che ha tratteggiato la cornice entro 
cui ci muoviamo. Internazionalizzazione e digitalizzazione hanno accelerato, infatti, i ritmi e creano 
nuove opportunit  ma anc e grandi minacce.  i  a o non pre idiare l’innova ione vuol dire 
ritrovar i dall’oggi al domani  uori dal mercato, anc e  e  i   in una po i ione di leader  ip, come   
successo ad esempio a Nokia. Con la stessa logica, anche i territori sono molto pi  dinamici e  i 
assiste allo spopolamento di alcuni (soprattutto delle periferie) e allo sviluppo di altri che hanno 
saputo agire sulla loro compe  vit . Emergono nuovi livelli i  tu ionali da pre idiare   i   
Metropolitane) e livelli c e diventano  empre pi  importan  (UE). 
 

Analogo stravol imento vivono i se ori  nei quali sono contemporaneamente necessari 
interse orialit  e specializzazione  con un ruolo crescente della rete non pi  solo quale elemento 
di erogazione dei servizi ma anche in grado di creare valore attraverso connessione e 
networking.   in  ue to eco i tema l’evolu ione   co   rapida c e la maggior parte degli  tuden  
 ar  un me  ere c e oggi non e i te.  

Pensare che in questo scenario le associa ioni di categoria non po  ono rimanere  erme.  anno, 
an i, una duplice nece  it  di cambiare: per rispondere al contesto esterno, ma anche alla crisi 
della rappresentanza e a quanto accaduto internamente in questi anni.  

Secondo le ultime previsioni quest’anno i contributi versati saranno il 23% di quelli raccolti nel 
2012.  

 n calo pe ante, dovuto alla cri i, c e non verr  recuperato con la ripre a economica. E che 
interroga  ortemente l’a  ocia ione c e, tra il 2012 e il 2016,  a diminuito s  il proprio costo del 



personale del    %  ma ad un ritmo in eriore rispe o al calo dei contribu  e a  ronte di un 
aumento complessivo dei cos   pi      %  per nuove a vit  c e sono state messe in campo.  

 n  alto nece  ario anc e perc  , tra l’altro, durante gli anni della crisi tante cooperative sono 
‘ altate’ e altre  ono nate, cambiando il mix di composizione associativa e imponendo, anc e per 
 ue to, un ripen amento organi  a vo.   una   da comple  a, anc e perc   diver i  ime  ono le 
esigenze a cui si deve nel contempo dare risposta. Basti pensare che le prime 100 cooperative per 
dimensione rappresentano l’80% del valore della produzione di tutto il sistema Le acoop e le 
altre 8.000 il 20%.  

Bisogna definire non solo quali servizi erogare e con che mi   iden tari e o di  upporto ad a vit  
e compe  vit  d’impre a  ma anc e le modalit  di eroga ione, tra diretta (tramite dipendenti 
dell’a  ocia ione ; tramite  entro Servi i A  ociativo   oggetto e terno governato 
dall’a  ocia ione ;  oggetti e terni in convenzione. 
 

 ella rela ione introdu va  arlo  a  anini  a tracciato co    e e dire rici lungo cui reali  are la 
verifica e progettare il da farsi.  

Punto primo: bilanciare i vari livelli. Si pu  pen are, ad esempio, a tre livelli: livello confederale, 
con a  ocia ione na ionale  nella con l’obiettivo di di endere i valori, pre idiare il livello legi lativo 
centrale, curare i rapporti con le altre organizzazioni e promuovere reti e sistemi a disposizione 
delle articolazioni territoriali e dei settori, con le infrastrutture necessarie, ad esempio per 
internazionalizzazione, formazione management cooperativo, transazione digitale; livello settori o 
meglio mercati, con associazioni a livello nazionale che per vocazione devono essere vicine alle 
imprese sui mercati in cui le  te  e operano, in una logica per “mercati” e cercando di intercettare 
le nuove tendenze ed interconnessioni; livello territori, di norma regionali, che perseguono la 
rappresentanza territoriale per il presidio delle istituzioni locali, lo sviluppo di un senso di 
appartenen a e di un eco i tema  avorevole per la na cita dell’impre a cooperativa.  

La sostenibilit  economica, seconda direttrice, potrebbe portare anche alla definizione di ambiti 
di rappresentanza istituzionale diversi da quelli di eroga ione dei  ervi i o con con or i o  ociet  
capogruppo c e erogano  ervi i anc e per tu e le altre  ociet  del gruppo  te  o. La 
“valueproposition” dell’organi  a ione, punto tre, potrebbe passare per la definizione di un 
“ arc io di qualit ” cooperativa anc e per la co tru ione e la di e a della reputa ione,  empre 
pi  in uen ata da a pe  di natura e ca ed iden taria.  

 overnance di ques  livelli interconnessi e qualit  dei servizi, con la nece  it  di de nire dei 
livelli minimi “ tandard”, co titui cono la  uarta e la  uinta direttrice. Costruzione di un efficace 
sistema di controllo e reporting sia sugli aspetti economici che di performance operativa sono il 
sesto punto come strumento di sviluppo della cultura del miglioramento ma centrale dire rice: le 
per one.  n una organi  a ione di  ervi i, le per one  ono l’elemento pi  importante per il 
perseguimento degli obiettivi strategici. Non solo quindi formazione ma anche valorizzazione, 
sviluppo di un sistema di performance management, sviluppo di un sistema di welfare.  

 ungo  ue te dire rici  i  vilupper  il lavoro del gruppo, ini iato nel primo incontro con il racconto 
di due buone pra c e  vedi altri ar coli, ndr  e c e pro eguir  con un  econdo e un ter o 
appuntamento, fino alla nuova  ire ione na ionale c e, in  orma  eminariale, il 16 maggio 
e aminer  le propo te di tu  i gruppi, costruendo una visione integrata. I primi incontri degli altri 



tre gruppi di lavoro  ono  i  ati per i Territori il 10, per i Servi i l’11 e per Governance e formazione 
il 12 aprile.  


