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IHTERVISTA CON L'ON. MAGNANI 

Protagonisti 
e gestori della 

agricoltura 
All'on. Valdo MagnanJ. pre-

•idente dell'Associazione coo
perative agricole sderente alia 
l4gs , abbiamo posto alcune 
domande sulla situazione del-
I'agricoUura e le prospettive 
della cooperazione. In pnmo 
luogo f»Ii abbiarr.c chic to: 
quale importanza ha la XXI 
atsemblea dell'AICA* 

«L'Assemblea e certo un 
momento della vita aziendale 
del consorzio umtario nazio-
nale delle cooperative agricole 
« in questo senso registra gli 
ottimi nsultati raggmnti, de
cider* un programma di ulte-
riore sviluppo per i prossimi 
anni. Assolti gli adempimenti 
legall, l'Assemblea, con la par-
tecipazione di un largo nume-
ro di dingenti del movimen. 
to. continuera come un con-
vegno naztonale delle coope
rative agricole aderenti alia 
Legs. Per noi l'espansione del-
10 strumento consortile, ch« 
offre aervizi secondo il crite-
rio del puro rimborso del co-
•ti. e importante per l'aiuto 
che da alia promozione di 
cooperative e di association! 
democratiche dei contadini 
produttori su tutto il terrtto-
rio. nazlonale. In questi ulti-
mi anni l'AICA si e qualifl-
cata su questn terreno costi* 
tuendo ufflci periferlci ed ar-
ticolandosi in settori specla-
llzzati: approwigionamentl, 
collocazione sul mercato del
le frutta, del vino, della car-
ne e sltri prodotti. Direi che 
questo e 11 primo signiflcato 
particolare dell'assemblea che 
ai tiene oggi a Bari: rivendi-
care sul piano politico-slnda-
cale un corso nuovo della po
litics agraria, che abbia il suo 
asse neUs&sociazlonlsmo de-
mocratico delle varie catego-
rle dei lavoratori della ter
ra, dai bracciantl ai coltiva-
torl diretti; e nello stesso tem
po agire anche sul terreno 
economico per contestare e al
ia fine eliminate il predoml-
nio congiunto dei percettorl 
di rendite e delle concentra
tion! capitallstiche lndustria-
11 e commercial!. Questo ri-
chiede un intervento pubblico 
— legislazione, decentramento, 
destinaalone dei contributi e 
dei mutul agevolati, esercizio 
del credlto sgrario — in una 
parol* una programmazione 
In agricoltura che scelga con 
carattere priorltario 1'associa-
zionismo contadino 0 la coo
perazione democratica: da par
te nostra una iniziativa uni-
Uria piu vasts e quaJiflcata 
che nel paasato. 

II nemico 
Federconsorzi 
• Bast* accennare a questi 

t*mi, che si riassumono nel-
robiettivo dl un autonomo po-
tere contrattuale dei conta
dini e del lavoratori in gene
rate, per comprendere che noi 
penslamo alia necessita di una 
avolta nella collocazlone del
la cooperazione, nei tempi e 
net modi della programmazio
ne. Ancora oggi chi domina, 
avendo tutti gli appoggi dal 
governo, e la Federconsorzi 
che — a parte gli scandali — 
di associazionlsmo, di coo
perazione democratica, pro-
firio non si occupa, anzi 6 
'ostacolo princlpale alia dif-

fusione della cooperazione in-
tesa come deve essere, quale 
espressione autonoma dei con
tadini e dei bracciantl. Da 
molte parti oggi si parla delta 
necessita deU'associazionismo 
nelle campagne ma di fronte 
al fallimento della politica 
agraria fin qui persegiiita ed 
ai prossimi problem! che ur-
gono mi sembra evidente che 
ae non si libera 1'interventn 
pubblico, negll strumentl o 
nella pratica, dalla cnllusione 
con gli interessl aprari e mo
nopolistic! non si potra avere 
1'auspicato sviluppo n* si po
tra uscire dala cnsl dcll'agrl-
coltura ». 

Ti riteriscl alle dtscumtonl 
$ul Piano Mansholt e alle (li
tre academe del Mercato co-
mune europeo? 

« Appunto; in particolare al
le conseguenze nazionall che 
ne derivano. Mansholt ha fat-
to una ricogntzione del pro-
bleml e&istentl, ma noi pen-
alamo che le medicine propo-
•te non slano adatte all'agrl-
coltura ltaliana. Non si pun 
distruggere, direttamente o In-

diret'amente. 1'azienda (ami-
liare, ne difendere con 1 con
tributi pubblici il drenaggio 
della rendita fondiaria da par
te del grande capitale. Noi 
penslamo che la rispost* alle 
drammatlche contraddizioni 
susc'.tilc vwll« pcuelriLcione 
del capitale monopolistico nel
le campagne della trovare 
nella cooperazione e nelle 
associazioni dei contadini pro
duttori di datl prodotti 11 suo 
punti di partenza. L'AICA, i 
consorzi dei caseifici, delle 
cantine sociali, delle coopera
tive ortofrutticole, degli olei-
nci sociali, i consorzi dl pro
duttori di cui essl fanno parte, 
i rapporti — ora sul piano 
della contrattazione e di svi
luppo programmato nazlona
le — tra la cooperazione agri-
cola e quella di consumo, co-
atituiscono un esempio ancora 
modesto. ma vivo, della no
stra risposta ai problemi po-
sti dal Memorandum Mans
holt e del tipo deila nostra 
polemics con 1'idoleggiamento 
da lui adombrato, della gran
de azienda capitalistica. A Ba
ri riprenderemo, approfonden-
doli, i punti in proposito gia 
flssati da un documento del-
l'Associazione cooperative a-
gricole ». 

Rapporti 
con gli Enti 

Tu credi — abbiamo chie-
sto all'on. Magnanl — che nel 
Mezzogiorno vi aiano le poa-
aibtlita di un generate e ra-
ptdo sviluppo della coopera
zione agricolct9 

« L'Associazione cooperative 
agricole e l'AICA hanno deci-
so di tenere per la prima vol-
ta l'Assemblea e il convegno 
annual! in una grande citta 
del Mezzogiorno proprio per-
che* siamo convlnti della ne
cessita e della possibilita di 
un tale svllppo. Nel Sud plu 
che altrove si vedono le con
seguenze negative della com-
binazione della politica agra
ria del MEC — che abbandon* 
1 coltivatori alls duplice rapi-
na deU'indus*ria fomltrice dl 
mezzi tecnici e dl quella che 
trasforma e commerclalizza 1 
prodotti agricoli — con un as-
setto fondiario e contrattuale 
ancora di tipo mediovale. E' 
vero che la riforma agraria 
stralcio ha segnato qualcosa 
dl nuovo. Ma siamo ora a un 
bivio: o si assume un nuovo 
indirizzo, oppure gli stessi en
ti di sviluppo saranno defor-
mati e coartati a seguire, con 
nuove etichette, la vecchla 
politica di dlscrimlnazlone, 
cioe di sbarramento alio svi
luppo della cooperazione li
bera, autonoma e democrati
ca. L'AICA a Bari signiflca il 
nostro impegno per la nuova 
politica. Non ci risulta che 
manchi lo splrlto associativo 
nel Sud: certo, esso si ape-
gne se lo si vuole strumenta-
lizzare a vantaggio degli agra-
ri, della grande Industrie e 
degli speclulatori». 

Con quail lone — chladla-
mo ancora — affronterete lo 
impegno che vi proponete? 

« II XXVIII congresso della 
Lega nazinnale cooperative ha 
riconfermato, in termini chia-
ri, la specificity della nostra 
politica unttaria, cosl come 
siamo andatl mettendo In pra
tica In questi ultimi anni. Au-
tonomla della cooperazione 
dal partiti e dal Rovemo, au-
tngestione dei soci, suo impe-
jtno sociale. Credlamo dl poter 
contribuire, su quests base, 
ad un processo intanto di 
rapport) unltari fra 1 vari 
movimentt cooperativl, nella 
fattiva snhdarieta con le lot-
te di tutto il movimento con
tadino ed operaio. Ecco le 
forze, dunque, con le quail 
stabillremo un dtalogo e alle 
quail rivolffiamo il nostro ap-
pello. IA lmea di sviluppo 
che abbiamo elaborato, le e-
spenenze che abbiamo acqul-
site, non conosenno dlscrimi-
nazmni tra i contadini e tra 
1 lavoratori La dlscriminazio-
np ^ verso le Torre che si op-
pon^ono airan"erma?lone del 
loro diritto d! essere prota
gonisti e gestori dplla trasfor-
ma/inne strutturale dpll'agri-
coltura ltaliana. A Bari not 
sppriamo dl arcelerare questo 
processo unltarlo che si after-
ma sempre piii possente dl 
tutte le ratpgorie dei lavora
tori della terra ». 

L'assemblfta dell'AICA riunita a Bari discute il programma triennale 

Un ponte fra i contadini 
del Nord e del Mezzogiorno 
II grande consorzio per acquisti e vendite dei coltivatori, che esalta la sua natura cooperative operando a costi e ri-
cavif rinnova il suo impegno nazionale — Collesamenti con 1000 organismi associativa — Un oscar per Tesportazione 

Laasemblea annuale dell'Al-
leanza ltaliana Cooperative A-
gncole. che si riunisce ^7^' * 
domani a Bart, per un p\wne 
in tema di « una forte xtrulti 
ra contortile ai aervizio dalle 
cooperative e det prttdut'f>~i 
associatl, per un mago'or po 
tere di mercato e lo wnlupoo 
dello a*»oaazioni»mo nelle 
campagne; $t propon* I ado 

nale, aventt I'obtettivo ti am-
ptiare la preaema cooperafna 
m tutto il Paese. realUzando 
I'unita operativa di mercato 
tra tutte le organizxazutii ade 
rentl 

Le cooperative agrtco'.e e gl-
organismi cooperattvi confer-
ziati allAICA aono 270 ,2%Q 

cooperative ed una trsn' na di 
connorzt provincial!, che rap-
gruppano a loro voHa centi-
naia di cooperative) *• fi ?-«-
stt organismi. 4b sono dl ino 
va affiltaztone durante t> 1'HiH 
mentre qutAli che hanno co-
munque rapporti commcciaH 
con l'AICA aono m tutto pi" 
di un miglico oltre la m**a 
delle cooperative attoctate aha 
TAMA hu l ta . *lt*0 *<" -

vo^ aignttwativo — ah ui at-
screto numero di cooperative 
di contadini cattolici ien*tt. 
Superato da tempo 4 Itmtti 
dell'area emdiano romiantti. 
dove ha avuto ti suo polo it 
sviluppo, I'attivita c o i w t i / e 
dell'AICA si estende su scala 
nazionale con una ramifloazio-

L'uva da tavola, prodotto prsglato della Puglla, Anltc* 
troppo spetM nel magsazinl degli specuUterl. La coopera
zione ha una parela declsivs da dire anche per questo setter* 

Anche se non hanno un poslo adeguato 

Le cooperative 

agricole aumenlano 

di pro nel Sud 
Non e vero che il Mezzo

giorno sia un'area del paese 
negata alio sviluppo coopera-
tivo. L'associazione economl-
ca fra contadini, nata insieme 
alia riforma agraria, ha mes-
so profonde radid In quel 
casi — purtroppo non molti — 
in cui gli Enti di sviluppo han
no prestato adeguata assisten-
za finanzlaria e tecnica. Nel 
19fl0, comunque. era no jscritte 
496 cooperative meridionali 
sulJc 4 590 in tutta Italia; solo 
il 10.R7% delle cooperative 
agricole era cioe dislooato nel 
Sud. A fine 1967 le coopera
tive nrll'area meridional era-
no salite a 1 461 su 7 R87 totali, 
cioe al 18.5^. sPgnanriYi pro-

AL SERVIZIO DELLA COOPERAZIONE 
IN ITALIA E ALL'ESTERO 

Telex 51112 Agrkoop Talagr. Agrlcooper Bologna 

Camera dl Commarclo dl Boloqna U3S3 - CCP 1/2306 
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Pretidema • Qlrezlone: Bologna, via Cairoli, 11 

Opera per grandi settori: 

• Negli acquisti collettivi 
• Per il settore zootecnlco 
• Con ogni tipo di ortofrutta 
• Cantlna social! 
• Trasformazione dai prodotti 
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prio nel Mezzofiiorno un'csprfn-
sione piu rapida che nelle al-
tre zone del paese. 

Che cosa ostacola la nascita 
e lo sviluppo di una coopera-
tiva nel Mezzogiorno? In pri
mo luopo J contratti agrarj — 
di colonia. Hi amttanza o mi-
sti — che spesso costringono 
il lavoratoro a cedere il suo 
prodotto alio slcso proprio-
tario della terra, o comunque 
non gli conwntono di far per 
conto sun npU'ncnuisto o ven 
dita dei prodotti Per non par-
la re dolla lavorazione oVi ter-
reni con macchine o altn mez 
ri in cooperativa C'e poi la 
organit7a2Tione del mercato, 
dominata da incettatorl, di 
gente che gitioca sul bisogno 
di anticipi o sulla difficolta di 
vendrre direttamente; di qui 
la grande importanza di orga-
nizzazionl di vendita nazionall 
o regionali. Tnflne il sostegno 
ftnanriario e tecnico iolle Ini-
ziative. a proposito del quale 
bHogna rile\ are che sia la 
Cfwn per il Mezzogiorno che 
gli Fnti di sviluppo non han-
nn mai cerrato di rrnderlo ae-
cessibile ad associazioni coo
perative di contadini libere 
ed autonome. 

Se la cooperazione non e 
abbastan/a sviluppata -wl Mez
zogiorno hisognera quindl guar-
dane non alia volonta dH la
voratori — benche la volonta 
sia una cosa importante — 
ma anche aM'aueggiametito 
politico, degli enti di sviluppo 
e della Cassa. ma con essl 
anche delle amminUtrazioni 
corvHinali. delle associazioni di 
categoria. degli e^ponenti po
litic! che non hanno mn^trato 
interest a che I lavoratori 
agricoli venlsscro in possesso 
dt questo strumento di autono-
mla ed emancipazinne aociale. 
Fra le eo*e che devono cam-
hiare radiealmente. nel Sud, 
c'e questo atteggiamento 

ne m coifmuo espoisuie oe«' 
grafica. 

Un vatto motrtmento ec<>nn-
mico interessa tramite '. Aid. 
le organnzaziom det vol'i'tJ 
ri zootecnict deliltalia centra-
le ed i caaetfict e le Mi.le if» 
eioli delta Voile Padana. I rap
porti con le cooperat^e e le 
organiaanoni di proiutUtn 
contadini del Veneto, del Pvt-
tn/Mifa <*•!//• r-jtnryint/l Aedn 
Puglia. del Prtuli e della Sic-
tia. tano in netto aumento. !n 
Stcilkj vi e un gruppo etficien-
t* di cooperative fra produtto
ri di ortaggt ed agrumt. di 
uva e vini. coordtnato dal aet-
tore ortofrutticolo conwttle, 
che organizza U passaggto del
la produzione contadina Sici
lians direttamente su. me'eatt 
di conaumo del nord * al-
lestero. 

La stessa acelta del luogo di 
questa ataemblea, insleme &>n 
la preaenza a Bari di ">r'i de 
legazioni della cooperazione 
agricola e del mondo conta
dino del Sud. dimostrano be 
ne come la componente me
ridional* in questi ulUmt an
ni sia venuta caratterizzmdo-
ti Mnaibilmenie nella linea dt 
sviluppo conaorttle Pi grande 
auMilio aono state per questo 
le fil'ali dell* AJCASUD », isM-
tutte nel 1967 a Napolt, Ca
tania e Bari, attraverso e qua-
li sono state gettate le bail 
per un crescente collegamen-
to cOnaortUe di mercato nora-
aud e per un rUancio delta 
cooperazione contadina nel He-
ridione. 

Fra gli indict dt incremento 
del movimento economico del
l'AICA per conto delle aziende 
conaorzUUe, apieca queilo glo-
bale del bilancio. che e atato 
nel 1968 pari al 9.87%: da lire 
14.842.000000 del 1967 ai 16 mi 
liardi e 274 miliont del con-
aunttvo che viene presentato 
ttamane all'assemblea, 

I costi dt gestione det set-
vizi aono rtdotti all'1.1J *» M-
•petto all'1,28 dell'inno puma, 

NeU'approvvigionamento d 
cereali < mangxmi per uio zoo
tecnlco, I'mcremento dH 247. 
ha portato le torntture consor-
ziali all'agricoltura id uno 
atok compleastvo di 1290K*/ 
qumtali di prodotti; ment'e 
in campo zootecnlco, con un 
incremento del 15% dell'a'.u-
vita, aono stati importati e di-
atribuiti agli aUevatori 4 01s 
viteUoni (da notare che tult 
importazioni, provenientl daAa 
area balcanica tradizionaie. au-
no state oetacolate e bl-Koate 
apeaao da una dannota avpli-
cazione comunitarta di tiosi 
dazi e prelievi; incomprensidt-
li aapendo che la comumta 
del MEC, notoriamente defici-
taria di questi prodotti, deve 
ricorrere ai paesl tew). 

Ventre con la distribuztcne 
di 684 000 qutntali di concimi 
e di antiparassitari $i e con-
fermata la valldlta di toll eer-
vizi di mercato, gestiti per 
conto delle cooperative ed at-
tuatt a favore di decine dt mv 
g liaia di imprest contadme. 

'n buon riamtato, che potreb 
be aumentafe a beneficio at 
altre migliaia di asiende con-
tadine, se non esistesse t'osta-
colo della esclusiva dt dtstr<-
buztone che la Pederconsorti 
dettene sui prodotti chimi-i 
per I'agricoUura, anche tu 
quelii di produzione datf a*%et-
da statale ASIC. Per tutta ri-
sposta ad una denuncia — n 
chtesta del consiglio deU'AlCi 
per una revoca dell'inammissi-
bile cartello AN IC-Terni-Fe-
derconsorzi. tntesa a superare 
la grave remora monopolists 
ca alia distribuzione di (erti-
lizzanti e antlcrittogamici —e 
pervenuto di recente I'ennesi-
mo rifiuto del miniatero del 
I'agricoUura, a flrma del tot-
tosegretario Antoniozzi, in cui 
•i nepo addirittura ti caratte
re monopolistico del potente 
gruppo Montedison. 

Le cifre del settore ortofrut
ticolo: commercialtzzati 220.000 
qulntali di prodotti, I'lncre-

mento annuo e del 26%. L'im-
port-export, nel suo volume 
massimo si e realizzato, per 
git ortofrutttcoli verso le cen-
trali cooperative scandlnave e 
dell'Europa occidental, per 
gli agrumi verao t paesi to-
cialisti esteuropei; e, per quan-
to riguarda mats e besttame 
da carne. dalla Jugoslavia. Per 
questa attUHtd un < Oscar del-
I'esportazione > e ttato asse-
gnato all'AJCA alia fine del 
1968 

Durante la tcorta campagna 
di produzione l'AICA ha tor-
mato un proprio strvteto di 
settore vitivtnicolo, con la 
adesione di 43 cantine so
ciali cooperative e relattvi 
contorzi provinciaH e regio
nali. che dtspongono di una 
capacita di vintftcazione per 
oltre 2 millonl di qutntali di 
uva. Si e awiato un proces
so dl serviei intercooperativo, 
che ha git contentlto alle can
tine dei pttttnnicoltort dei Sn-
lento di tratferire 25 000 etto-
Ittrt Ut vino alle centrali coo
perative dt imbottigliamento 
del Nord, soltraendost cos\ per 
la prtma volta alia tpeculazto-
ne intermedial. 

Le cantine Riunite di Reg-
gio Emilia e il CIV di Mode-
na hanno messo a dlsposizio-
ne le loro attrezzature per la 
valoriztaziont del vini ttpici 
pugliecl: «Malvaaia» di Brin-
dial, « Rosato » del Salento e 
t Squinzano* ora vengono con-
feeionati, contervando proprtt 
denominatiom e caratteristl-
che originali inalterate ed tm-
mean sul mercato attraverso 
la rett di vendita delle coope
rative L'operatione, gestita a 
ootti e ricavt, apre una got-
ernte nuova dt rapporti eco-
nomict e sociali fra le due aree 
contadina del nottro Paese, 
che verrd quanta prima ette-
na alia Stcilia ed altre regio-
ni del Sud. 

Anche la politica dei rap

porti intercooperaim fra la 
AICA e il Coop Italia, (il con
sorzio tra le oltre dOOO coope 
ratne dt consumo che dispo
ne di una *-<>te nazvmale dxsUi 

butiva con oltre 5<J00 punti 
di vendita al dettaglw) agtsce 
tullo stetso cardine del pro-
cetao umtario in otto nell'tnte-
ro movimento delta Lega Na
zionale delle Cooperative, im-
»•*! , *>/ , *«« *'°?2 ^Z*e ^ ririrnn. 
nizxarlone e potenziamento 

I valori economtci rtalizzatt 

dall'AJCA nel complesso dei 
suot tetton operattvi costitui-
scono un'entito imponente. che 
qualtfica questa struttura con
sortile impegnata da parecchi 
anni per realtzzare un c jer-
vizio effettivo unttario» sul 
mercato per tutta la coopera
zione agricola dt primo grado 
e per tutte le associazioni pre-
cooperatwe e rappresentative 
dei oroduttort aaricoli. 

Arturo Medici 

C.I.A.I 
COOPERATIVA 
INTERPROVINCIALE 
ALIMENTARI 

Modem, Paganiae 1 
Dai 17.000 suini annualmente macellati — alle-

vati e conferitj dai Caseifici cooperativi e sociali 

e dai contadini soci — la migliore e piu qualif i-

cata produzione dei tipici salumi modenesi : 

mortadelle di puro suino . prosciutti stagionati 

nelle zone di Felino e Langhirano . salami tipici 

di puro suino - coppe stagionate - prosciutti cotti 

zamponi e cotechini. salsiccie - pancette arrotolate 

La C.l.A.M. produce anche i dati per brodo «coop» 

QUESTO 

E' i l MARCHK) 

CHE RAPPRESENTA: 

Oltre 4.000 produttori di uva 
11 Cantine sociali 
1 Centrale d'imbottigliamento 

Cantine Cooperative Riunite 
VIA ANTONIO GRAMSCI, 54 . REGGIO EMILIA 

MEOAGLIA D'ORO p«r il vino LAMBRU-
SCO A MA BILE al Primo Concorso Nazio
nale Vini Italiani. Milano ottobre 1%7 
MEDAGLIA D'ORO per il vino LAMBRU-
SCO SECCO al Primo Concorso Enologko 
Nazional* per i Vini comuni da patto. 
rttfii id^|iwrw iiMfiyio 1963 

C.I.V. 
CONSORZIO 
INTERPROVINCIALE 
VINI 

Modem, Via Polrala,S5 

I 4.300 produttori associati nelle Canti
ne cooperative d i : Castelfranco Emilia, 
Sorbara, Ganaceto, Castelvetro, Carpi e 
Imola garantiscono I'origine e la genui-
nita dei v in i : 

Lambrusco (Vero sorbarese, Salamino 
oro, Graspa rossa); Alionza; Montuni; 
Albana e Trebbiano. 

II C.I.V. produce e confeziona vini tipici 
emiliani di uve selezionate provenienti 
dalle zone tipiche di produzione. 

Consorzio Caseifici Sociali 
cocp-pannQ 

Modena, Via Polonia 30 

II burro « Coop-panna », filtrato da im-

purita, omogeneizzato, degasificato, pa-

storizzato, addizionato con panna puris-

sima, e un prodotto di assoluta fiducia. 

II controllo collettivo, gli scopi sociali 

della cooperativa produttrice sono la mi

gliore garanzia per un prodotto di asso

luta genuinila come il burro 

Consorzio Bolognese 
Produttori Latte 

Bologna, Via Cadriano, 27 

2.000 produttori associati - 42 automezzi per la 
raccolta del latte • uno stabilimento con poten-
zialita di 1.500 quintali giornalieri di latte alimen-
tare - 37 automezzi riforniscono quotidianamenf'? 
1.200 negozi. 

LA UNEA LATTE GRANAROLO, DALLA PRODU
ZIONE AL CONSUMO, GARANTISCE GENUINITA', 
FRESCHEZZA E QUALITA' DEI SUOl PRODOTTI: 
latte sterilizzato e omogeneizzato; Ciokole, squi-
sito latte al cioccolato; Cappuccino, ottima cola* 
zione e bevanda; panna pastorizzata; latte pa-
storizzato. 

II marchio dei prodotti Granarolo e sinonimo di 
qualita, che costituisce la base del grande successo 
del Consorzio bolognese produttori latte. 

e Pastifici 

CORflCEUA 
SPA 

Bologna, Via di Corticella 309 

Macina il grano conferito da 10.000 con

tadini associati e produce paste alimen-

tari con I'impiego delle farine piu pre-

giate e per mezzo di attrezzature tra le 

piCi moderne d'ltalia. 

Fanno parte del complesso un mangimi-

ficio e un incubatoio per pulcini. 

PASTA CORTICELLA, UN DELIZIOSO 

PIATTO Dl SALUTE I 

A.C.I 
AZIENDA 
COOPERATIVA 
MACELLAZI0NE 

VUtjgio Emilia, Strada Out Canall 6 

E' un'azienda attrezzata con i piu moderni 
sistemi delle tecniche piu avanzate per 
la produzione di carne e salumi secondc 
il pnncipio: NELL'INTEREbSE DELL'ALLE-
VATORE, PER L'INTERESSE DEL CONSU-
MATORE. 

L'Azienda cooperativa macellazione di 
Reggio Emilia produce gli ottimi salumi 
• Asso t e la squisita carne bovina in 
gelatina «coop», la carne veramente 
genuine per i consumatori dei negozi 
cooperativi. 

S. C. A. M. 
SEDE E STABILIMENTO 

MODENA 

Via Emilia Ovest, 1482 

Telefono 34.093 

S. R. L. 

S&SJpNk 

CONCIMI BIOCHIMICI 

La S.C.A.M. produce concimi bio-chimici per tutte 

le culture industriali — PREPARA I PRODOTTI 

IN BASE ALLE NECESSITA' DEI VARI TERRENI 

Mette a disposizione g r a t u i t a m e n t e tecnici 

specializzati per analisi dei terreni e consigli tecnici 
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LA PRODUTTRICE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE 

Latterie Cooperative Riunite 
Reggio Emilia, Via Fratelli Cervi, 31 

160 latterie associate e 10.000 soci pro
duttori. 

Produzione annua: quintali 1.900.000 di 
latte; q.li 26.000 di burro; q.li 20.000 
di formaggio. 

Specialita: Latte « Gigl io»; Burro « Gi-
glio »; Panna « Giglio »; Bibita « Giglio »; 
Yogurt «G ig l io» ; Ricotta € G ig l io * ; 
Formaggino « Giglio »; Emmenthal « Gi
g l i o * ; Provolone « G ig l i o * ; Reggianel-
la; Reggianino; Parmigiano reggiano 
produzione « Giglio », 


