
1 'Un i t A / rfemcnica 14 uttombr* 196* PAG. is / s p e c i a l e / e c o n o m i a mer id iona l 

Mezzogiorno 
• B J B * B M * a B M * a S M B V S W » M » l e * * V * V S S » H » « s a * V a B B a B * J S 

degli anni '70 
• Gia si profila un primo, amaro bi

lancio del 1969 

9 Un annodidiscussioni accese,che 
hanno portato in superficie nuovi 
aspetti delta crisi del meridionali-
smo, ma con scarse realizzazioni 

• I punti chiave per affrontare in 
una nuova dirnensione veramente 
nazionale il riequilibrio fra Nord 
e Sud 

A DUE TERZI del 1969 si 
pun gia valutare, a 

grandi hnee, il bilancio eco-
nomico dell'annata. II rilan-
em dcll'economia Italians 
non c'e stato; l'industria, 
rhiamata ad assorbire la 
manodopera espulsa dalle 
cadenti strutture agrarie e 
commerciali. ha un ritmo di 
sviluppo modesto. Gli inve-
stimenti, dopo la frana del 
1967, si sono ripresi nel lo
rn insieme, ma in misura 
insufficente. I responsabili 
dei gravi errori compiuti 
ncl 1968, a cominciare dal 
governatore della Banca di 
Italia e dal ministro del 
Tesoro, avevano promesso 
una spettacolosa ripresa del 
mercato interno e invece a 
sostenere il limitato svilup
po dell'industria sono anco-
ra le vendite all'estero, spes-
so sottocosto (cioe la sven-
dita del lavoro degli italia-
m ) . In un anno, quindi, 
300 mi la « for/e di lavoro » 
in meno; in sette mesi 1.130 
miliardi di lire portati al-
1'estero. 

In questo quadro, per il 
MeZzogiorno non si pud che 
prevedere un altro bilancio 
fallimentare. come testimo-
niano ogni giorno le dram-
matiehe condizioni in cui vi-
vono milioni di lavoratori. 
Le stesse aziende a Parte-
cipazione stataJe investiran* 
no, a fine anno, appena 390 
miliardi di lire (svalutati 
dallo scivolamento del valo-
re della moneta), nonostan-
to che le iniziative princi-
cipali — Alfa Sud, raddop-
pio del Siderurgico di Ta-
ranto, autostrade, rete tele-
fonica, centri turistici — si 
dice procedano a buon rit
mo. In reaita nessun inve-
s^fnento settoriale puo ro-
veeciare una tendenza che 
nasce dai raeecanismi che 
regolano il funzionamento 
di tutta l'economia italiana, 
i quali hanno fatto si che 
ncl 1968 il reddito pro-capi-
ic sia aumentato < sponta-
ncamente» del 6,8°o al 
Nord e solo del 2,9% al 
Sud; non e il ritmo stagio* 
naLe che flagella l'agricol-
tura del Mezzogiorno ma 
un piccolo esercito di pa-
rassiti che ne divorano gior
no per giorno le possibility. 
di accumulazione, reinvests 
menti, occupazione. 

trice e aumento di diverse 
volte della spesa statale 
per le abitazioni: 7) nfor-
ma della tariffs elettrica in 
modo da sgravare i piccoli 
utenti. 

Ognuna di queste que-
stioni — e altre ne potrem-
mo citare — ha carattere 
nazionale ma incide, al tem
po stesso. pesantemente sul 
Mezzogiorno. Itappresenta 
lo sfruitamenio politico, 
sanzionato in sede politics, 
della depresMone meridio-
nale, cosi come lo sfrutta-
mento in generate della 
classe operaia a livello na
zionale. A che serve creare 

• • • 

II contributo piii serio a 
acuotere la reaita meridio
n a l k venuto dai grandi 
scioperi contro le «gabble 
salariali >. Si e intravigta la 
via per una rottura nel tra-
dizionale pompagyio delle 
rlsorse del Sud costringen-
do le imprese, i fondi socia-
li, lo Stato a unificare real-
mente il parse facendo 
scorrere un maggiore fins-
so di potere d'acquisto ver
so il Sud. Si e sollevata, 
cosi, una questione genera
te, nazionale in quanto per-
corre tutto il paese per ca-
tegorie sociali. che puo ave-
re sviluppi decisivi in di
verse direziotti: 1) inden. 
nizzo effotttvn della disoc-
cupazione con slmeno il 50 
per cento del salarin, per 
tutti i senza lavoro; 2) ele-
vamento degli a.ssegnj fa-
miliari al livello del reale 
onere dei carichi di fami-
glia; 3) attuazione del di-
ritto alio studio col presa-
lario generalizzato a partlre 
dalla scuola secondaria; 4) 
esclusione dalle imposte in-
dirette di tutti i generi di 
prima necessita e da quelle 
dirette della spesa media 
tnnuale statlsticamente ac-
certata per la famiglia la-
voratrice. rivahitabile con 
•cala mobile; 5) aumento 
dei contnbuti previdenziali 
agricoli al livello dell'indu-
itria; 6) esproprio dell« 
aree fabbricabill, della pro-
prieti terriers non coltiv*> 1 

qualche nuova fabbrica se 
non si rompono questi mec-
canismi? Al Mezzogiorno si 
impone il < model lo capita-
listico» del Nord; nei nuo
vi centri industnali e arri-
vato il salario, un po' piu 
di stabilita di occupa7ione 
ma il malessere ere>ce con 
l'inurbamento caotico e i 
suoi costi crescenti Effetti 
di una struttura di fondo 
che resiste, talvoha si r;il-
forza, va oltre rindustrializ-
zazione, copre e moltiplica 
le posizioni parassitarie. Per 
mantenere quests struttura 
ormai si fa propaganda al-
le aberraziom economic-he, 
alio sperpero, come quello 
perpetrato con la liscali/za-
zione degli oneri sociali al-
le imprese meridional! che 
— in vigore da un anno — 
non ha diminuito per mil--
Is la moria delle piccole e 
medie imprese, lo stillicidio 
dei licenziamenti. 

Come ogni diminuizione 
della remunerazionc del la
voro, del costo del lavoro, 
la fiscalizzazione e un invi
to a mantenere le posizioni 
parassitarie anziche a sman-
tellarle, un premio all'arre-
tratezza anziche vino stimo-
lo all'ammodernamento, una 
assunzione pubblica dello 
• sconto» sui prezzi che 
dobbiamo fare per vendere 
all'estero in mancanza di 
adeguato mercato interno. 
Del pari, l'alternativa fra 
la creazione di Industrie ad 
alta intensita di manodope
ra 0 di capitals, che tanto 
sembra torpientare le deci
sion! delle Partecipazioni 
stataii, e del tutto falsa. In 
reaita non ci sono idee, ne 
a Sud ne a Nord. per lo 
sviluppo deil'industria elet-
tronica, nucleare, aeronau-
tica, della chimica specia-
lizzata, ma solo imprese 
Canehe nel settore pubhli-
co) con le mani legate da 
un comportamento capitali
st ico che le ohhliga a *.u-
bordinare ogni deciiione ai 
profitti immediati o di bre
ve periodo. E' que^ta con-
cezione. hasata ^ni modelli 
dr appropria7ione del capi-
tale private), che impedisce 
alle Partecipazioni stataii 
di prendere le decminni che 
il Mezzogiorno a«petta le 
mefte co^'i spes?o in couflit-
to con le e«:igenze sociali. 
circonda di <.fiducia rannun-
oio di miracohstici eflelii 
dei niasuiori imestimeiil i 
neeli anni a venire 

I.a sfidiicia e t'liistifiiatn 
dallesperienza. Ma i dibat-
titi e I'e^perien/a di questi 
due anni. aprendo una va-
sta crisi e un proccso di 
riflessione in "«eno ad un 
ampio arco di furze politi-
che, stimolatn dal crescen
do della capacity di lotta 
della classe operaia. hanno 
anche creafo le premesse 
perche si affrontinn diret-
tamente quelle riforme che, 
colpendo alia base i mec-
canismi generatori della de-
pressione, possono itr.erti-
re la rotta. E' questa Tuni
c s possibility che gli anni 
'70 segnino «tempi nuovi > 
per il Mezzogiorno. 

R*nzo St«f jnelli 

LA PUGUA D'OGGI 
400 mila disoccupati 
che reclamano una svolta 
nei«tempi brevi» 

• La mancanza di lavoro. permanente o stagionale, slntetizza tutti I vecehi 
mali della struttura economica proprietaria fondiaria parassita - Una nuova 
industria che nasce ad isole e non utilizza appieno le risorse 

II f uturo in Fiera 
Le attivita nucleari della Breda 

La Breda Terniomeccanica 
e Locomotive, society del 
Gruppo EFIM — present* al-
1'attuale edizione della Fiera 
de; Levante — e uno dei piu 
unportanti costruttori italiani 
d; peneratnri di vapore per 
central! elettriche. Essa pro-
dure, moltre: corpi cilindrici, 
preriscaldatori, scambiatori di 
ca.'ore. recipienti a pressione 
pe* l'industria petrolifera e 
p?!r»lchimica, materiale ferro-
viario, impiantj per la stabi-
l'zzazione biolo^ica e la tra-
sformazione dei nfluti sohdi 

urbani, impianti di dissaJazio-
ne. L'attivjta principale della 
Breda, perb, riguarda la oo-
struzione di grossi generatori 
di vapore: infatti, attualmen-
te sta costruendo, in collabo-
ra?ione con la sua consocia-
ia Termoeud — che ha gli sta-
bilimenti a Gioia del Colle — 
12 generatori di vapore per 
una potenza complesslva di 
3000 MW. 

Poiche la produzione di 
energia elettrica per vis nu
cleare sta raggivrngendo con
dizioni di competitivita con 

I 

Commerci 
e politica 

La Campionana interna-
ztonale barese non e ptu la. 
fiera di settembre, ma pun-
ta a direntare la fiera di 
tutto l'anno. attraverao una 
succesntone di rasaegne 
tpeciahizate. La Fiera non 
e itolamente loccasione di 
mcontn commerciali e di 
'l'fari, ma anche di discus-
stone e di e.tame della si-
tuazione economica del 
Mfi'.oamrno 

Sia pure con il « yarbo » 
che curattentza le richie-
•*te e le protest,- dei « QO-
I erriatn i » il sndaco dc di 
Han che >'• anche prest-
'lente del CRPF rlrnlaen-
do il valuta della cittd al 
nre^ldentp del Consiglm 
Humor ha ricordato ah ti
nt prublemi pnorttari del-
In rcaio'ic I a pine.! riouHia 
viento idrico, Vacquu ewe 
per laaricoftura. le Indu
strie e (jli ;/w en ill ed una 
sviluppo industrial? vene
rate culleaato aU'aarttJoltit-
ra che portt all'utilizzazto-
ne delle morse umane e 
materiaU della regtone. E 
qucslo sarebbc passibile 
ron un intervmto manmc-
i to delle Partei ipnziom sta
taii La Puglia ha il me-
tana, un'mpente produzio
ne ngrtcola $peciattmUa. 
c'e H problema delta tra-
^formazione dell'acciaio 
del IV Centre tiderurgico 
di Taranto e quello delta 
irasinrmnzinne dei prodot-
n chimici di base del cen-
tro petrolchimico di flrii-
disi. 

Su queste Itnee di svi
luppo si muovono unita-

ruxmenie le jorze sindacali 
della regtone che per Vat-
tuazione di quesot disegno 
hanno proclamato due scio
peri generali in questi ul-
tirni mest. 11 Presidente 
della Fiera Triggiani ha 
detto a Rumor che le cose 
non ran no bene, che si va 
creando « un mezzogiorno 
nel mezzogiorno», che 
squlltbrj nuovi si vanno ag-
qiungendo a quelli vecehi. 

La Fiera del Levante 
guar da certo all'Onente, ai 
paesi del Mediterraneo. al 
mondo arabo Ma la Fie
ra e qui nel Mezzogiorno, 
qui sono le sue radici, se 
non tutta la v?«j fumione, 
e lo sjtluppo di questa 
campionaria e legato al 
proaressa del Mezzogiorno. 
Fmche il retroterra delta 
Fiera sarit un'agricoltura 
su cut pesa la rendita pa-
mssitaria. la colonia, i fit-
ti. pni>a nella sua gran 
parte dt acqua. con t suoi 
prodottt che vengono tra-
sfnrmati alt rove: di Indu
strie dt prodotti di base 
che vengono lavnrati altro-
ve: finrhi, in altre parole, 
la Pugha e il Mezzogior
no rimarranno un'area 
esportatrice di mano d'o-
pera e di prodotti agricoli 
e tndustrtali, il cut valore 
si moltiplica altrove. In 
Fiera risentirA di questa 
condistione di colonlalismo. 
Ed e alia presa di coteien-
za di questo problema po
litico che bisogna ancora 
lavorare. 

i. p. 

1 'energia prodotta per via tor-
mica convenzionaJe, )a Breda 
(si pari di altri costruttori 
di generatori di vapore a com-
bustibile convenzionaJe), pre-
vedendo che TEN EL fara ri-
corso In misura sempre cre-
soente alle centrali nucleari 
per aoddisfare il continuo in
c r e m e n t del fabbisogno na
zionale di energia elettrica, si 
e aggiomata con i process! 
produttlvi e con le tecniche di 
costruzione, e mes&a m gra-
do. quindi, di eostruire anche 
i generator! di vapore a com-
busttbile nucleare o reattori 
nucleari. 

Mancando un progetto Jta-
liano ademiatamente sviiup-
pa to, la Breda ha acquislto 
la Itcenza di uno del reattori 
ritenuti competitive il PWR 
della Westmghouse. Poich* la 
licenza del PWR era stata 
concessa alia FIAT, e che que
sts socleta non era interessa-
ts alia costru7ione di alcuni 
component i del reattore, la 
Breda ha assunto tl compito 
di eostruire proprio questo ti-
po di element i La Breda co-
struira quindi il generatore di 
vapore. il recipients a pres
sione, 11 pressurizzatore e le 
tuhazloni nrimarie. 

Gli accordi FIAT - Breda -
WestmKhousp hanno condotto 
alia creazione della COBEN, 
Societa ner : rombustibili nu-
oleari, che ha costruito un 
proprio stabilimento di pro-
du7ione a Saluggia. Gift nello 
acorso anno ha fabbrlcato ele
ment! di combustibile p«r 13 
tonnellate di uranio srricchi-
bo per tl reattore nucleare 
della cent rale ENEL di Tri-
no. Attualmente si sta com-
pletando 11 programma dl ade-
guampnto deila eapaclts pro-
duUiva per la produzione dl 
element; di combust!bile per 
reattori da 1000 megsvstt e 
oltre. 

Pe; la costruzlone del reci-
piente a pressione del rest-
tore la Breda ha stipulate un 
accordo di collaboration* con 
la socu'hi <<i,itidese The Rotter
dam Dokyard, del gruppo Ne-
rstom. L'attivita dells Breda 
nd campo nucleare, presen-
tsts ora alia Fiera del Levan
te, e awiata e pub trovare 
applicazione In quel progetti 
• qualifieanti » che al vorran-
no tntraprendere net Messo-
fiomo La Breda, insieme al
ls oonsociate, partecipa slla 
gsra indetta dall'ENEL per la 
costruzlone della IV centrale 
nudesre. 
Nells foto: Elementt di com-
bustlbiie del ttpo ooetruito 
dalla Brads, 

La PusHia offi: 3.SS0000 abi-
tanti, cinque provincie, 300 CO-
muni Iioodati nel verde scu-
ro degli ulivi o queUo inten-
so dei \igneti, tra 11 giatlo 
delle stappie e l'aeaurro dei 
msri vicini. 

Use poliorotnia di coiorl, di 
riocheas* tuttora aaorlficste, 
traacurste e sepolte. 

Una regione con immense 
po«sibilits di sviluppo costret-
ta invece. da una oiasse do-
minante senzs domani. a ve-
der emigrsre 500.000 suoi abi-
tanti neU'srco di soli IS anni. 
mentre oggi 400.000 disoccu
pati e sermoocupati nempio-
no. in un'aUesa snervante e 
co41enca. le ampie e am*ol*-
te piazae del paesi. 

Un assurdo che — non dl-
mentichisnwlo — pot^va es-
sere ancora piii tragico sen** 
la presen** e la coetante ini-
^lativa del movimento operaio 
organizxato. Non c'e infatti 
una sola opera lmportante, 
una sola l*gf« ohe spinge in 
direzione di un* maggiore oc-
cupazione o. comunque. csps-
ce di incemivsre la speranz* 
di un dom*ni diverao, che 
non sia tl risultato dlretto di 
lotte lunghe, aspre e spesso 
san^ulnose qui condotte. E 
questa reaita, ch'e genersiizss-
bile, qui e resa ancora piu 
evidente ed amara data l'im-
pronta decisameote ciassista, 
la convivenza con l'agraria piii 
retnva, la visione provinciali-
stica, che ha distinto — e di
stingue — gli uomini politi-
<M ^overnativi ovunque eollo-
eati. 

Ma nonostante le conquiste 
strappate. il futuro decollo pu-
gliese e stret tamente legato a 
quello del Mezzogiorno e que
sto, a sua volta, non puo com-
piersi senza la rottura deci-
siva di quegii impediment 1 
strutturali. que) rapporti di 
proprieta nelle canvpegne e 
quail dominio dei monopoli 
sul la societa che tutto condi-
zonano. impadiscono e distor-
cono. 

L'utrlizzazione delle risorse 
umane e di quelle giacenti in 
superficie e nel sottosuolo pu-
gliese e meridionale. non e un 
sofjnn ma una necessita ed 
\»na realtk che le lotte di que
sti anni hanno contribuito a 
rendere piu evidente Leva 

fondsmentale perche ci6 *v-
vsnfs, dopo il crollo delle il
lusion! rtformisttche del cen-
tro-sinistxs. e ancora rirriaol-
to problema struttursle dells 
agricoJtura m sostsnzisle *1-
ternstiv* st piano Mansholt ed 
alls polHios del MEC e uni-
Uunente a questo gli impegni. 
gli iodiriizi ed i contenutf 
one, in senso antimonopolisti-
co, oocorre spingere a tar as
sume** stta industria di Stato. 

La disoocupaziooe, l'errugrm-
sione, i bssei salari ed i pat-
ti feudsli di colonia, le zone 
s*l*ri*ii per gli operai, le pen-
sioni di fame e di converse, 
gli siuti e Is protezione data 
•Ha proprietS terriers, la su-
bofdtnsxiane deH'industri* di 
StstO e deflli enU pubblici si 
profitti ed sgli mteressi dei 
monopoli privsti, non hanno 
certo favonto — ne lo favori-
rsnno — lo evHuppo eoono-
mico e le poesibilits oecups-
zionali nel Mezzogiorno. Le 
oondMoni di miseria delle 
grandi masse meridional! non 
sono quindi un male mguari-
bile dai quale non si esoe, 
ms Is csuss del male. 

Su quests vis, dopo gli scio
peri cenersil regional! per Is 
oooufMUdone e le trsslormszio-
ni strutturali. e le lotte delle 
popolazioni del Sub Appen-
nino Dauno. si sono innestati 
i movimenti dei braccianti e 
dei coloni pugliesi. Le for
me di lotts adottate, i conte-
nuti avanzsM ma possiMU del
le richieste cent rate sul tema 
di un nuovo ed effettivo po-
tere (attraverso l'esercizio del
le Commission! provinciali e 
comunali, per il collocamen-
to, il rispetto dei salari e dei 
patti sottoecntti, le tra-sfor-
mazioni) dei lavoratori. sono 
largamente noti. L'ccanita re-
sistenza degli agrari e stats 
spezzata e questo ha permes-
so (non lo dimentiehi nessu-
no) la firma di cib che de-
cisamente si erano prefissi 
di non firmare. 

Travolta dal ridicolo, dal dl-
sprezzo e dal diainteresse ge-
nerale anche quell'arlecchine-
sca fauna di propagandisti dl 
modelli pseudo avanzatl, pre-
si in prestito da non si sa do
ve, calata in Puglia con H pre-
suntuoso intent o dl insegna-
re — e non di imparare — 
come si lotta, a gente che dai 

padri ha ereditsto, spesso. so
lo queeto. Ms queet* cose gia, 
si ssnno. Tuttstvis quest* lot
te eontinuano s fsxci medits-
re e riflettere ed s richiede-
re d* tutto il movimsnto ope
raio nuovi impegni di elsbo-
raziooe e di lotts. 

Migiisi*, centinaia di ml-
gliaia. di lsvomtori dipenden-
ti, sxtigtsfu. commercianti. ce-
ti medi della citt* e dells 
carnpagna si sono mosai. Han
no imposto Is conTocaaion* 
dei consigli comunali. hanno 
bioccsto le sxiende oapttsiiste. 
hanno rivendicato per gii aJ-
tri ma anche per *a steasi 
il loro diritto all* viU. II 
braccisnte pugilase b *t*t* la 
giusta chi*ve dl sccenalon* dl 
un moto popolsre di prote
sts e di rivolts orgsnisssta, 
di indicssione di uns slter-
nsttv* *nt(monopolistic* e an-
tip*dron*le. superiore ad 
ogni prevrsione. Peocato che 
la psteties psttugHs del no-
atri cassrecci «mertdion*-
te di tutto questo e toms 
listi« non abbia capito nien-
con servile, sclocco e petuian-
te lagno a pistire si mono
poli del Nord un po' di buon 
cuore net confront! deUs Pu-
fUs. 

Ma tomismo »lle cose se-
rie. 
Come raccogliere. organizza-

re. impegnare attorno ad ob-
biettivi tendenti verso sostan-
ziali riforme strutturali. que
ste imponenti masse ora che, 
le stesse, hanno chiaramente 
dimostrato d'essere disponibi-
H per battaglie di questo ge-
nere? Eoco un primo impe-
gnativn motrvo di riflessione 
che si pone anzitutto davanti 
alle forze politiche democrati-
che ed sale orgsnizsazion) di 
massa. H sindacato di catego-
na ha fatto interamente il 
suo dovere, per questo ogg! si 
trova con un accreschito pre-
stigio, con uns maggiore ft-
duci* delle masse, a condur-
re innanzi un'ampia e »rtico-
lata strategi* di riforme ca-
pace — se ft movimento eon-
tinuers — di determinare una 
nuova reaita regionsle e nuo-
ve fontt di oocupazione e dl 
benessere net paese. 

Non a caso, proprio guar-
dando questo lato messo in 
luce dalle lotte. in Puglia og-
ei assistiamo ad un fermen-

to di iniaistrve s di 
unitari per d*r v t u sll* Con-
fersose sgrsti* In ogni *nm 
* provincis; ecco uno degli 
strumenti dl lotts ms anche 
di collegamento trs le va«e 
cstegorie tndtepenesbtli oggi 
per il proseguiroento delle lot. 
t« ohe dovranno tztnrtsre attor
no si pisni zonali di svthippo 
il loro nuovo sppuntsmento-
Altre esperienze -^ quelle del 
Comitati unitari del Foggiano 
— scaturite ne) corso di que
sts eatste, dunostrsao tutt* is 
loro effieienz* « poasihittts di 
•stensfcme. Si trstts cosaun-
que di analizssxe meglio quan
to il movimento ha ssputo ed 
e in grsdo di mdicarci anche 
in quest* direzione. 

Sismo *1 punto. grazie alls 
lotte ds noi soatenute • par 
1* convergence che le stesse 
hanno stabibto, di poter pa*-
ssre dalla demuuns sullo spns-
co delle nostre risorse. e pri
ma trs tutt* per lo spreoe 
dell* nostra manodopera di-
soccupsts, alls lotta per 1'oe-
cupazion* meechile e femmt-
nil*. 

Un'agricoltura modern* e un 
maaaiccio intervento delle psr-
tecipsxioni stataii potrebbero 
entro tempi brevi permettere 
la completa eliminazione del
la disoccupazione. Con que
sto non significa fermare qui 
l'arco delle nostre piattafor-
me di lotts. Anche nel sette
rs delle abitazioni, asnita. tra-
sporti. servizi sociali, seuola, 
rl nostro impegno, le no
stre iniziative devono saner 
capovolgere le aUuali ten
derize. 

Anche qui perb t> l':nfera 
impostazlone, data dalla clas
se dominante, che va capovol-
ta. Non si tratta solo di cor-
rere dietro le crescenti ev-
genze sociali tendendo, al 
maaaitno, di correggere le tn-
sufricienae ed i dislivelli piu 
stridenti: ma di rimuovere gtt 
ostacoli strutturali, economic! 
e social!, ctut hanno costretto 
nel passato la Puglia, e le al
tre regioni meridional! in par-
ticolare, a constataxe accanto 
alio spreco delle risorse di-
aponibili la insufticienza e Is 
inadeguatesza delle infrastrut-
ture. 

Antonio Ventura 
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Le piu interessanti 
produzioni delle aziende 
del Gruppo 
sono presentate 
nello stand EFIM 
alia XXXIII 
Fiera del Levante 

Un Gruppo par I'awtnire 
del Paese a del Mezzogiorno 
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MATERIALS FCAAOVIMIO E FILOTKAWVlAmO. 
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fEflROVuni NAVALI IMOUSTPIIALI f AORlCOLI, 
•.•tCCH N6 AQMiCOLE. CONDIZiQNATOHl 0'AAIA, MOTOCt*U 
'OTOtl FUO*iSO*PO. ANMI DA CACCIA I 0A DtFtSA. 

=ROOUZ.O\t Dl ALLUWINIO. MfCCANICA OCNCNALI, IM»IANTt. SPtmUflMTAtt. 
/ETHO E CR'STALLO IN LASTAI StMIHJC* TtWef fUTO I LAMIKATO 
^ER LEDLIZIA L iNOUSTSlA AUTOMO*ILKTlCA SO ALTH U*l, 
fNEUMATiCt, INDUSTRIA CAATASIA, 1NDUSTSIA ALIUSNTASi. 
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