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Dibattito al «Salvemini» sulla politico economica 

II Piano economico 1973 
fatto saltare 

prima ancora di nascere 
L'assenza di Giorgio Ruffolo - Svafufazione e fiscalinazione non sono un'allemaliva 

ne per la congiunfura ne per le riforme - Unanimifa sul peso negafivo del governo 
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II coslddetto «Piano annua-
le 1973» b un pezzo dl carta 
gia contraddetto dall'azlone 
del governo qualche giorno 
prima del la sua pubbllcazlone 
su di un giornale economico. 
a scopo di memoria e di po
lemics. II segretario del Co-
mitato interministeriale per la 
Programmazione. Giorgio Ruf-
folo, e il primo a denun-
ciarlo ritirando la sua ade 
sione al dibattito organizzato 
dal circolo «G. Salvemini» 
martedi sera al Ridotto del-
l'Eliseo, in Roma, sulla Eco
nomic. italiana nel 1973. Ruf
folo, dovendo parlare oggi sa-
rebbe costretto a contraddirsi 
o a polemizzare. 

Al suo posto hanno pole-
mizzato con gli esponenti del 
gruppi finanziari e del gover
no il conduttore del dibattito. 
Paolo Sylos Labini. e gll invi-
tatl, gli economist! Pasquale 
Saraceno, Luigi Spaventa. An
tonio Pedone ed Eugenio Peg 

gio. Unanime e la denuncia 
delle scelte politiche che de-
terminano 1'attuale approfon-
dimento della crisi. Le mo-
tivazioni particolart. tuttavla, 
offrono un quadro articolato 
dl posizionl che consentono 
di vedere anche le difficolta 
che si frappongono fra le 
aspre denunce ed un'azlone 
positiva. 
Svalutazione della lira. Spa

venta rlleva che con essa 
vengono Incentivate le espor-
tazioni, che vanno gia bene, 
mentre punisce le imprese che 
operano prevalentemente sul 
mercato interno, piu difficile. 
Rileva 11 colpo di scena po
litico: due settimane dopo 
avere lstituito il dopplo mer
cato, per iniziare il controllo 
sui movlmenti di capltall, il 
governo rovescla la tattica 
approfittando deH'inizlativa a-
mericana. La sua conclusione 
tuttavia e minimalista: un po' 
di svalutazione e inevitabile. 

Nonostante la ripresa 

Chiuse in sei mesi 
1250 piccole aziende 

II peso di molivi specifici: cosfo del danaro, fiscalila 
La Confindusfria si limifa a speculare sulle difficolta 

II vicepresidente della Confin-
dustria Nicola Resta ha detto 
ieri, in una relazione al Comi-
tato confederale per la piccola 
industria, che nel secondo se-
mestre del 1972 le piccole azien
de che hanno chiuso sono state 
1250 per un totale di 41.500 di-
pendenti. Questo in un periodo 
in cui. secondo le informazioni 
pubblicate ieri dall'Istituto per 
la congiuntura, si e avuta una 
«tendenza al progressivo mi-
glioramento della domanda di 
prodotti industrially. 

La c mortalita > delle piccole 
imprese ha cause specifiche, 
presenta una patologia non con-
frontabile a quella dei gruppi 
industriali medi e grandi, ge-
stiti da grandi gruppi finanziari 
che fanno pesare anche la loro 
forza politica sullo Stato. La 
Confindustria stessa lo ricono-
sce ma proprio nella riunione 
di ieri, convocata in preparazio-
ne dell'assemblea paclronale del-
1'8 marzo, e stato ribadito il ri-
fluto a dar vita ad un'organiz-
zazione autonoma delle piccole 
imprese sull'esempio di ci6 che 
gia hanno deciso di fare per 
conto loro una parte degli im-
prenditori associandosi nelle 
Associazioni Piccola Impresa 
(API) provinciali e nella Con-
federazione Piccola Impresa 
(CONFAPI). 

Della riunione d'ieri sono sLati 
resi noti riassunti delle rela-
zioni Resta e Lombardi. 

Resta ha delineato una poli
tica in otto punti che non con-
tengono niente di nuovo: 1) per 
il «credito>. miglioramento (non 
e detto in qual senso) del Fon-
do di garanzia e potenziamento 
dei consorzi fidi (per dare ga-
ranzie); esclusa invece per ot-
tenere la fine della discrimi-
nazione nei tassi d'interesse; 2) 
per l'c edilizia > Tunica propo-
sta esplicitata poi nell'interven-
to del presidente della Confin
dustria, e quella di affossare la 
legge per la casa; esclusa in
vece l'associazione dei piccoli 
imprenditori edili per parteci-

* pare collettivamente ai pro-
\ grammi pubblici; 3) sulla «ri-

1 . forma tributaria >, Resta dice 
di volere un'IVA «quanto piu 
semplice e meno onerosa possi-
bile » ma non chiede la revisio-
ne deH'imposta. mentre Lom
bardi. piu malizioso. ha invi-
tato ad applicare 1'IVA com'e. 
aspettando... miglioramenti da 
mani daH'imposta diretta (che 
peraltro la Confindustria non ha 
mai chiesto); 4) le cesportazio-
ni > dovrebbero essere « soste-
tiute >. in pratica tassando le 
imprese che vendono all'interno 
a favore di quelle che vendono 
aU'estero. mentre niente viene 
detto a favore delta stabilita 
dei cambi valutari o dei centri 
collettivi di ricerca mercantile 
e vendita; 5) i «contributi pre-
videnziali >. naturalmente. deb-
bono essere fiscabzzati. ma 
Lombardi ha precisato c non in 
modo selettivo. a favore delle 
piccole imprese» che devono 
pagare piu delle grandi (il 
cmassimalo e h a provarlo): 
non e detto se con la fiscaliz
zazione i piccoli imprenditori e 
le loro famiglie avranno anche 
il Servizio sanitario gratuito; 6) 
la ricerca deve essere « poten-
ziata » ma non d stato detto in 
che modo le piccole imprese 
possano accedere ai grossi re-
gali fatti in questo campo alle 
grandi; 7) si devono fare «ri
forme», non meglio specificate 
(nemmeno di quella creditizia 
sono fomite indicazioni); 8) si 
chiede una politica del «Mez-
zogiorno» non meglio spec fi 
cata. 

Come si vede ci sono i titoli 
delle cose che interessano la 
piccola impresa. Questa e l'uni 
ca novita: per il resto la Con 
findustna s: limila a chiedere 
ai piccoli imprenditori di fare 
argine contro le nchieste sin 
dacali. L'intervento di Lombar 
di. di cui abbamo rifento alcu 
ni spunti. e stato neH'insieme 
una difesa senza ammissioni di 
tutto cid che padronato e go 
verno Andreottj hanno fatto e 
fanno. 

SULLE MONETE - L'c E 
spresso* pubblica un'intervista 
in cui il presidente Andreotti 
•mentisce ci6 che tutti sanno. e 
cioe che il seppellimonto del dop 
pk> mercato dei cambi e stato 
voluto dalla Banca d'ltalia. Per 
tua parte il Governatore, dottor 
Guido Carli, ha rilasciato pro

prio ieri un'intervista per chia-
rire ulteriormente che i control-
li del movimento dei capitali i 
dirigenti bancari italiani non li 
vogliono e che non resta al-
tro da fare che accordarsi a 
qualunque prezzo con gli altri 
membri della Comunita europea 
per una fluttuazione generale 
delle monete davanti al dollaro. 

II ministro delle Partecipazio-
hi statali. Mario Ferrari Aggra-
di, parlando ieri alia Fiera di 
Milano ha suonato l'opposta 
campana: «La lira fluttuante 
— ha detto — espone i prezzi a 
pericoli crescenti e sopratutto 
e estranea alle regole che vigo-
no all'interno della Comunita 
europea». II dibattito moneta-
rio investe sempre piu scelte di 
regime politico. Per Carli «or-
mai non c'e piu tempo da per-
dere. Un grande mercato finan-
ziario europeo consentirebbe 
alle imprese di soddisfare le 
loro esigenze all'interno del-
1'area europea riducendo forte-
mente i legami con l'euromer-
cato » (che ad onta del suo no-
meeun mercato anglo-svizzero-
americano). Ma quali imprese? 
Le grandi. ovviamente. cioe una 
piccola minoranza del nostro 
apparato industriale. Queste, 
oltretutto. sanno come guada-
gnare sulle fluttuazioni, aggiu-
stamenti e riallineamenti mone-
tari a spese di tutti. E persino 
sugli alti tassi d'interesse. il 
cui costo e scaricato su chi 
deve per forza sottostare alle 
banche locali. 

PREZZO ORO — Ieri l'oro e 
stato quotato 78 dollari l'oncia. 
contro il prezzo ufficiale di 38. 
La c corsa all'oro > e ripresa 
perche gli ambienti economici 
valutano che la svalutazione 
del dollaro ha inasprito e non 
risolto la crisi. 

Discussa alia 

Commissione sanita 

La posizione 
degli enti locali 

sulle centrali 
dellENEL 

La commissione Sanita della 
Camera, nel quadro della inda-
gine conoscitiva sui prob'emi 
posti dalla costruzione di cen
trali termoelettriche da parte 
dell'ENEL. ha ieri ascoltato rap 
presentanti di ammimstrazioni 
locali interessate: anzitutto i 
compagni Livio Ghiandi, per il 
Comune di Piombino — il cen-
tro siderurgico toscano salito 
alia ribalta per I'aspro contra-
sto che ha con 1'ente naziona-
lizzato: De Michele. sindaco di 
Rossano Calabro. Varese. sin
daco di La Spezia; quindi il sin
daco di Manfredonia. Foggia. 
un assessore regionale delle 
Marche, un rappresentante del
la Regione Toscana. 

L'assessore marchigiano ha 
fra 1'altro accusato I'ENEL di 
aver tentato di corrompere gli 
amministratori di comuni mar-
chigiam. onde far loro accetta-
re. cosl come sono. le centrali 
termoelettriche. 

Tutti i rappresentanti locali 
e delle Regioni intervenuti han 
no unanimemente criticato la 
legge antismog in vigore. de-
nunciandone le insufficicnze e 
rivendicando agli enti locali un 
ruolo decis vo nella determina 
zione dello insediamcnto delle 
centrali. 

Essi hanno criticato anche il 
disegno d: legge governativo 
sull'Enel. che andava in aula 
nel pomenggio, e hanno messo 
in evidenza i pericoli che pos 
sono derivare da insediamenti 
indiscriminati di centrali di que
sto tipo. aH'ambiente. alia sa
lute dei cittadini. 

II compagno on. La Bella, del 
gruppo comunista. ha proposto 
ai rappresentanti locali di ela-
borare una piattaforma di mo
difies della legge antismog e 
ha chiesto che per il funziona-
mento delle central! ENEL sia 
usato combustibile a basso te-
nore di zolfo. 

ma facciamone poca, per usa-
re pid largamente la fiscaliz
zazione di contributi previden-
ziali. 

In questa anallsl le cause 
lnternazionali della crisi mo-
netaria, il rifiuto degli Statl 
Uniti a dar vita ad un nuovo 
sistema monetario che con-
templi obblighi uguall per tutti 
i paesi, rimangono sullo sfon-
do e quasi estranei alia poli
tica italiana. Eugenio Peggio 
1'ha invece richiamati: la crisi 
monetaria, la minaccia di 
guerra commerciale creano 
un clima di precarieta. Tanto 
piu che il governo Andreotti-
Malagodi ne prende pretesto 
per portare alle estreme con-
seguenze la vecchia politica 
di far giuocare alle esporta-
zionl il ruolo trainante dello 
sviluppo, anziche al mercato 
interno. La svalutazione, in 
questo quadro, esprlme una 
politica coerente quanto antl-
tetica al bisogni del Paese 
— riduzione dei debitl delle 
imprese e facilitazione di ven
due aU'estero — e per re-
splngerla serve non un'altra 
soluzione tecnica, ma un cam-
biamento di direzione politica. 

Sylos Labini. su questo pun-
to, e sostanzialmente sulle po
sizionl di Spaventa, 

Fiscalizzazione contributi. 
Per Spaventa 6 da sostenere 
per motivi generici, nel senso 
che e preferibile alia svalu
tazione e alia paralisi della 
spesa pubblica. Ma Pedone, 
concordando, ne ha dato una 
definizione che presenta la fi

scalizzazione come un attacco 
frontale ai lavoratori: si de
vono ridurre 1 contributi per
che negli altri paesi della Co
munita europea sono piu bas-
si. Ma, come ha poi preci-
sato Peggio. anche i salari 
e la spesa sociale sono piu 
bassi in Italia rispetto agli 
altri paesi. Togliere il con
tribute malattia e metterlo a 
carico dello Stato va bene, 
ma soltanto se diamo nel me-
desimo tempo una contropar-
tlta (il Servizio sanitario, 
chiedono i sindacati). Pedone, 
tuttavia, e giunto — consa-
pevole o no — ad una posi
zione di attacco frontale ai 
lavoratori, definendo i contri
buti una imposta sulla mono-
dopera, quando in realta- sono 
una componente del salario 
destlnata a pagaxe salario (in-
diretto, prevldenzlale) sotto 
forma dl assegni familiar], 
pension!, indennita. Quanto 
agli effetti dei contributi sulla 
piccola impresa, e da rile-
vare questa assurdlta: l'lnte-
resse bancario, piu caro del 
5-6 per cento per la piccola 
impresa, non sarebbe discri-
minatorio; il contributo prevl
denzlale invece lo sarebbe no
nostante che si applichl su 
salari che proprio nelle pic
cole imprese sono piu bassi 
che altrove. 

Piccole imprese. E" stato 
Pasquale Saraceno che, par
lando del Mezzogiomo, ha tl-
rato in hallo le piccole im
prese, dlcendo che queste po-
trebbero risultare favorite 
dalle attuall tendenze deireco-
nomia italiana. Egli ha citato 
fatti di varia incidenza ed 
aleatorieta, dalle rimesse de
gli emigrati a possiblli nuove 
incentivazioni. Saraceno ha 
perd ignorato, ad esempio, 
un'affermazione di Spaventa: 
«AbbIamo un eccesso di in-
termediazione bancaria, di 
proflttl, di devlazione di tassi 
d'interesse dal mercato. dl 
potere bancario» che poteva 
avere un interesse notevole 
non solo per il Mezzogiomo 
e la piccola Impresa, Peg
gio ha rlcordato che fino a 
che la speculazione edilizia 
offre il massimo guadagno 
non vi sara una spinta alia 
piccola impresa industriale 
nel Mezzogiomo. E che non si 
puo pensare aU'ampliamento 
dei mercati. necessario alle 
piccole imprese, senza tra-
sformare l'agricoltura. Argo-
mentl « vecchi», sui quail gli 
economist! pare si siano stan-
cati di discutere nonostante 
che la vita sociale e poli
tica 1! ponga ogni giomo al 
centro. 

Spesa pubblica, Una posi
zione dl stanchezza e emersa, 
come ha rilevato Peggio, an
che di fronte al problema del 
rapporto spesa pubblica ri
forme. Nel 1972. hanno rile
vato Spaventa. Pedone e Sylos 
Labini. ci si aspettava moito 
dall'incremento degli invest!-
menti pubblici. ma questo 
non si e verificato. Sylos La
bini ne ha ripreso un capi-
tolo. quello della legge per la 
casa, sostenendo vivacemente 
che la possibilita di spesa 
e'era e naturalmente ri ma
ne. Ma allora, perche la scel-
ta della fiscalizzazione a tap 
peto per dar soldi al pa
dronato anziche un"energ:ca 
azione di riforma che rimuo-
va la spesa pubblica arre-
trata e programmata? Sylos 
Labini e tomato a polemiz 
zare con 1 slndacati, accu 
sati di .ion avere offerto ter-
renl concreti per I'azione pub
blica, peraltro senza docu 
mentarlo Ha pero detto che 
ora non e piii cosl; e allora 
bisoenerebbe appoggiare la 
azione dei slndacati. non of 
frire pretest!, presenundo la 
fiscalizzazione come una sorta 
di «altemativa immediata» 
ad una spesa pubblica che 
verra « poi». 

Aumentt dei prezzi. OH ora
tor! si dicono concordi nella 
prevlsione dl un aumento del 
prezzi record, del 9 per cento 
come mini mo. Si sono detti 
sfiduclatl In mlsure d! con
trollo ammlntstratlvo. B" una 
opinione che ri porta dlritti dl 
fronte al problema delle ri
forme, specie in settorl come 
I'edillzla e ragrlooltura, dove 
I prezzi rincarano dl piu. 

r.t. 

Buon gusto qualita e fantasia 
le armi della magjieria italiana 
Queste caratteristiche peculiar! della nostra produzio 
ne, e non la compressione dei cost!, rappresentano i 
piu valido strumento di lotta alia concorrenza sui mer 
cati esteri - Attorno ai 1.000 miliardi, di cui la me' 

esportata, la produzione del settore nel 1972 

Modamaglia e Modalntima, 
1 due saloni dedlcat! rispetti-
vamente all'abbigliamento a 
maglia e aU'abbigliamento ul
timo, verranno inaugurati nel 
Quartlere Fieristico dl Bolo
gna il 22 febbraio e per quat-
tro giornate costituiranno il 
classico appuntamento con la 
produzione italiana del setto
re. 

Si tratta di due manifesta-
zionl relativamente giovani: 
Modamaglia si e inaugurata 
infatti nell'autunno del 1971 
e Modalntima nel 1972. 

Eppure, In cosl breve tem
po, si sono imposta all'atten-
zione degli operator! econo
mici italiani e, soprattutto, 
stranieri, come le rassegne 
principl del settore, in gra-
do dl offrire una panoramlca 
significativa della produzione 
italiana. Esse si svolgono, co
me noto, due volte l'anno: 
a febbraio, e cioe al finire 
dell'inverno, ed a settembre, 
cioe al finire dell'estate, per
che due sono i moment! mo-
da dl quest! importanti set
torl, la primavera-estate e lo 
autunno-inverno. 

Cosa presentano e come so
no articolate? Diremo anzitut
to che esse sono dedicate e-
sclusivamente al prodotto ita-
liano, e questa loro caratte-
ristica le rende estremamen-
te appetibili soprattutto ai 
compratori stranieri che ve-
dono in esse la possibilita di 
cogliere l'immagine completa 
di quanto l'estro e la fantasia 
italiana propongono in fatto 
di moda e di qualita. D'altra 
parte esse si presentano in 
forma speclalistlca ma com
pleta: accanto aU'abbiglia
mento a maglia ed aU'abbi
gliamento intimo, infatti, il 
visitatore trovera le fibre e 
i filati, i tessuti a maglia, 
macchine e attrezzature per 
maglieria, ed inflne tutti gli 
accessor!. 

Le stesse date di effettua-
zione permettono un giusto 
equilibrio tra campionatura e 
produzione: difatti il merca
to deUa maglieria tende a 
ritardare quanto piu possi-
bUe U momento deU'acqul-
sto per aderire aUe esigenze 
della moda. 

Dal 22 al 25 febbraio vedre-
mo pertanto a Bologna le col-
lezloni autunno-inverno 1973-
"74 e nel contempo U pronto-
moda per la primavera-estate 
di quest'anno. 

Ma questi sono 1 adati tec-
nlci» della manifestazione. 

In effetti i Saloni di Moda
maglia e Modaintima sono na-
ti con l'intenzione di offrire 
agU operatori del settore 
qualche cosa dl piu di una 
semplice manifestazione com
merciale. Essi hanno infatti 
lo scopo di porsi quale vali
do strumento per l'afferma-
zione del prodotto italiano sul 
mercato nazlonale e sui mer
cati esteri. 

Si 6 partiti, nel varame la 
formula, da alcune considera-
zioni di base sul settore del
la maglieria. L'industria ita
liana e Infatti, nel MEG, la 
maggior produttrice di ma
glieria estema e nel contem
po la maggior esportatrice. Le 
prime stune fanno prevedere 
che nel 1972 il valore della 
produzione abbia toccato 1 
1.000 miliardi di lire, di cui 
oltre la meta esportata, con 
un buon incremento nei con-
fronti deU'anno precedente. 

Ma il tasso di sviluppo va 
diminuendo, anno dopo anno, 
e si ritiene che U mercato 
nazlonale possa espandersi ad 
un ritmo non superiore al 
3-4Vo l'anno. E' quindi gioco-
forza guardare sempre di piu 
airesportazione. Ma 1 pro
blem! dei costi e la concor
renza di altri Paesi impon-
gono alle nostre Industrie 
nuove strategic e una nuova 
mentalita per mantenere e 
migliorare le nostre posizio
nl sui mercati esteri. 

E' finito il tempo dei pro
dotti a basso prezzo, delrfta-
lia esportatrice di articoh 
correnti, legati, piu che alia 
moda, alle quotazioni concor-
renziaU. Oggi la qualita e il 
contenuto moda sono divenu-
ti elementi determinantl per 
le nostre esportazioni, e per 
far cid e necessario un coor-
dinamento ed una stretta col-
laborazione tra tutti coloro 
che operano e lavorano in 
questo settore. 

Le economie non possono 
piii essere realizzate compri-
mendo i costi di lavorazione, 
anzi in continua ascesa, ma 
applicando tecniche gestio-
nali e di marketing piii mo-
deme, utilizzando meglio tut-
te le risorse, attuando concen-
trazioni orizzontali per ov-
viare, almeno in parte, e la 
dove e necessario, alia polve-
rizzazione delle imprese, dan-
do vita a vere e proprie cam-
pagne promotional! sui mer
cati stranieri piu interessanU. 

Ma per giungere a tuuo 
questo occorre superare la 
mentalita isolazionista del set-
tore e coordinare le varie 
iniziative. 

L'Ente Fiera di Bologna, 
che patrocina e organizza que
ste manifestazionT, ha inte-
so portare il suo contributo 
alia soluzione di quest! pro
blem!, ed assolvere in tal mo
do ad una funzione econo
mica e sociale (il settore da 
lavoro a 160.000 persone). 

Ecco perche si pub afh:< 
mare che Modamaglia e Mo 
daintima non sono manifesta 
zionl puramente commerclali, 
ma si pongono come punto 
d'incontro dl esperlenze co-
muni e rappresentano un idea 
le luogo di ritrovo fra tutr 
coloro che, direttamente o in 
direttamente, operano nc! 
settore. 

Tutto elb, d'altronde, e sta 
to ben compreso dagl! opr 
ratori italiani che hanno da 
to un'adesione entusiasta al 
le passate edlzioni: nel -jet 
tembre dello scorso anno, ad 
esempio, gli espositori pre 
sent! furono 454, l'area espo 
sitiva superb i 36.000 metr 
quadri, e gli operatori econ<> 
mlci Italiani e stranieri ii 
visita furono ben 21.000. 

Per la manifestazione i:. 
programma dal 22 al 25 feb
braio le adesloni gia perve-
nute fanno ritenere che que
sti risultati risulteranno di 
gran lunga superati. 

di TZebecchi jGaura 

ia Monterumici, 36/10 
Tclefono 387.751 
BOLOGNA 

abiti e maglieria per bambine 
Visitateci al MODAMAGLIA di Bologna 

PADIGLIONE G - STAND 22 

CONFEZIONI £ MAGLIERIA ITALIANA 
41012 San Marino di Carpi (Italia) 

E' presente al padiglione F 
stand n. 40 - 41 - 46 - 47 

Vivacita, colore, Cor
el iale efficienza sono 
alcuni dei dati caratte-
rizzanti del movimen-
tato mondo della ma
glieria che si da con-
vegno due volte l'anno 
al « Modamaglia ». 
Osservando questa fo-
to che ritrae I'interno 
di uno stand dell'edi-
zione 1972 dovremmo 
aggiungere anche: gio-
ventO e vivo Interesse. 
I saloni < Modama
glia » • «Modaintfma» 
trovano ospltalita, co
me noto, nei padiglio-
ni modernissimi del 
quartiere fieristico di 
Bologna, un comples-
so in costante crescita 
quantitativa e qualita
tive che offre, sui suoi 
500.000 metri quadra-
t i di superficie com-
plessiva, un'area di 60 
mila mq. di padiglioni 
coperti, 120 mila mq. 
di superficie attrezza-
ta scoperta, parcheg-
gi alberati esterni od 
interni al recinto fie
ristico per un totale 
di 6.000 macchine « 
tutt i i servizi tecnico-
commerclali piu ag-
giornati di cui le de-
cine di migliaia di vi-
sitatori ed espositori 
possano avere bisogno 

iiiini:isiiii:e hi 
All'uscita del catello Medenrtud dell'Autottradi del Sole in loce-
lita San Donnlno al trova la sade della piii grand* azlenda dl 
pronto moda, un complesso di vaste dlmenslonl che comprendo 
repartl dl produzione, laboratorl, aala dl vendita, saloni di etpo-
sizione • uffici. La varieta dei modelll * dei tetiuti, II llmltato 
numtro dl cap! prodotti per claicuna serle * la tapiente diatrl-
bualone hanno decretato II tuccetso di Modatole. Infatti grazfe 
a quetti fattorl I'acqulranto pu6 contaro In pratica »u di ima 
vara • propria etclutiva. Modatole dispone per la clientele rlvon-
dltorl dl proprl centri dlttribuzlona a: Roma (tal. 039-369.232), 
Milano (tel. 02-655.707), Bologna (tel. 051-276.888), 
(tal. 055-367.543), Geneva (tel. 010-586.765) • Trieste (t 
fono 040-774.691). 

KINDER mode 
di GARAGNANI Rag. LOREDANA 

CONFEZIONI PER BAMBINI 
E RAGAZZI 

CARPI 
VIA MOUSE (angola V l i U i l e ) - Tal. 69.42.ii 

COLWAR 
di GOUNELLI WILLUM 

confezioni 
e abbigliamento 
VIA PINI, 16 - TELEF. 69.42.05 - CARPI 

Padiglione G - Stand 228 

CREAZIONI 

Cervo Douti outique 
*it nuajrcioai 

aha moda 

41100 MODENA - Via Buozzf, 249 <m 236059 

« modamaglia 73 » 
PADIGLIONE G - STAND 2 7 - 2 8 - 2 9 

CONFEZIONI PER BAMBINI 
Bologna - Via Saragozza, 185 - Tal. 41.06.88 

PRESENTA LE NOVITA' 1973 

al « MODAMAGLIA » 
VISITATECI ALLO STAND H 146 

Clemency UJAHLT 
MACCHINE DA MAGLIERIA AUTOMATICHE 

CONFEZIONE 

compteiiftf 
Union Special 
• Motorizzazioni 
• Tagliacuci 
• BobinatricI • roccatriei 
• Stiratrici a vapora SAN GIORGIO 

CONCESSIONARY: 

Via String*, 25 - Tal. 354.363 - MODENA 
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