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Le piecole imprese escluse 
dalla strategia di sviluppo 

Nelle valutazlonl di talunl 
economist! e dirlgentl politlcl 
lo spazio merldlonale si pre* 
senta come un «vuoto econo-
mico». Dove non c'e 11 capl-
tale finanziarlo, lnfatti, essl 
non vedono I'economia ne" rle-
scono a concept re un proceseo 
di sviluppo. La Confindustrla 
sara disposta ad ammettere 
che nelle region! meridional! 
c'e un problema dl plccole 
lmprese ma riferendosl a non 
piu di 20 mlla aziende in cui 
trovano occupazione un quar
to del lavoratorl dlpendenti. 
Questa non e che quella par
te della plccola lmpresa, par
te che viene presa in consl-
derazlone, al posto del tutto, 
per 11 fatto di avere una quan
tity dl capitate e dl dlpendenti 
per clascuna unita economlca. 

Le piecole lmprese, quelle 
che implegano la maggior 
parte del lavoratorl e delle 
rlsorse, non sono quelle dl 
cui parla la Confindustrla. Ve 
ne sono lnfatti di almeno 
quattro categorie: 

1) familiari (artlglane, 
commerclall, contadlne), che 
rappresentano la struttura piu 
estesa; 

2) cooperative o consortl-
11, che sono ormai circa 15 
mila, con centlnala di migllaia 

dl addettl, ed lnglobano parte 
delle aziende che 11 censlmen-
to Include fra le familiari e 
parte delle medlo-plccole: 

3) pubbliche, create dal 
Comuni (aziende municipaliz-
zate, pochlsslme) o da enti 
nazionali; 

4) capltalistiche, medio-
plccole, che sono una parte 
dl quelle Indicate dal censl-
mento come tali (le distlnzlo-
ni «cooperativa» e « azietv 
da pubblica » non sono poste 
in evldenza nel datl general! 
del censimento). 

Pare una politlca dl lnter-
venti a favore della sola ca-
tegorla n. 4 signlfica escludere 
la maggioranza delle plccole 
lmprese da una strategia dl 
sviluppo economico. E' quello 
che si fa correntemente at-
traverso gll interventl ordi-
nari e straordlnari. Questo 
crea delle situazioni assurde: 
quel medesimo Stato che non 
6 capace dl portare le aziende 
coltivatrici ad un livello mo-
demo, alutando con mezzi ap-
propriatl sia l'azienda faml-
liare che la cooperativa, pre-
tende dl affrontare gll stessi 
probleml creando qualche so
cleta finanziarla. 

Capitale di rischio 
L'artlcolo 9 della legge spe-

dale per il Mezzogiorno pre-
scrive la costituzione dl una 
nuova societa finanziarla, con 
200 miliardi di fondo, « per la 
partecipazione al capitale di 
rischio delle imprese anche al 
fini della loro ristrutturazlo-
ne, e per la realizzazlone di 
inizlative volte al sostegno di-
retto o Indlretto delle impre
se, specie se piecole e medie ». 
Questo intervento. peraltro 
nemmeno inlziato, esclude 
pregiudlzialmente 11 90 per 
cento delle plccole imprese. 

lnfatti: l'impresa familiare 
non ha capitale azionario e 
quando si associa lo fa in coo
perativa, un tipo di lmpresa 
che non ha capitale azionario; 

le cooperative potrebbero 
usufruire degli interventl sol-
tanto se la socleta pubbllca, 
una volta fornito il capitale 
fisso, ne lasciasse la gestione 
in plena autonomia al soci. 
possibility di cui la legge non 
parla; 

l'impresa pubbllca, specie 
aziendale munlclpalizzata, non 
ha capitale azionario e pud 
essere alutata, quindi, solo 
con apporti diretti; 

rlmangono le imprese ca
pltalistiche le quali. per es
sere ristrutturate. richiedereb-
bero spesso di essere organiz-
zate in consorzi o trasforma-
te in cooperative, cosa di cui 
la legge non parla. 

I gruppi dirigenti capitali
stic! considerano in blocco la 
maggioranza delle plccole lm
prese un settore arretrato ma, 
alio stesso tempo, i loro pro-
gramml per il superamento 
deirarretratezza non prevedo-
no l'evoluzlone dl questo set-
tore in forme moderne. Si in
tervene nel turismo non par-
tendo dai piccoli operator! esl-
stent! ma « piazzando » qua e 
la del villaggi promossi da 
societa Rnanziarie. Nel com-
roercio, mandando a v a n t i 
qualche societa di superroer-
cati. Nell'agricoltura inseren-
do delle societa finanziarie e, 
soprattutto, delle societa com-
merclali-Industriali. Le pieco
le imprese sono considerate 
una retroguardia da tirarsi 
dietro. un campo da «lavo-
rare» col metodo della scre-
matura. 

Quando andiamo a vedere 

come funzlona il sistema cre-
dltlzio, lnfatti, ci accorgiamo 
che quelle plccole imprese 
che sono rimaste fuori dalla 
porta della programmazlone e 
dell'intervento pubblico, rlen-
trano con tutti gli onori co
me depositanti di risparmio 
al 3,5 per cento che vlene loro 
rlprestato, aH'occasione, ad un 
prezzo esattamente tre volte 
maggiore. II Mezzogiorno e 
coperto da una rete di Istltuti 
di credito «speciale» che do-
vrebbero rompere il circuito 
vizioso (1SVEIMER. CIS, IR-
PIS, Sezlonl di credito fon-
diarlo) nonche di societa fi
nanziarie pubbliche nazionali 
(come INSUD o FTNAM) e 
regionall ma essl non esistono 
letteralmente per il 90 per 
cento delle plccole lmprese ri
maste a fuori del giro» non 
per ragioni soggettlve ma per-
che mancano del tutto le for
me tecniche di accesso all'ap-
porto pubblico. 

Lo sviluppo di un canale 
tradizionale, quello dell'asso-
ciazlonlsmo, e impedito dell-
beratamente. Laddove esisto
no forme tecniche di finanzia-
mento c'e un'ottusa reslstenza 
al confronto pubblico dei pro-
gramml, all'uso della rappre-
sentanza associativa democra-
tica come canale per agire in 
modo estenslvo, fino aH'ostru-
zlonlsmo dei poteri eserclta-
blli dalle Region!. 

H rapporto con lo Stato, 
quello ordlnario e Istituzio-
nale, e per le plccole imprese 
del Mezzogiorno una fonte di 
discrimlnazione. Quando si ri-
fiuta di esentare dalla denun-
cia IVA le imprese fino a 12 
milioni di fatturato in parten-
za si aggravano di costi le 
piecole imprese familiari e 
quelle aree di mercato a basso 
potere d'acquisto che caratte-
rizzano il Sud. Quando si ri-
fiuta l'estensione dei servizi 
sanitari gratuiti al coltivatori 
diretti. artlgiani e piccoli com-
mercianti e a Sud che si col-
plsce. Come quando viene ri-
fiutato un sistema dl pensio-
ni automaticamente aggan-
ciate al salari, operante cioe 
in sense redistributivo, si fre-
na l'espansione del mercato 
locale nel Mezzogiorno, quel 
mercato specifico nel quale la 
plccola impresa realizza il suo 
prodotto in mere! e servizi. 

Ampliamento del mercato 
L'efficienza non si acquisl-

ece soltanto aumentando gli 
investimenti, impiegando ca
pital! piu ampi. ma in larga 
misura utilizzando meglio 
quelli in essere. E questo di-
pende dall'ampHamento del 
mercato locale. Oi fronte a 
questa eslgenza, base della 
convergenza fra piccoli opera-
tori economic! e classe ope-
raia - nel la lotta per miglio-
rare ogni forma di reddito dl 
lavoro, soltanto l'azienda ca-
pitalistica medlo-grande pud 
rimanere kid! fferente o nemi-
ca in quanto ha come solu-
zione la ricerca di sbocchi al-
I'estero. E" con questo criterio 
che si sono insediate nel Mez
zogiorno la maggior parte del
le stesse aziende a parteci
pazione statale assorbendo 

molto capitale e producendo 
pochlssimo sviluppo. 

Ed e qui il punto-chiave del 
dlscorso politico: le piecole 
imprese. tutte. sono il fulcro 
di una politlca di sviluppo 
nel la misura in cui questo sia 
basato sulllmpiego di lavoro 
e risorse Iocali. premessa an
che di una migliore «divi-
sicne del lavoro» co) « resto 
del mondo*. II raeridionall-
smo degli interventl special!, 
divenuto spesso gregario del 
grande capitale monopolist!-
co, e naufragato proprio di 
fronte a questa scelta che In-
vece avanza come portato 
oggettivo delle aspirazioni del
la classe operaia e della poll-
tica delle sue organizzazioni. 

Renzo Stefanelii 

La piccola impresa prevale nel Mezzogiorno 
Italia 

Tipi di aziende settentrionale 

Numero % 

A) Numero delle aziende: 
A conduz. famil. 871.416 70 
Aziende piecole 282.310 23 • 
Aziende medie 79.573 6 
Aziende grandi 7.035 1 

Totale 1240.354 100 

B) Addettl all* aziende: 
A conduz. famil. 1.199.023 17 
Aziende pircole 1237.127 19 

' Aziende medie 1.977.639 29 
Aziende grandi 2.372.640 35 

Italia 
centra le 

Numero % 

342.358 72 
108.409 23 
23.219 5 
1.753 -

477.739 100 

474.788 23 
472.701 22 
588.120 28 
559.045 27 

Mezzogiorno 

Numero % 

555.270 82 
99 263 15 
19.425 3 
1.531 -

675.489 100 

718.494 34 
421.323 20 
466.741 22 
489.275 24 

Nel Mezzogiorno I'economia e organizzata in massima misura attorno a forme di gestione familiare, 
cooperativa, pubblica ma ad esse non e riconosciuto un ruolo specifico nei piani economici - II capitale 
finanziario, invece, riceve un ruolo privilegiato proprio attraverso l'azione pubblica - Di qui l'impossi-
bilita di realizzare u n « nuovo meccanismo di sviluppo » - II punto-chiave del discorso politico gerierale 

Dietro la crisi 
della politiea 
per il Mezzogiorno 
La Fiera del Levante e 

sempre stata un appunta-
mento politico ma fonse mai 
lo e stata come quest'anno. 
Da tre mesi si e costituito 
un governo che ha ribadito, 
a parole, la centralita del 
problema meridionale. In 
questi tre mesi, in mancan-
za di fatti positivi, sono 
emersi altri segni di grave 
deterioramento: Fepidemia 
di colera, certo, ma anche la 
ripresa su larga scala di 
manovre per la spartizione 
della torta dei finanziamen-
ti pubblici proprio mentre 
viene segnalata la riduzione 
di occupazione anche indu
str ia l in alcune regioni (ad 
esempio, in Sicilia). 

Le dichiarazioni di La Mai-
fa non possono oscurare il 
fatto che, oltretutto, ci si e 
incamminati per la via della 
deflazione < cieca », non del
la selezione del credito, con 
danni particolari al Mezzo
giorno. E' un fatto che im-
portanti progetti industriali 
non sono stati finanziati e 
che lo scontro fra i grandi 
gruppi per la spartizione 
della torta e parte integrante 
della esistenza di una Iimi-
tazione introdotta negli in
vestimenti pubblici. Poiche 
le disponibilita sono Hmita-
te, piu accanito e lo scontro 
fra i gruppi (e si tratta dei 
maggiori gruppi finanziari 
nazionali: FIAT, Montedison 
e altri gruppi chimici, ENI 
eccetera) per accaparrarsele. 

SWoccare il finanziamento 
dei progetti che hanno ri-
cevuto «parere di confor
mity • dal governo, d'altra 
parte, non risolve un proble
ma che e sorto in larga mi
sura proprio per il fatto che 
quelle approvazioni anzi-
che essere frutto di una pro-
grammazione democratica 
sono il risultato di scelte fat-
te dai grandi gruppi e dalle 
banche. 

E' un fatto che il finanzia
mento delTagricoltura, o i 
progetti special! — i piu si-
gnificativi per il Mezzogior
no —trovano i limiti in una 
impostazione di politiea eco-

nomica nazionale che e sta
ta messa in crisi ma non su-
perata. I piani di irrigazione 
vengono ancora impostati a 
scadenze di 10-15 anni: i 
tempi lunghi della proprie
ty agraria capitalistica, tem
pi che tradiscono le necessi
ty di occupazione, riforni-
mento di mercati, di utiliz-
zazione razionale, del capi
tale Gsso e delle capacita 
umane di cui disponiarao. 

Torna a profilarsi, in tut-
ta la sua gravita, il rischio 
che si tornino a scatenare 
battaglie attorno ad altri 

« pacchetti » (magari river-
niciati col nome di < pia
no »), alia distribuzione di 
fabbriche e di incentivi. *I 
gruppi come la Montedison 
o la FIAT hanno preparato 
il terreno a queste grandi 
manovre dirette ad oscurare 
i problemi veri. Gli fanno 
eco quegli esponenti politi-
ci che parlano delle riforme 
come < un dopo» e come 
< un'altra cosa > rispetto alio 
sviluppo delle regioni meri
dional!. Questi esponenti po
litic!, rovesciando l'ordine 
reale dei fatti, pongono al 
centro della strategia di svi
luppo la realizzazlone di al-
cuni dispendiosissimi pro
getti industriali detti < stra
tegic! > rispetto alia soluzio-
ne dei problemi quotidiani 
che la vita economica pone 
ai cittadini. 

Riforma fiscale, delle 
pensioni, urbanistica — cioe 
1'innovazione reale nell'ac-
quisizione e nell'uso delle ri
sorse nazionali — vengono 
poste in secondo piano ri
spetto all'obiettivo, piu li-
mitato e non risolutivo, di 
destinare in un modo o nel-
l'altro mezzi limitati ed ac-
cumulati oltretutto attraver
so lo sfruttamento dei lavo-
ratori del Mezzogiorno. 

Ci si potrebbe limitare al-
l'osservazione che questa im
postazione classista ed affa-
ristica del problema meridio
nale e destinata a fallire 
a scadenze brevi e non con
vince gia oggi le forze so-
ciali. Cos) facendo rimar-
remmo perd soltanto spetta-
tori mentre e urgente mobi-
litare le forze democratiche 
per un nuovo tipo di svi
luppo nazionale. 

Mai come oggi, quindi, 
siamo impegpati a sostene-
re la centralita delle rifor
me, dell'agricoltura, della 
piccola impresa, della demo-
cratizzazione dei centri di 
dedsiooe economica per far 
scaturire dalla crisi una nuo
va aggregazione di forze so-
ciali capaci di portare avan-
ti la costruzione di un nuo

vo Mezzogiorno. 

lmpr«M, 

Region! 

L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
Abnuzt 

unita locall e addettl nella 

lmprese 

11.288 
10.837 
11.168 
13.860 
47.153 

N. 

3.470 
4.367 
3 832 
5.431 

' 17.100 

Region! • 

Industria 

addetti 

18.153 
21.251 
21.818 
27.841 
89.083 

ntlle Provlncla del Mezzogiorno 

N. 

7.191 
5.705 
6.786 
7.904 

27.586 

Commerclo 

addetti 

12341 
9.996 

14.982 
" 14.326 

51.645 

• 

Altre 

N. 

1.754 
1.441 
1.743 
1.718 
6.656 

attivita 

addettl 

5.919 
3.989 
7.470 
5.117 

22.495 

(Censimento 1971) 

N. 

12.41& 
11.513 
12.361 
15.053 
51.342 

Unita locall 

TOTALE 

.adrintti 

36.413 
35.236 
44.270 
47.284 

163.203 

Isemia 
Campobasso 
M O I I M 

3.775 
8.790 

12.565 

1.628 
•3.338 
4.966 

• 4.364 
10.203 
14.567 

1.917 
4.723 . 
6.640 

2.849 
• 7.905 

10.754. 

•591 • 
1.322 -
1.913 

' 1.285 
3.965 

• 5.250 

4.136 
9.383 

13.519 

8.498 
22.073 
30.571 

Caserta 
Benevento 
Napoli 
Avellino 

• Salerno 
Campania 

Foggia 
Bari 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
Puglla 

18.709 
8.444 

77.972 
14.151 
31.927 

151.203 

22 675 
49.325 
15.231 
11.826 
26.552 

125.609 

5.069 
2.839 

21.720 
6.034 
9.365 

44.027 

8 089 
19.150 
5.36» 
4.303 

10239 
47.142 

32.804 
9.486 

176 952 
16.518 
49.625 

286.385 

33.841 
87.596 
42.673 
21.154 
34.268 

219.532 

12.147 
4.850 

51.447 

.7.805 
20.171 
96.420 

13.032 
27.765 

9.416 
6.817 

14.701 
71.731 

19.891 
• 8.306 
108.729 
12.270 
32.573 

181.769 

25.748 
53.962 
18.422 
11.206 
22.544 

131.662 

2.436 
1.170 

11.614 
2.060 
4.318 

21.596 

2.966 
•6.143 
1.991 
1.593 
3.275 

15.968 

7.775 
4.378 

84.614 
5.061 

14.564 
116.392 

•13.359 
29202 

9.400 
5.369 
9.357 

66.687 

19.652 
8.B59 

84.781 
14.899 
33.654 

162.045 

24.087 
53.058 
16.768 
12.713 
28215 

134.841 

60.470 
22.170 

370.295 
33.849 
96.762 

-583.646 

7?.948 
170.760 
70495 
37.729 
66.169 

418.101 

Potenza 
Matera 
Batlllcatft 

Cosenza 
Catanzaro 
Reggio Calabria 
Calabria 

13.652 
6.970 

20.622 

22.021 
22.324 
17.945 
62.290 

5.367 
2.633 
8.000 

7.394 
6.870 
4.857 

19.121 

17.937 
11.461 
29.398 

22.507 
22.694 
15.194 
60.395 -

7.587 
.3.776 
11.363 

13.222 
13.997 
11.781 
39.000 

11.720 
6.190 

17.910 

20.655 
21.733 
19.326 
61.714 

1.879 
1.071 
2.950 . 

2.748 
2.921 
2212 
7,881 

5.329 
2.950 
6279 

9.829 . 
10283 
11.052 
31.164 

14.833 
7.480 

22.313 

23.364 
23.788 
18.850 

. 66.002 

34.986 
20.601 
55.567 

52.991 
54710 
45.572 

153273 

Trapani 
Palermo 
Messina 
Agrigento 
Ca'tanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
Slcilla 

16.120 
33.472 
23.200 
14.687 
8200 
6.578 

30.257 
8.190 

11.816 
152.520 

6.496 
10.327 

6.928 
5.920 
2.541 
2.413 
9.948 
2.820 
3.801 

51.194 

18.656 
50.519 
26.453 
14.830 
12.402 
6.055 

43.493 
8.563 

21220 
202.191 

8.470 
19.670 
14.203 
7.826 
4.912 
3.549 

18.016 
4.754 
6.991 

88491 

13.731 
44.503 
26.905 
12.382 
8.359 
5.353 

38.140 
8.626 

12.150 • 
170.149 

2.162 
5.203 
3.352 
1.913 
1256 

941 
4.263 
1.090 
1.831 

22.011 

7.198 
33.979 
15.059. 
6.184 
4.497 
2.647 

18.693 
3.733 
7.189 

99.189 

17.128 
35200 
24.483 
15.659 , 
8.709 
6 903 

'32 227 
8664 . 

12.623 
161.596 

39.585 
129.001 
68.427 
33.396 
25258 
14 055 

100326 
20.922 ' 
40.559 

471.529 

Sassari 
Nuoro • 
Cagliari . 
Sardegna 

ITALIA 

1 

15.000 . 
9.991 

\. 1- 28503 . 
. 63.464 

2200295 \ 

. 

4.462 
3.053 
7.691 

15206 

818.031 

> 

24.046 9.314 
10.431 .' 6.934 

- * 51.642ui; i # 8 x 7 ^ 

6.627.973 1232.466 

• 

18.086 
- ; 9.695 

2AM.484 

-

2.460 
1.579 

. 3901 
7.940 

344434 

. 

9.155 
4.381 

•.V" 18297 
! ^ 31.833 

1.626.075 

I 

16.236 
' 10.566 

30544 ' 
. 57.146 

2.394.853 

51.287 
24.507 

^/o 106.810 
182.604 

10.855.532 

v 
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Alia fiera tutto il mondo 
Superficie generate del quartiere «uq. 

361.000, lunghezza del fronte espositivo 
' Km. 55. Paesi esteri presenti ufficial-

mente 35; merci provenienti da 85 Paesi 
esposti nei van settori merceologici; 
espesitori 8.714. di cui 5786 italiani e 
2.928 esteri. Questi i dati principal! — 
che da se ne delineano il successo — 
della 37esima edizione della Fiera del 
Lev-ante con le annesse due «specializ-
iate> Agri-Levante e Edil-Levante. 

La Fiera del Levante — e stato detto 
sin dalia sua prima edizione del lontano 
1930 e ribadito con le successive mani-
festazioni — e la dimostrazione del-
I'operosita e dello spirito d'intraprenden-
za delle popolazioni meridionali; questo 
anno, poi, si e avuta una ulteriore pro-
va della responsabile volonta di affron
tare le difficolta del momento, con una 
edizione pari almeno a quelle che 1'han-
no preceduta. Bari e il Mezzogiorno. ccn-
Unuano il discorso iniziato oltre 40 ami 
fa e portato avanti con tempestivo ade-
guamenlo alle esigenze di una situazionc 
in costante evoluzione, nel Mezzogiorno 
e nelle aree nelle quali la Fiera del Le
vante esercita la propria forza di attra-

" zione commerciale. 
II dibattito sui problemi dello svilup

po delle aree mediterranee e quanto mai 
vivo e proprio in questi primi mesi di 
vita del nuovo Governo si alimenta di 
polemiche a livello politico e giornali-
stico. E la Fiera del Levante in questo 
dibattito si e sempre inserita assumendo 

' il ruolo di protagonista con le sue ini
tiative tendanti a mettere a fuoco i pro
blemi piu attuali dello sviluppo econo
mico e sociale. 

Questo discorso la Fiera del Levante 
porta avanti durante tutto 1'anno, ma lo 
perfeziona e lo consolida in settembre 
organizzando. nell'ambito della Campio-
naria generate, due mostre specializzate, 
1'Agri-Levante e l'Edil-Levante, fatte su 
misura per le esipenze del Sud e del Me-
diterraneo. T\ settore primario, come at
tivita ancora preminente nelle zone me
ridionali. parallelamente awiate ad un 
processo di tenta industrializzazione, tro-

va a Bari un punto annuale di rilando. 
particolarmente utile in questi tempi in 
cui 1'agricoltura risente tutto il peso del
la sfai-orevole congiuntura interna ed in* 
ternazionale. 

Per quanto riguarda l'altro settore. 
quello edilizio. Ie statisticbe dicono che 
l'ltalia e all'ultimo posto. fra i Paesi 
della C.E.E. in Tatto di unita abitative 
realizzate ogni anno. Una carenza che si 
fa particolarmente sentire nel Sud: 'dal 
che la necessita di assecondare una ri
presa dell'attivita edilizia nelle nostre re
gioni, in concomitanza dello sviluppo di 
altri settori collateral!, come i lavori pub
blici che damo occupazione alia mano-
dopera e servono ad affrontare la solu-
rione del problema delle grandi infra-
strutture. 

Con le loro rassegne merceologiche 
specializzate, Agri-Levante ed Edil-Le
vante offrono agli operatori interessati, 
meridionali e mediterranei. te piu re-
centi novita in fatto di macchine per 
le lavorazkmi agricole e per Tammo-

• nernamento delle tecniche, produttive 
nei campi ed attrezzature per l'edili-
zia, per i trasporti, per la termoventi-
laziooe. Questa funzione specifica si af-
ftanca alle altre tradizionali e sempre 
attuali della Fiera: di adempiere cioe 
al proprio ruolo di stimolo e di spinta 
alia crescita economica e alTammoder-
namento tecnotogico, mediando gli in-
teressi e le aspettative economicne dei 
Paesi m via di sviluppo e del Terzo 
Mondo in genere, coo quelli delle na-
zioni piu progredite ed industrializzate 
d'Europa. 

II tutto nel contesto di una politiea 
degli scambi aperta e leate quale sem
pre la Fiera del Levante ha propugna-
to; una politiea che si opponga, in un 
mondo alia disperata ricerca di piu lar-
ghe solidarieta. ad ogni steccato, ad 
ogni artificiosa ed antistorica barriera 
economica che intenda coprire gli inte-
ressi limitati e particolari. 

Fiera della responsabile fiducia e del
ta giustificata speranza. pud definirsi 
la 37esima manifestazione della Fiera 
del Levante che chiudera I • battenu" fl 

1° ottobre. Fiducia e speranza cenfor-
tate dalla unanime solidarieta degli 
espositori. che hanno confermato la lo
ro presenza anche alia nuova data As-
sata quest'anno. 

Numerose le novita anche in questa 
edizione. ma a prima vista tre appaio-
no quelle piu evident!: il notevole svi
luppo del settore della meccanica e 
delle macchine utensili. il piu ampio 
spazio al campeggio e alle attrezzature 
per la vita all'aria aperta; l'autentica 
esplosione del settore deirabbigliamen-
to e moda. 

Con la sua ampia rassegna di bent 
strumentali e di consumo durerole, al-
lestita, come abbiamo detto, da ben 
8.714 espositori di 85 Paesi, la Fiera 
del Levante rappresenta un punto di ri-
ferimento obbligato, una tappa essen-
ziale nella strategia degli scambi inter-
nazJonali, che concorre a promuovere e 
stimolare con le sue iniziative. 

Gli operatori economici e le quabfl-
cate missioni commerciali di oltre 60 
paesi che hanno prenotato una visita 
alia Fiera chiedono macchine, attrez
zature ed accessori per ragricoltura 
con particolare riguardo agli impianti 
per 1'estrazione dell'acqua e per rirri-
gazione. automezzi per il trasporto pe-
eante, materiali ed impiami etettrici e 
per la termoventilazione e specialmen-
te macchine utensili e per la lavora-
zione del legno, del ferro, e della pU-
stica. ceramicbe ed impianti igienico-
sanitari, macchine per rimballaggio e 
rimbottigliamento. forni ed attrezzature 
per la panificazione. 

Interessante e altresl la richiesta dei 
prodotti dell'abbigliamento, calzature, 

articoli da regalo, prodotti dell'artigia 
nato artistico e mobiu'. 

Insomma si pud affermare che alia 
Fiera del Levante converge tutto il mon
do degli scambi internazkmali, per con-
cludere affari o per gettare le ba» di 
quelle trattative cbe saranoo portate • 
termine nel corso dell'anno aempre con 
la mediazione tecnlca della Fiera del 
Levante. 


