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Storia 
$ 

Lltalia e I'Europa tra il 1925 e il 1928 
in un'opera di Giampiero Carocci 

La politica 
estera 

del f ascismo 
L'opera di Giampiero Ca

rocci Milla politica estera 
del fascismo (Lu politica 
estera del fascismo dal W25 
al J92S, Bari, Later/a, 1909, 
pp. 391, L. 5000) rigunnla 
gli anni in cui, dopo le 
csitazioni iniziali di Musso
lini, essa venno assumen-
do una piu preci.sa lisiono-
mia, ed in cui furono af-
frontale alcunc question! 
di fondo, quali l'attcKf'ia-
monto da prendere di fron-
te al revisioui.snio dei trat-
tati di pace, !a scelta delle 
allcanze, c le dircttrici e-
spansionistichc da seguire. 

II Carocci adotta il van-
lodo della ricostru/ionc as-
sai minuziosa, non pero 
cronologica, mn per proble-
mi. Solo nel primo capito-
lo, die puo essere eonsitlc-
rato come un saggio intro-
duttivo, egli conduce una 
aualisi di caratterc genera-
le, assai ricca di spunti, ma, 
naturalmente, anche meno 
documcnlata. Tra i problem! 
die alTronta in essa, eon 
una scrie di osservazioni il-
luminanti, ma anche con af-
fermazioni che potranno es
sere pienamente accettate 
soltanto dopo un'ulteriore, 
approfondita discussione, va 
ricordato quello dci rappor-
ti tra imperialismo classieo 
cd imperialismo fascista. 
A proposito dei caratteri 
particolari di qucst'ultimo, 
il Carocci scrive delle pa-
gine molto acute ed inte-
ressanti, ma che dovrebbc-
ro essere sviltippate in un 
discorso piu ampio. 

In primo luogo, mi pare 
che si potrebbe porre con 
maggiore decisione il pro-
blema del rapporlo tra l'im-
pcrialismo fascista e la po
litica che, negli anni prece-
denti, aveva portato alia 
conquista della Libia. Un 
accurato esame dei preee-
denti lentativi espansioni-
stici dcll'Italia porterebbe 
anche ad una migliore com-
prensione degli atteggiamen-
ti della diplomazia. Certo, 
non si puo non accogliere 
pienamente 1' affermaaonc 
del Carocci sulla nceessita 
di individuarc con chiarez-
2a tutti gii dementi che 

distinguono 1'imperiali.smo 
fascista da qucllo classieo, 
e le pai>ine che egli dedica 
a questo argomento sono 
iudubbiatnciite assai impor
tant!. C'e un punto. pero, 
su cui esse non mi st'in-
hrano del tutto eonvinconti, 
ed e quello che rigunrda i 
legami tra politica imperia-
listica fascista c interessi 
capitalistic!. 

.Sccoiido il Carocci, alia 
politica estera del fascismo 
« manco, quanto meno ne-
gli anni '20, l'ajipoggio pie-
no, convinto e concreto 
delle maggiori forze eeono-
miche ». Solo dopo il 1935 
le Industrie di gucrra eb-
bero un peso decisivo sul
la liuea di politica cotn-
mcrcialc adottata dal fa
scismo. Ma lo stesso Caroc

ci afferma poi che le dif-
ferenze tra l'iiiiperialisino 
fascista e quello classieo 
non sono da sopravvalu-
tare e sottolinea i « legami 
indirctti > esistenti tra in
teressi capitalistici e poli
tica imperialistica. 

Mi scmbra che qui egli 
tocchi relcmcnto fondamen-
tale della questione. In 
realta, soltanto una visione 
assai schematica dei pro
cess! storici puo spingere 
alia ricerca dei soli rap-
porti diretti, che, tra 1'al-
lro, sono di assai difficile 
documentazione (la spiega-
zionc ultima di certe deci
sion! si potrebbe trovare, 
forsc, soltanto negli archivi 
della grande industria). Se 
si tien conto poi anche del 
peso degli interessi econo
mic! internazionali, il qua-

Schede 

Omero 
ritradotto 

La protincia italiana genera 
ancora studiosi solitan che col-
tivano la loro passione per i 
classici anttcht nelle lunghc so-
rate e nel silenzto della vita di 
pacse. Queste fatichc non scm-
prc. ana sempre meno in una 
Italia sempre piu comumeante* 
danno risultati « provincial! •*. 

E' il caso del dott Giuseppe 
Fcrri di Sora. in protincia di 
Frosmone, che, terminato il la-
voro quotidiano tra i malati del
la sua condotta. si chiude nel 
suo studio con Omero. di cui \ a 
traducendo TOdissea (Omero. 
Odissea. traduzione di G Fern. 
Casamari. od. pers. d, trad ^ 
Questo primo volume (lihri 
I-Xn). pubblicato per modestia 
a sue spese. merita di essere se-
gnalato per la maggiore ade-
rertza — risoctto alta tradurtone 
del Pindemonte che ancora af-
flipge le rostre scuolc medic — 
alio stile e al pa=to omeriei. 
Kiente parole ostidie del no-
ttro Scttecer.to (che wmo quel

le che poi riiliitxiono un ampio 
apparato di note esplicati\e), »1 
verso e >corrt;tok\ il rendinien-
to del celcbn appcllatiw fissi 
omenci piu p.ireo ed vquilibrato. 

E con nui^ti mvtu \engono 
m buon.i nuMir.i r<.v>tittiite alia 
versione italiana akunc classi-
che Mijjgestiom omenche: il 
mare, il sole, le isole. le spi.ig 
£i\ la descruione ill un pae>u 
di pe«caton. l*aspctto fjnoloso 
di una reggia. 1-a tradiuione e 
fedele. letterale e moderna Me-
nterebbe a mio awivo un'at-
tenta con-ukra/ione da parte 
degli editon e degli msegnan-
ti Del ionfronto von la tradu 
*ione del Pindemonte vi e gia 
detto. ma mi pare che anche 
nspetto a quella della f"al/ec-
chi-Oncsti. a <uo tempo tanto 
giustamente apprcz/ata da Pa 
\ese. que<=ta \ersione del dottor 
Ferri sia piu riiretlannnte co 
munieante i piu semphcemen-
te class!ca 

C. V. 

Grecia dei 
colonnelli 

Dopo l '«era di Johnsons 
— la prima mostra orsamzxa-
ta dallTnctc.'optrdia dellanti-
fascismo e della resutenza e 
nprodotta in volume dal-
l'Editore La Pietra — e ora 
U volta della Grecia dei co
lonnelli volume arncchito da 
numerosl documentl sulla re-
•istenza. 

L'editore ha inviato in Gre 
cia il fotografo Paolo Zappa-
terra e questi ha impngiona-
to nella sua macchma foto 
grafica mille atttmi, gesti ca-
suali e sirnbolid della vita 
normals (misena, lavoro. ar-
mati, volti sconosciuti dj Ren
te che passa, un mosaico di 
zealta eloquente) sotto la dit-
tatura mihtare. AHe immaginl 
01 questo viaggio (compresi 
*Jctini interni da commissana-

to dove il forojjrafo era stato 
trAsein-\to «per aecertamentiwt 
.̂I as^iun^ono nel volume quel

le della mobihtaziOne propa-
gandistica del regime c — di 
contro — \olantuu, marufesti 
gjornali stampati alia macchia 
in Grecia o prodotn aH'este-
ro daRli CMili O dai gruppi di 
ltaliam, francesi inqlesi che 
svolgono attmth di propagan
da contro il regime liberticida 
greeo. 

II volume offre di per s^ 
brevemente e oppormnamen 
te commentate, un caleidoseo-
p:o di grande interests sulla 
realta greca e promette che la 
mostra c o s t n U a con queste 
immagmi avra lo stesso r.e 
non maggior succes^o dl quel-
la su < Vera dt Johnson ». 

«. d. j . 

Uro diventa ancora piii va-
sto c intricato. Si icdano 
le pagine seritle dal Ca
rocci sui rapporli con la 
Francia nel 1926 e nel 1927, 
sulle complessc ragioni eco-
nomiche che erano dietro 
le posi/ioni diplomatichc. 
A proposito dell'Albania, il 
Carocci ricorda che la pe-
netrazione economica fu un 
eattivo a flare, ma il dare 
v J'avcre deJJa politica di 
espansione possono essere 
calcolati con precisione 
soltanto in tin hilancio ge-
nerale, e per la sua ste-
sura mancano ancora trop-
pi dali Anche con questa 
importante opera del Ca
rocci, in realta, lo studio 
della politica eslera resta 
essen/ialmente diplomatico. 
Tutto il sottofondo econo
mic*) e ancora, in gran par
te, da esplorare, c quello 
che appare di tanto in tan-
to fa pensare che la sua 
conuscenza potrebbe porta-
re a risultati assai inte-
ressanli. 

In una visione assai am
pin il Carocci considers il 
problcma demogralico, in 
ciii il rapporlo tra demen
ti politici ed economici e 
assai stretto. L'alleggeri-
mento della pressione dc-
mografica, essenziale per 
la classe dominante, se va-
leva evitare grossi rischi 
politici, avrehbe avuto, con 
una soluzione o con una 
altra, un pesante costo. La 
scelta deirespattsionc co-
loniale venne ad essere, in 
so5tan7a, anche una scelta 
economica e se oggi possia-
mo dire che fu passiva per 
l'cconomia del paesc, sem-
bro allora la piu conve
n i e n t alia classe dominan
te, anche sotto il profilo 
economico. 

II Carocci ricosiruiscc in 
maniera pressoche comple-
ta le varie fasi della poli
tica estera fascista. Appaio-
no cvidenti i contrast! in
terni, le difTercnze, ora stra-
tcgiche ed ora soltanto tat-
tiche, tra la linea propo-
sta da certi amhteuti di-
plomatici e quella attuata 
da Mussolini. Un notcvole 
passo avanti e compiuto 
dal Carocci col superamen-
to del giudizio corrente che 
attribuisce una maggiore 
cautcla alia linea voluta dai 
diplomatic! e una maggio
re durczza a quella segui-
ta da Mussolini. II Caroc
ci mostra invece che il con-
trasto non si pose sempre 
in questi termini e che la 
diplomnzia qualchc volta fu 
meno cauta di Mussolini. 
Piu sfocate invece appaio-
no le ragioni non puramen-
te tecnichc, ma politiche 
ed economiche, che erano 
dietro le diverse posizioni. 

Per quanto nguarda 1'at-
tivita diplomatica, la rico-
struzione del Carocci e 
complcta anche sul piano 
europeo, e questo * un al-
tro dci notevoli meriti del
la sua opera. La politica 
italiana, oltre ad essere de-
terminata da ragioni inter
ne ad essa, sentiva anche 
1'influenza di tutto cio che 
avveniva sullo scacchiere 
della diplomazia europea, 
11 Carocci, nello .studiare le 
diverse azioni c reazioni, 
ed i complicati processi a 
cui esse davano origine, 
mostra di possedere non 
>olu una profonda conu
scenza del \asto materiale 
documentario ma anche 
una grande capacity di co-
gliernc gli aspetti essen-
ziah. 

I na questione importan
te e quella della Germann, 
per i riflessi che a\rebbe 
avuto nellimmediato futu 
ro II Carocci fa un'esat-
ta v utilHsinia nco.struzio-
nc dci rapporti che >i cb-
hero tra 1'ltalia c la Ger-
mania. sia a livello dei go
vern!. sia a li\el!o dei par-
titi. Non mi comincono. in
vece. il rihevo dato all'er-
rore di calcolo, come ad 
un elemento importante 
dcll'accostamento tra Ita
lia e Gcrmama. e l'accen-
no, nella conchiNione, alia 
possibilita di una politica 
diversa. La scelta dell'al-
leanza sempre piu slrctta 
con la Gcrmama, dati ,gli 
mdirizzi gencrah del fasci
smo, era inevitable, e non 
pare del resto che, negli 
anni successivi, la com* 
prensione della pencolosita 
della linea re\isionistica te-
desca (non si puo dire, in 
fondo, che essa sia man-
cata nemmeno in Mussoli
ni) ahbia costituito un frc-
no efficace al progressivo 
avvicinamento tta i due go-
\ erni. 

Aurelio Lepre 

Rai-Tv 

Controcanale 
GCKUKKJLIA A PARTE -
« \\ imU're del ;»ri/iei/«» .Si« 
iiouA. non e eonteslato, a parte 
<luaMw (/rupiio tit fi'i<'rri(/lia 
che nnera nelle foreste *. (ha 
»n jondi), \embra di dover 
comlu/lere. la uuerrialia e un 
piccolo t riislurl>'>», una .sor 
ta di alleroia di cerli U.ntum 
l'ar\t a\taltei. afneaiu. *ud 
am»ruam.. 

f.'cco. una /r«se come quel 
la (he iibbmmit c\\a\n, nm\e 
i.utu nel MTI izn> di Sandra 
I'aU'riia^tra vdla Camliofiia, 
hti^tu da sola a squulifteare un 
seltimanalo. flrtelie se o u c l o 
\etitmanaU> liu una ^olulo la 
via. come TV7. D'altra t>arte. 
quella /ruse rir>ri em la jier(« 
mat/wort' di un n-ri I:IO che si 
vtuoieva tra la \ioUUea c d 
ovflare*. trattando aroomen 
:i ftni die •en con d {IUIUO di 
certi r«for(;h hi « mondnnt . 
K Vndvrrt\Ui eon Station). 
finncttie dt Camlxtiiia. m ci a 
t>i« i/ taiihu del COIUMJUIO eon 
d diva clu- quello della di^eus 
\ione con un Cauo di Stato. 
lia^ti ;«-;isrtre the n<n aeeen 
ntna nemmeno alia querra del 
Vwtnnm. ne m fa/mUirdamen 
tt cut la Camlioqta e stata sot-
VqiosUi. nelle zone dt frantic 
ra. daqh unpertaliiti a me 
rieam 

Ut tdtra livedo e dt ben al 
tra mtcrewe •! (̂•M irio di f(o 
\>vrta Savio (folUdxyralore Ser-
an. l)r Santisi .wl Vt'iwzuela 
Qui la realtu de( l'ae-,e sud-
ameriiano trim a lime in prt 
mo piano, attraverso le imtna-
Oim e le infarm/izitim. M« pu
re per qranth eeum. Statla 
francfn' e dtrettr erano le di-
ehiamziom dei doeentt e .-.tu 
tlt'ttlt umver dart .sul neoco 
lamalismo, hi dipeudenza del 
Vrneztula ilall'impcrudisnio a 
mencano. d crenrntr ilteario 
nelle condiztent dt vita del pa
pain venczuclann Anche trap 
po ujjieiule. iwere, era la in 

tervi-ila can il presulente crt 
stiano-soemle Caldera. un * n 
lormatare » che — come e sla-
ta ricordato — ha una pott-
zxane .simile a quella del cde-
no Fret 

Ma d euir, sotfile del serui 
zio stava nella MI« struttura. 
Sella sodanza. mfatti, le di 
vhiarazioni det/U unnersdari 
e Vtntervtita del presidente ve 
nit'imo monletiute Mi due pia-
m aisolulamente di^tinti: Sa
na non ha mat toilet data Cal 
dera a pronunciarsi thretta 
tnente .-.uWauahst pohtica e so 
eiale de//h «mi'<*rsi!/iri, ne ho 
chietla a questi tdtuni un qitt 
dizio preciso sullo fmura e sui 
propositi del president*' Ivf^ 
potd i or mat annoii <lal mo 
mento che Caldera d ora per 
la terza vo\la Capo della Sta 
to). Grazie a questa io>tru-
zione del M'rv'tzto. le * equili
brate * rt.s'iKisfe del presided 
te hanno aeqimtoto d valr.re 
di un proi/ramma * dlumtna 
to » e « rafponevole ». prinitio 
perche ad e<se non e mat sta 
to oiqios-tn alcun elemento di 
conirslazione e nemmeno dt 
confronta tmmetltato D'altra 
parte, ( ' insis tent omslamenle 
polemica s-ui reaime di A'ime 
net. ha mct?o ancor meqho in 
ris-ulto la ' huona volontd » dt 
Caldera ln\nmma. un \ernzia 
apiKtrentemeide < oWettito > 
e, nella sodanza. tipirata dal 
la roloiitri di favorite il pre 
sidriitc. 

f)i ordinona ammwUirazto 
ne alt altrt .servizi: qirato can 
^eiisiliidtci quella tit Fede ,sid 
le fiif/hr dei raqazzi. istrutti 
va (nut anche molto cauta e 
lolutamente ottimista) Vin 
tlnesta della Cadriqlier e di 
I'eeortm oll'l/manitorio di All 
lano: civile tl pezzo di Auytai 
suali zoo. 

g. c 

Programmi 

Televisione 1 
12.30 SAI'KHK 

« I'mtlll dl protaftnnlslf: Volta » 
13.00 O O G I I.K r o M i n i K 

Hue fllni tlj riurlof: . Chariot e Afabol » c . thartot t 
Il rlv*ilc » 

13.30 TKI.KGIOHVAI.E 
17.00 tiWCAOW 
17,30 TKLEr.lOHVAI.R. Kstrazlonl del Lotto 
!7,1S I.A TV I)K1 Il,\r.AZZI 

« ClilssA ihl lo sa'J » 
18,̂ 5 ANTOI.OOIA 1)1 CAI'OLAVOHI NASCOSTI 

Sono in proRrmnma tin st-rvl/lo dedlcato alia clttadlna 
cimiuercnie<ira dl Sal.htom-u «> un cnlloquio rnn 11 pij-
lorc Alorlotil sugll affrrsclil dl Martina Spnnyoill 

19.10 SKTTE GtOllNl Al. PARUMENTO 
19.3S TEMPO UKL1.D Sl'lHlTO 
19.50 TKI.KOlonNAI.E SI'OUT. Cronache «Iel lavoro 
20.30 TKLEf;iOHN'AI.K 
21,00 HOl»l»lA COt'PlA 

Sprttnroli) nnnlralc d| Amtirri e Verde, presenlato c Intrr-
preialo dj Allfililrro Nosclicsc e <la Hlce Valorl. Svlvle 
V.irlan e I.ello I.littazzl Rcftla dt Eros Macrhl. In qursta 
litniiaia. tra l'altro, No^chfse ^ara protaKonivia di un con-
frontn direlto con lirlrnio Ilrrrcra Tra gll ospltl flRura 
Charles Axnavoiir. 

22,15 l!N VOLTO. f.VA STOK1V 
II pro/;ramma aiinunris collixiul con un medico rondotto. 
un doppiatotr c tl protaRontsia di un clamoroso caso RIU-
diztario di alcunl anni fa 

23,00 TEI.KGIorWALE 

Televisione 2* 
10.00 FILM (P*r KIIIM p zone roll?gale) 
17.00 NUOTO 

I»a Mllano Giorgio Honaclna *eRue 11 Trofeo del n»\t)tU 
19.00 S\I»ERE 

Corvo di trdesco 
21.00 TELEGIOKNAI.E 
21.15 CINEMA DELLA REALTA' 

Su trsto di Enrico Rossrlti, II rr£iMa Gianni Amtco ha 
rralizzaio qursta inchtfMa rritlca su! nrorrallsroo ntl cl-
nrma Uallano l)urlla rhr fn una delle staplnnl piu fe-
condr. la piu Importante lorsr. drl nostro elnema, %crra 
rsaminata auravrrso le testimonlanzr dl resist!. <cencK-
Kiatorl. critlci, attcrnair allr <e<iurnzr di trr del film ptu 
csprrssUI drl prriodo: « Iloma cilia aptria ». « Patsa •. 
« I'mbrrto I) ». Arranto a qurste trstlmonlanze — che 
arcomunrranno uomlni che furono prota^onUtl dl qurlla 
rorrrnte ad autorl natl al cinrma anche nejctl anni ptu 
rrcrntl — ascolicremo if opinion! c 1 rlcorrll dl alcunl 
spMtaiorl. 

22 05 QVESTI SOSTRI Ftfil.I 
Oiiarta puntata della replica del trlcromanzo dl DlrRo 
Fabttri tralto dal romanzo « Pane \ i \ o » di Mauriac. 

Radio 
a. 
23 

NAZIOXALE 
ORV\I.E R \ n i O : ore 7. 

10. 12. 13. 15. 17, 20. 
30 Scsnate orario 
AS Icii al Parlamrnto 
30 Î - canzoni del maitino 
o« Sox it.\ Italians drlla mu-

<ica lescera 
0^ La Radio per le Scuole 
35 !.«• ore dMla mu^lra 
15 Vo\e and.irr 
.10 I na \oce per »ol 
o> Contrappunto 
II Ponte radio 
00 Tra*mis«ionl r^«lonall 
in /it.aldonr itallano 
oo Protramroa per 1 rata»zi 
30 Inrontri con la « i fnra 
40 I n crrio Titmo 
10 lnroniro col prr<onat?lo 
,00 r.ran tarirtii 
IS Vo. cuarda. !a lima * 

qurll'alira 
05 < on\cr<arlonl mu«lcall 

0 ViacCio mo<ira!e In Ita
lia* Caghari 

SVCONDO 
filORV \ l r RVtHO- or* « 30. 

: 30. 8.30 9.30, 10 10. 11.30. 
12.1's 13 30. 14 30. 15 30. 
16.30 17 30 1S.30. 19.">. 
22. 21 

6 00 Prima dl cominciare 
7.43 mitardino a tempo 

mutlra 
* 40 Sienorl I'orchrsira 
9.15 Romantlca 

10 00 Ruolr r motorl 
10.13 Caldo r freddo 
10.40 liatto quattro 
11.35 II patato immacinarlo 
11 45 Ptr nol adultl 
12 30 Tra-itnl^-ilonl TfClor.all 
13.00 rantantl ailinf-rno 
13.35 lo Caterlna 
14 45 Ynrcolo mu-tirale 

fil 

s. 
9, 

10 
10 
11 
II. 
12. 
13 
II 
II 
16 
16 
16 
17 
18 
20 

21. 

dl 

15.15 Dircttorr Igor Maxkf\itch 
16 00 fiaptodia 
t«35 Srrlo m* non lioppo 
17.10 Mondo durmlla 
17.10 nandiera Kialla 
19 35 Vprrnixrt In mntlca 
19.00 II moilio del moiivo 
19.50 Punto r vlr-jola 
20.01 l na diea snl Pactfico 
20 45 Vatc OR"?! 
21.00 Italia che tavor* 
21.10 Rihalta muslcale d'Amt-

rira 
22.19 Caniantl airinferno 
22 10 Chiara fontana 
21.00 Cronarhr del MfZTOxlorno 

TFRZO 
9 25 11 pittore dfllVnl-rrna 
9 10 J nrahirn 

lO.oo coricfno dl »pfttt>T» 
11.15 Vmichf di trena 
12 10 I nUrrsita intrrnaztonale 

G Marconi 
12 20 Piccolo mondo mn-ilcale 
13.00 Intrrmrzzo 
13 45 Concerto del qnartflto 

itallano 
I-f 30 -le nut a 
It? 15 M«*iche piamstlche 
17.00 1c opinion! deRli altrl 
17 10 11 t-'lri-rafo di Clltcnne-

•Jtra 
1" 20 cor«o di linjcua tf dc-sca 
17.45 \ \ ivaldl 
1J00 Notizie del Terzo 
15 15 fifrr alia mano \ 
15.10 MiKiea lejr-jera 
IS 45 \A crande platea 
19.U Concerto dl o-fnl *ert 
2fl00 \mhiguita del tempo 11-

hero 
20.15 Star\ tx>o*e e Jimmy 

Smith all'or-cano elettro-
nlco 

20 10 Concerto slnfonico 
22 90 II Giornale del Terzo 
22.30 U tampiro 

VI .SECXU.IAMO: • Incontro eon Odetta • (Secondo ore 21.101 
Prr-icnlata da Rcnzo Nis-sim, ecco la rr-ctstrazione dl un con
certo della grande rantame afroamerlrana Odetta, effetiuata al 
Tcatro \lfterl dl Torino Odetta e ORRI una delle piu vlRoroie 
Interpret) dl " hlues "•, " spiritual*" e canti dl lavoro, nella 
mlRltore tradlzlone d<?lU muik* atroamtrlc-ina, del iai», 

ISTITVTO NAZIONALE 
DELLE ASSICVRAZIONI 

PHI LO SVUUPPO 
DEL PAESE 
149 MIL IARDI di lire sono stati destinati dalllstituto 
Nazionale delle Assicurazioni, negli ultimi sei anni, al finan-
ziamento di opere e attivita di pubblico interesse, mediante 
mutui concessi a province, comuni, consorzi di bonifica, 
istituti case popolari ed altrj enti locali. Quale Ente pub
blico con finalita sociali, I'lstituto adempie in tal modo uno 
dei suoi compiti fondamentali, riversando a beneficio della 
collettivita nazionale le disponibilita provenienti dall'eser-
cizio dell'attivita assicurativa. 

CASE, SEDI COMUNALI 
E PROVINCIAL!, 

IMPIANTI SPORTIVI 

20 MILIARDI 
SCUOLE 

15 MILIARDI 
OSPEDALI, ORFANOTROFI, 

BREFOTROFI 

6 MILIARDI 
IMPIANTI IDROELETTRICI, 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA, 
ACQUEDOTTI, FOGNATURE 

29 MILIARDI 
OPERE FERROVIARIE, 

OPERE STRADALI, 
SERVIZI PUBBLICI VARI 

40 MILIARDI 
OPERE Dl BONIFICA, 

SISTEMAZIONI FLUVIALI, 
PORTUALI, AEROPORTUALI 

11 MILIARDI 
ALTRE OPERE ED ATTIVITA* 

Dl PUBBLICO INTERESSE 

28 MILIARDI 
~*MBMHM«Bta 
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