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Lettera da Parigi 

Le chiavi della 
linguistica 

In un'opera breve e chiara di Georges Mounin, i principi fonda-
menlali della leoria funzionale e strutturale — Trenfa linguist! 

diretti da Andre Martinet hanno compilato «Le Langage» 
PARIGI. marzo. 

Chiunquc desidcri iniziar-
ai alia linguistica in modo 
coercnte, scmplice e giusto, 
senza cadere nei tranelli 
della semplificazione dei li-
bri di volgarizzazione scien-
tifica, ha interesse a inco-
minciare con le Clefs pour 
la linguistique di Georges 
Mounin (Georges Mounin, 
Clefs pour la linguistique, 
Paris, Seghers, 1968, 190 pp. 
9,50 Fr. francesi). II pub
blico italiano conosce gia 
una parte del lavoro di 
Mounin (vedi Teoria e sto-
ria della traduzione, Tori
no, Einaudi, 1965). Le Clefs 
pour la linguistique si ri-
volge a tutti coloro che, pur 
non avendo ncssuna cono-
scenza tecnica ne termino-
logica in linguistica, voglio-
no tuttavia farsi un'idca 
della disciplina « dall'inter-
no »-

Questo libro chiaro e bre
ve (190 pagine), potrebbe 
sembrare superfluo se non 
facesse allro che ripetere, 
sempliflcandoli c spiegan-
doli, i principi fondamen-
tali della teoria funzionale 
e strutturale in linguistica. 
Ma la realta e tutt'altra. Di-
fatti, Mounin pubblica il 
GUO libro in un momento 
in cui, dopo un lungo pe-
riodo in cui le teorie mo-
derne della linguistica era-
no l'appannaggio dei soli 
specialist!, la moda ha in-
trodotto la linguistica nelle 
conversazioni di salotto. 
Inoltre, vari filosofi, socio-
logi, psicologi, scrittori, cri-
tici letterari si sono inte-
ressati alia linguistica e ne 
hanno fatto la conoscenza 
senza senipre prender cura 
di assimilarne i fondamen-
ti prima di utilizzarli nei 
propri scritti. II bisogno 
era dunque urgente di de-
nunziare questa situazione, 
e toccava ad un linguista 
di formazione seria a farlo, 
mettendo in guardia i let-
tori. Percio, Mounin ha in-
cominciato la presentazio-
ne della disciplina con quel-
10 che chiama le «sfortu-
ne > della linguistica. 

II libro e concepito, se-
condo le parole stcsse del-
l'autore, come un'introdu-
zione agli Elementi di lin
guistica generate di Andre 
Martinet, esplicitando cio 
che rimaneva di un po' er-
metico in quest'ultimo ma-
nuale per i lettori che 
troppa concisione respinge. 
11 procedimento del descrit-
tore e difatti esposto gra-
dualmente, i termini tecni-
ci vanno presentati man 
mano che diventano neces-
sari, di modo che i] let-
tore penetra senza ostacoli 
nella terminologia linguisti
ca e ne capisce le necessi
ty interne-

Ma il libro dl Mounin e 
molto piu di una scmplice 
introduzione agli Elementi 
di Martinet: l'autore svi-
luppa negli ultimi capitoli 
due soggetti che gli Ele
menti non avevano quasi 
intavolati, la semantica e 
la stilistica, dandone una 
prcsentazione nuova ed esa-
minando questi problemi 
spinosi in modo sano e 
ecientifico. 

Questo libro voluminoso, 
piii di 1500 pagine (Andre 
Martinet, (sous la direction 
de) , Le Langage, « Encyclo
pedic de la Pleiade », Paris. 
Gallimard, 1968, XII s- 1525 
p., 65 Fr. francesi) e il pro-
dotto della collaborazione 
di una trentina di lingui-
sti, sotto la direzione di 
Andre Martinet. Non e una 
introduzione alia linguisti
ca, non e neppure conce
pito come la presentazione 
di una «somma» delle co-
noscenzc disponibili oggi 
$u questo soggetto; d piut-
tosto un tentativo di indi-
care il punto di vista del 
linguista di fronte alia lin
gua che deve descrivere, 
escludcndo da una parte 
ogni preoccupazione norma-
tiva, e diffidando dall altra 
di ogni concezione apriori-
stica. 

La parte centralc del vo
lume e quella che, pren-
dendo appoggio sul pensie-
ro di Saussure e della 
Scuola di Praga, espone il 
punto di vista funzionale 
e strutturale nella lingui
stica moderna. Si capisce 
dunque perche, non essen-
do funzionali, le teorie ge
nerative e trasformazionali 
ne sono state escluso. 

L'unita del punto di vi
sta e dunque generalmen-
te rispettata, benche ogni 
autore abbia trattato il pro-
prio soggetto secondo la 
propria formazione e il pro-
prio temperamento. I prin
cipi generali sono esposti 
negli articOii bene doou-
menUti di Frederic Fran
cois, difficili da abbordare 
genza formazione anteriore. 
I ftpporti fra la teoria del

la comunicazione e il lin-
guaggio sono niessi in evi-
denza dalla presentazione 
chiara e particolareggiata 
di Pierre Guiraud. 11 lin
guista argentine Luis Prie-
to, gia conosciuto in Italia 
con i suoi Principi di Noo-
logia (Roma, Ubaldini, *67), 
adotta, nella sua concezio
ne della semiologia, un'at-
Utudine strettamente fun-
zionalista, facendo del prin-
cipio di pertinenza il prin-
cipio fondamentale di ogni 
studio semiologico. La sua 
contribuzione comincia con 
una discussione sugli impe-
gni della semiologia, che 
lo porta a chiarilicare la 
distinzione fra una « semio
logia della comunicazione » 
c una < semiologia della 
significazione ». Nell'ultimo 
paragrafo, consacrato ai 
codici «indiretti», il cui ti-
po classico e la scrittura, 
Tautore presenta una con
cezione nuova di questi co
dici, ai quali riconosce una 
gerarchia semiologica simi
le a quella dei codici < di
retti », e definisce il loro 
statuto in base al modo in 
cui sono appresi e alia 
economia inerente a que
sto modo. 

Non si possono elencare 
qui tutti gli articoli, ma e 
interessante notare che tut
ti i problemi riguardanti il 
linguaggio sono stati consi
derate quelli del linguag
gio infantile o delFinsegna-
mento delle lingue slranie-
re, quelli dei disturbi del 
linguaggio o quelli della 
traduzione automatica o u-
mana, quelli della sincro-
nia come quelli delta dia-
cronia, quelli delle ricer-
che quantitative come quel
li delle rappresentazioni 
graflche delle lingue. 

Una delle parti piu ori-
ginali del volume mira ad 

esporre la vera situazione 
linguistica nelle diverse 
parti del mondo, rivelando 
l'insospettabile varieta de-
gli usi linguistici dietro al-
le divisioni fatte sulla ba
se delle frontiere politiche, 
svelando situazioni plurilin-
gui in certe regioni di lin
gua ufTiciale unica. Questo 
aspetto geografico della ri-
cerca linguistica e ancora 
mal conosciuto dal gran 
pubblico e i lettori pren-
deranno coscienza forse per 
la prima volta del fatto che 
il campo delle lingue non si 
limita a qualchc decina di 
lingue dette di « cultura >. 

Questa varieta viene per 
cosi dire concretizzata nel
la ultima parte del volume, 
dove sono presentate alcu-
ne strutture linguistiche co
me quella del cinese di Pe-
chino, del turco, del creo-
lo della Dominique, del 
kalispel, lingua amcrindia-
na parlata da pochissime 
persone e forse oggi estin-
ta, o del peul, lingua di no-
madi africani parlata da 
qualche milione di parlan-
ti, etc. Come si vede, la 
scelta delle lingue non e 
stata fatta in base al crite-
rio del numero di utenti, 
ma in funzione delle sue 
particolarita propric dal 
punto di vista linguistico. 
L'insieme di queste descri-
zioni illustra in modo con-
vincente il principio secon
do cui cio die ritiene prima 
di tutto Vattenzione del lin
guista ncllo studio di una 
lingua data sono le carat-
teristiche che la rendono 
diversa da tutte le altre 
e non i fattori espansioni-
stici che fan no clie una 
lingua data abbia, a un 
momento dato, una ampia 
diftusione. 

Henriette Walter 

Riviste 

Scuola e rif orme 
L'esigenza di un maggiore 

coordinamento Ira le lotte ope
rate e la spinta rinnovatrice 
che parte dalla scuola rappre-
senta l'elemento centrale del 
discorso critioo che Giovanni 
Beriinguer conduce per indi-
viduare le ragioni di una cer-
ta pausa veriilcatasi fra gli 
studenti nei mese di gen-
naio (ma la tensione si e lor-
temente riaccesa nei niesi di 
febbraio e marzo) proprio nei 
momento in cui si e avuta una 
mobilitazione di massa intor-
no ad obbiettivi strategic! e 
tattici proposti dai sindaca-
ti e dal movimento politico 
della classe operaia, 

In questo quadro si collo-
ca il giudizio negativo di Fran
cesco Zappa (Riforma della 
scuola n. 2 febbraio 1969, Ro
ma) alle recenti inizlative go-
\-ematire alia cui base non 
esiste una reale volonta rin
novatrice, ma soltanto un fret-
toloso tentativo di ammoder-
namento funzionale che lascia 
inalterata la sostanza classi-
sta, autoritaria e chiusa oel-
la vecchia scuola ctfntraboan-
data dietro l'usbergo di re-
torici «valori permanenti K; 
cosl come il progetto di leg-
ge relativo alia riforma degli 
esami di maturita e di abilita-
zione — rileva Salvatore D*Al-
bergo — ha un significato me-
ramente marginale e non in-
cade sulla struttura e sul con-
tenuti della scuola (per que
sto i parlarnentari comunisti 
e del PSIUP hanno votato 
contro alia Camera). 

Segue una stimolanfe illu-
strazione di cinquanta test sul-
1'istruzione che Mario AH 
ghiero Manacorda ha presen-
talo insieme ad altri studio-
si (fra cui Aldo Visalberghi) 
al colloquio europeo «Istru-
zione e progresso scientifico 
economlco e sociale» svolto-
si a Parigi ed al quale hanno 
partecipato educatori, pedago-
gisti di numerosi paesi del 
mondo. Giovanni Urbani pro-
segue Yexcursus storico intor-
no alia riforma Gentile, men-
tre Angelo Marchese rispon-
dendo al dibattito aperto da 
Lucio Lombardo Radice, sof-
tolinea la connessione fra la 
lotta per una scuola e quella 
per una nuova societa e il 

necessario e conseguente im-
pegno della sinistra italiana. 
Seguono le consuetc rubriche 
(di particolare interesse l'ar-
ticolo 11 rendimento di mas
sa di Lucio Del Comb) e il 
supplemento di « Riforma ». 

Una « zattera alia deriva » e 
jl titolo dell'edit oriale di Scuo
la e Cilta (n. 2 La nuova Ita
lia, Firenze) scritto da San-
toni Rugiu. il quale affronta 
il problema vctusto degli isti-
tuti magistral! e dei Magiste-
ri rilevando come le sollecita-
zioni di carat tere pedagogico 
e didattico da tempo avanza-
te, rischiano di essere anco
ra una volta vanificate e il 
problema acutissimo della 
preparazione degli insegnanti 
resta aperto in tutta la sua 
drammaticita. Antonio Sbisa 
affronta il tema della creativi-
ta umana alia luce delle piu 
recenti ricerche psicopedago-
giche insistendo, sulle interpre-
tazioni del Dewey (e sul con
cetto di autoprogettazione) e 
dl Marcuse, che recupera la 
dialettica hegeliana per indi-
viduare le contraddizioni irri-
solte, f rut to di un mondo illi-
berale di cui la stessa scis-
sura fra pensiero ed azione 
costituisce una testimonianza. 

Sulla prospettiva sociale del-
l'educazione si intrattiene Do-

menico Izzo seguendo l'itinera-
rio tracciato dal libro del so-
ciologo Antonio Carbonaro. 
Largo posto vi trovano i pro
blemi metodologici di conte-
nuto e di struttura (ubicazio-
ne, ecc.) mentre piu sfuma-
to appare il nesso con le for-
ze trainanti della societa (il 
discorso e vecchio) che in pra-
tica condizionano le scelte e 
gli orientamenti della scuola 
e lo stesso tipo di di socia-
lizzazione. La conoscenza dei 
conflitti individuali. e quindi 
dei ruoli nella societa non 
pub trovaxe una splegazione 
esauriente r.ei canoni di Mer-
ton e di Wiison, ma in quella 
temperie sociale da cui — co
me afferma Gramsci — l'uo-
mo e storicamente determina-
to in quanto frazione della so
cieta civile che lo circonda. 
Seguono le rubriche e le noti-
zie curate da Marcello Rossi. 

Giovanni Lombardi 

Nothie 
% Si * inaugurate ieri a Ro
ma la (nostra fotografica di 
CESARE COLOMBO: c LE 
ALTRE D O N N E * . L'autore 
ha illuttrato brevemente le 
foto nella sede della BOTTE-
GA OELLMMMAGINE. via 
S. Stefano del Cacco 27. Ce-
**rt Colombo, nato a Mila-
no nei 1935, si occupa pro-
fetiion»lm*nle di fotograna 
e problemi editorlall relali-
vl al l lmmaglne. Collabora 
con rivitte, stud! grand, 
ca t * edltricl; insegna al 
Corsl fotografl della Societa 

Unitaria; e stato per molto 
tempo redattore del mensile 
fotografico FOTO-FILM. 

Tra i suoi >emi di indagl-
ne piu recente vi sono foto-
grafie sui supermercati mi-
lanesi, sui giovani e gli stu
dent), sulla Cecoslovacchia. 

In coerenza col proprio 
impegno civile e ideologico 
egli e anche una delle per-
sonalita piu attive, attraver-
so scritti e responsibility 
organizzallve, nello sforzo di 
rlnnovamento culturale della 
fotograna italiana. 

Rai-Tu 

Controcanale 
LIBKRTA* IN FABBRICA -
« Agnelli veiule il nostro san 
gue»; «Sono una schiavo 
moderno»: ecco due fraxi 
scritte cm operai della FIAT-
Mlrafiori su due delle schedc 
— migliaia — che i parlamen 
tari comunisti hanno raccolto 
in questi yiorni dinanzi alia 
(irande fabbrica (orine.se. La 
incliiesta di Nino Criscenti 
sulla liberta nelle fabbriche. 
trasmessa a TV7. prendeva in 
esamc anche la FIAT Mira 
fieri: ma frost come queste 
non ne abbiamo udite. Voglia 
mo dire che tra il tono della 
incliiesta (eteuisiua e quello di 
queste parole scrilte dagli 
operai e'e un atmso; e il tono. 
come si dice, fa la musica. 
La fa soprattulto quando .si 
parla del mondo operaio. tan 
to poco conosciuto, ancora og 
gi, da coloro che non hanno 
mai lavorato in fabbrica. 

La questione delle libertd 
nelle fabbriche e giunta in 
Portamento: TV7, quindi. si e 
sentilo i autorizzato» o trat 
tarne. Ne ha trattato per 45 
minuti, prendendo in csatne 
quattro /ahbriclte (a Torino. 
a Roma, a Valdagno); e ha 
avuto senza dubbio il merito di 
porre sul tappeto alcum scot 
(anli problemi. Alcune imma-
gini — i primi piani sulla FJAT. 
la sequenza della catena di 
montamiio regolata da un pic 
colo volante alia 1NDES1T -
erano chiare ed efficaci. Alcu-
;ii degli interventi erano inte-
rcssanti. Ata I'inchiesla si e 
svolta entro lim'tti precisi. 
ncttamente avvertibili, non& 
stante la < copertttra » parla 
meniarc. 

Abbiamo sempre scritto che 
il limite fondamentale delle 
inchiestc televisive, anche 
quelle di TV7. sta nella loro 
natura essenziahnente descril-
tiva: si descrivono i < fenome-
ni». i vari aspetti della realtd, 
ma non se ne anolizzano le 

radici, le cause. Sell'incliiesta 
di Criscenti, pero, la stessa 
descrizione del regime di fab
brica e stata assai parca, ot-
tre che di tono anche troppo 
pacato: in realta, I'unico aspet
to sul quale si e insislifo e 
stato qttello dei ritmi di lavo
ro — assolutamente fondamen 
tale, certo. ma non esclusivo. 
D'altra parte, le testimonial 
ze operaie erano poche e le 
descrizioni dirette quasi del 
tutto assenti. Troppo spesso si 
e preferito passare subito alle 
dichiarazioni dei sindacalisti, 
da una parte e dei rappresen 
tanti padronali dall'altra. 

Alcune delle prime erano 
precise e molto utili; ma piu 
utili sarebbero state se fossero 
arrivale a conclusione di un 
discorso piu circostanziato 
sulla condizione operaia. he se-
conde avrebbero meritato ben 
altre contestazioni di quelle 
che Criscen'.l ha potuto accen-
nare. Ad esempio, ci sarebbe 
piaciuto capire come mai 
I'ing. Salvatore Bruno, che si 
e dichiarato contrario ?'!<> 
c organizzazione militare » del
la produzione, proprio alia or 
ganizzazione militare (alle 
c task forces ». per I'esattezza) 
si sia ispirato ncll'ormai fa-
moso documento sulla RAI-TV 
da lui elaborato assieme ad 
altri due esperti. 

lnfine. Vinchiesta ha parla-
to delle Jiber(d nella fabbrico 
come se si trattasse di un pro
blema che non ha nulla a che 
fare con la generate struttura 
della societa, col reaime di 
proprietd delle aziende e con 
il potere politico. II che pud 
essere «comodo > per chi, co 
me Marzotto, pensa che * gli 
interessi degli operai e degli 
imprenditori coincidono». Ala. 
nei fatti. finisce per falsare i 
termini della questione ridu-
cendola a un puro fatto di 
« progresso ». 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1* 
12,30 SAPFKE 

ProlUi dl prot . isonist l : « Ban T o r a m U o d'Aquino » 

i3.oo ot:r.i i.r. roMirnr: 
« Chariot bugiardo. « Chariot alle corse » 

13.30 TKLEGIORNALE 

1 4 , 5 J CALCIO 
? a , . . H c « l n o P S t ; l n c o n , r o « " le formai lonl del la RDT e 
dcll 'Italia - Telecronlsta NIcolO Caroilo 

17.00 GIOCAGIO' 

17,30 TELEGIOR5TALE, Estrazlonl del LoMfl 

1 7 . « I,A TV DEI RAGAZZl 
« Chlssa chi lo sa? » 

1W5 ANTOLOGIA DI C A P O t A V O R I NASCOBTI -

19.10 SETTE GIOIINI At , PARLAMENTO 

19.35 TEMPO DELLO SPIRITO 

19.50 TEI.EGIORNALE SPORT. Cronache del lavoro 

20.30 TEI.EGIORNALE 

21,00 DOPPIA C'OPPIA 
Ospite dl qurs ia sc t t lmana <m carne ed ossa, aecanto al 
personansl Imlial l da Noschrse) e Dallrta 

2Z,\i NASTRI D'ARGENTO 
l)a Napnli . 11 telecronlsta Lello Bersani segue 1'aasegnazlone 
del " nastri d'argento " 1968 assegnatl ad amor l e attorl 
c protlutlorl l tal lanl 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
10,06 FILM (Per Roma e zone col legate) 

17.00 IPPICA 
Da Aintrer. In Gran Bretajcna, Alberto Glnbilo segue 11 

Grand National 

18.30 SAPERE 
Corso di tedesco 

21,00 TEL.EGIORNALE 

21.15 RITRATTO Dl VS REUISTA 
11 dnrumentarlo ruratn dal crit ico Lino MlcciChK la eul 
prrsrntazionc v lenr Ictta da l .u is l PistUli, e basato sul 
matrrialr glrato dal trdrsro IVilfrird Berghahn ed e dedi-
ra io al regista indlano Satyajit Ray. autore. tra l'altro. 

del famoso « Aparaj l to • e dl «Pathrr Pancall*. Si tratta di 
uno del consurti programmi arquistat i nella Germania 
nccidrnlale — un mercato orroal molto frequentato dalla 
nnstra TV — r programmati pluttosto casua lmente . Cio 
non togl le rhe rsso poisa essrre di buon l lvel lo 

22.00 GRAN" PREMIO EUROV1SIONE DELLA CANZONE 
In col legamrnto con Madrid v iene trasmessa la quattordi -
rrsima edizinnr di questo Gran Premio, che da noi non 
ha mai goduto dl particolare forruna. Partec lpano q u p . 
st'annn cantanti di sedlcl Paesi: per l l l a l l a Iv* Zaalcchi . 
Trlrcronlsta del la manifestaz lone: Renato Taglianl 

Radio 
NAZIONALE 

GIORXAI.E RADIO: ore 7, 8, 
10. 12. 13. 17. 20. 23 

6.30 Corso di l ingua tedesra 
7.10 Musica s top 
8.30 Lr canznnl del iuattlno 
9.0S Novi ta Itallane della mu

sica leggcra 
9.30 C»»k 

10.05 La Radio per lr Scunle 
10.35 I.r ore drlla musica 
11.15 Dovr andare 
11.30 Trnore Tito Schlpa 
12.05 Contrappunto 
13.15 Pnntr radio 
11.00 Trasmls«lonl rrglonali 
14.55 Calcio: Grrmania Orifn-

tale-Ital ia 
17.10 Incontro col prrsonagglo 
18.00 Gran varirta 
19.3* Luna-park 
20,!5 No , guard* la luna r quf l -

l a l t r a 
21.05 Con\rrsaz ionl muslcall 
22.20 Viaggin mnslcalr In Italia 

SECONDO 

GIORNALE RADIO: ore 6.30, 
7JO. 8,30. 9JO 10.30. 11.30. 
12.IS, 13,30, H.30, IJJ0 . 
16,30. I7J0. 18.10. 19.30. 
22. 24 

6.00 Prima dl rominrlarr 
*.I3 ni t iardino a tempo dl 

m i x i e a 
9.40 Intrrludio 

10.00 Ruote e motori 
10.40 Batto quattro 

11.35 II palato Immaginario 
11,45 Per not adult I 
12.20 Trasmisslonl regional! 
13,00 Cantanti al l ' lnferno 
U.35 l o Caterina 
11.00 Juke-box 
15.15 Dirrttore Adrian Bonlt 
16.00 Rapsodia 
16.35 Serin m i non troppo 
17.10 Pnmrrldlana 
17.40 Bandiera glal la 
18.35 Aprri t lvo in nrnslca 
19.00 U mot ivo del mot lvo 
19,50 Punto e v lrgo l* 
20.01 Una dlga sul Pacinco 
20.10 N a t e oggi 
21 OH I t a l i a r|»e l * v n f i 
21.10 Jazz concerto 
22.10 Cantanti aU'lnferno 
23.00 Cronache del Mezzoglorno 

TF.RZO 

10,00 Concerto di apertura 
11.15 Mustche dl hallrttn 
12.20 Piccolo mondo mnslrale 
13.00 Intrrmrzzo 
13,45 Concerto del planista W1a-

dlmir Horowitz 
14.30 Euridlce 
16.00 Musica da camera 
17.20 Corso dl l lngaa tedesra 
18.00 Not lz le del Terzo 
18.30 Mnslr* leggera 
18.45 \Jt grande platea 
19,15 Concerto di ogni sera 
20.10 Concerto xtnfonlco 
22,00 II Giornale del Terzo 
22,30 Orsa mlnore 

VI SEGNALIAMO: « Concerto » dl Isaac s tern (Terzo. ore »•,!•» 
I.'orchestra slnronlra della Ral dl Torino esegue, l o t t o la dire
zione dl Eltahn Inhal. « 9el pezzl per orchestra » dl Webrrn. II 
• Srcnndo concerto » per vlol lno • orchestra d| Bartok. e 
l'« Erolca » dl Beethoven , anona, i l famoso vtol lnUta I i a a e t t cra . 

ISTITVTO NAZIONALE 
DELLE ASSICVRAZIONI 

PER LO SVILUPPO 
DEL PAESE 
149 MILIARDI di lire sono stati destinati dall'lstituto 
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 altri 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 deH'attivita assicurativa. 

CASE, SEDI COMUNALI 
E PROVINCIALI, 

IMPSANTI 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 

MILIARDI 
USU 81 
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