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Lavoro 

Braccianti: 
vent'anni 

di lotte 
Le parole di un bracciante di Avola: « Per togliere la disoccupazione dalla 
nostra Sicilia, bisogna arrivare ad avere in Italia la riforma agraria vera» 

« Per togliere la disoccu
pazione nella nostra Sicilia, 
bisogna arrivare ad avere in 
Italia la riforma agraria ve
ra, una riforma agraria che 
dia la terra buona ai lavo-
ratori agricoli. I braccianti 
siciLiani non da oggi, hanno 
piantato i mandorleti che so-
no divenuti famosissimi in 
tutta Italia. I " padroni " di-
cono: questo e mio. Nossi-
gnori! I lavoratori chiedono 
che la riforma agraria sia 
fatta, si diano i ino/.zi c la 
terra buona, e anche quella 
cattiva, ai lavoratori e cosi 
si faranno anche altre tra-
sformazioni, la disoccupazio
ne potra essere climinata. 
Per questo gia oggi centi-
naia di altri braccianti c 
agrumari si sono iscritti alia 
Federbraccianti, perche e il 
sindacato della riforma agra
ria ». E' un bracciante di 
Avola che parla. Si chiama 

Di Maria. Insieme ad altri 
protagonisti della recente 
drammatica lotla culminata 
con un ennesimo cccidio po-
liziesco, tuttora impunito, 
racconta i momenti dram-
matici di quel 2 dicembre. 

E' una tcstinionianza vi
va, toccantc. Poche pagine 
soltanto ma di una effica-
cia unica. Con linguaggio 
semplice, concrcto, i com-
pagni di lolta e di lavoro di 
Sigona e Scibilia parlano 
dei loro problemi, della lo-
ro battaglia, dell'aggressio-

Riviste 

Istruzione 
programmata 

II n. 21 dei «Quaderni dt 
studi c di documentazione » del
la Confederaaionc Generale del-
l'lndtistria italiana (Servizio 
Istruzione Professionale) porta 
il titolo di < Note suH'istruzione 
programmata ». Curato da Gian-
franco Lanzoni. il fascicolo con-
tiene due rapporti su esperi-
menti di istruzione programma
ta efTettuati negli stabilimenti 
della Montecatini Edison S.p.a. 
rispettivamente di Brindisi e di 
Ferrara. ed una breve comu-
nicazione dell'ing. Italo Ricci 
sulla utilizzazione della televi-
sione in circutlo chiuso presso 
l'istituto « Piero Pirelli ». 

I due csperimenU di Istru
zione programmata sono stati 
efTettuati in conTronto ad ana-
loghi corsi condotti secondo la 
prassi deM'istruzione tradizlona-
le. Questo eontrollo ha permesso 
di evidenziare vantaggi c svan-
taggi dei nuovi metodi: net rap
porti presentaU il eontrollo e 
l'interprctazione dei dati che 
esso ha fornito sono esposti in 
termini troppo generic! per per-
mettere un giudizio articolalo. 

l/introduzione che precede la 
illustrazione delle esperienze e 
superficiale neH'informazione e 
molto cauta net giudizi; il dl-
scorso 6 comunque piu. SOCJO-
eeonomico che non psicopeda-
gogico: ben vengano le mnova-
zioni, purche si a no redditizie. 
Quando si tenta di entrare nel 
merito delle procedure di Inse-
gnamento, non mancano le <per-
Ie >: ad es . . c in psicologia 1'ap-
prendimento viene definito co
me U processo attra verso il 
quale l'indjviduo acquista la ca
pacity di rispondere piu adegu.i-
tamenle ad una data situazlonc. 
di svolgere eioc in un tempo 
mlnore. con maggiore precisio-
ne e con minore sforzo le atu-
vita che questa siluazione ri-
chiede » (pag. 16): evidentemen-
te si e confnso Yapprendimcnlo 

con il Tcndimento. 
• • • 

Un r,rezjoso cofanetto raeco-
glie sei vohimi della «Pidattica 
Olivetti ' : Un nuovo laborato-
rio per la scuola dcll'obbhao 

(pp. 119): Iiisiemi e numeri 
(pp. 145): / ragazzi c il calco-
lalore (pp. 141); 11 laboratorio 
dell'informazionc (pp. 227): Alia 
scoperta delta logica (in due 
volumi di 189 e 170 pagine). 

Si tratta prevalentemcnte di re-
soconti di esperienze e di sne-
rimentazioni (esperienze condot-
te sotto eontrollo) fatfe nelle 
scuole elementari e medie ita-
liane: la concretezza quindi del
le esposizioni. oltre alia loro 
chiarezza. non manchera di 
avere una notevole forza di con-
vinzione presso i letton. 

• • • 
II Movimento di Cooperazionc 

Educativa (gruppo per la m.v 
tematica e le scienze) pubbhea 
i tre fascicoli per la prima 
classe elementare (gia sono ap-
prontati quclli per la seconda 
classe) dei «Quaderni di Mate-
matica > (presso l'edilore Arnvin-
do Armando, a L. 400 ciascuno): 
i concetti fondamentali della 
matematica moderna comineia-
no ad essere afTrontati seeondo 
una serie programmata di eser-
cizi. la cui esecuzione sostituisce 
l'arida c perlopiu inefficiente 
c spiegazionc» offerta dal ma-
nuale o dal maestro. 

• • • 
Sulla scorta del lavoro svolto 

per una tcsi di laurea, Luciana 
Fontana Tomassucei pubblica il 
primo manualc italiano sull'I.P.: 
Istruzione programmata c mac-
chine per inseanare led. Arman
do. pp- 2*1. L. 2000). L'infor-
mazione c ampin, ma quasi 
esclusivamente limitata allc ri-
cerche anglo-americane. e non 
riesce ad acquistare forza di 
sintesi e di prospettiva (si veda. 
ad es.. la limitatezza con cui 
e affrontato il campo della ci-
bernetizzazione tlell'istruzione). 
Sempre sul fronte accademico 
e da segnalare — in neeativo — 
il numero spocialc di < I Pro-
Werni della PedaRogia > (n. 1. 
1969) dedicato alio * Pro=;potti\e 
didattiche deH'i^tnizione pro-
cramm.Ua »: fortuna che e'e il 
movimento studentesco. 

I. d. c. 

Notizie 
• Ecco la classifies dei di
tch! di musfca leggera che 
lono ri iultatl piu v«nduli 
nel eorio della passata set-
limana. U i graduatorla e 
•lata calcolata dall'ANSA 
ulMiizaodo le s«gnalazioni 
della rubrlca radiofonlca 
c Hit Parade • e dei perlo-
dici Giovani, Musica e di-
schi, Sorrisi e canzoni. Tra 
parentesi e Indicala la posi-
zione che lo stesto disco 
occupava la settimana pre
cedents. 
1) MA CHE FREDOO FA, 

Nada - RCA (1) 
7) OB-LA-DI OB-LA-DA, 

The Beatles • Parlo-
phone (6) 

3) ELOISE, Barry Ryan -
M G M (7) 

4) LA PIOGGIA, Glgllola 
O'nqueltl • CGD (5) 

5) T U SEI BELLA COME 
SEI , Mai - RCA (2) 

( ) BADA BAMBINA, Little 
Tony - Durium (4) 

7) Z INGARA, Bobby Solo • 
Ricordl (3) 

S) LA STORIA DI SERA-
F INO, Adriano Celen-
lano * Clan ( t ) 

9) IRRESIST IB ILMENTE, 
Sylvle Vartan - RCA 
(n.p.) 

11) UN'ORA FA, Fauslo 
Laall • Rifl (9). 

• La terza edizlone della 
mostra nazionale di arte 
contemporanea di Bolzano. 
in programma al Palazzo 
della Flera per il periodo 
5-26 ottobre 1969, presents, 
rispetto alle precedent! edi-
zioni, sostanziali varianli, 
che vanno dagli Indirizzi 
pressoch* nuovi sotto I'aspet-
to formale delle opere agli 
altri criteri seletlivi degli 
stessi artist! che verranno 
invilati o ammessi per accel-
tazione. 

Una mostra che vuol esse
re una serena rassegna del-
I'attuale momento artlstico, 
indipendentemenle dalle in-
tenzioni di gruppl che ten-
do no a imporre una unica 
verslone del fatto artlstico. 
La manlfestazione, durtque, 

al fine di evitare contrast! 
fra questa o quella corrente 
di ricerche, ha perduto la 
denomlnazione di « Premio » 
proprlo perche non sarebbe 
possibile ottenere una asso-
lula unanlmita dl consensi 
nell'attribuzlone di un deter-
mlnato rlconoscimento. 

I preml-acqulsto e le altre 
citazioni saranno assegnati, 
dunque, secondo criteri che 
riguarderanno le varle opere 
in relatione al loro Inlrin-
seco valora. 

ne poliziesca sulla strada che 
da Avola porta a Nolo, e dal
le prospettive che dalle con-
qui-stc ottenute, seppur a ca-
ro prezzo, si sono apcrte. 
Dai loro discorsi si avvcrte 
come la Federbraccianti sia 
creseiuta qui in Sicilia, co
me certe remore del passato 
siano slate superate, come 
in queste zone sia diventata 
una forza importante impe-
gnata in un quotidiano sfor
zo di rinnovamento e di raf-
forzamento. Per essere sem-
prc piu aH'altczza della si
tuazione, cosl diversa da 
quella del gennaio del 1948, 
allorchc a Ferrara, nel cuo-
re della Valle Padana, la 
Federbraccianti fu costituita. 

Da allora sono passati piu 
di venti anni, un periodo im
portante della storia del no-
stro paese, durante il quale 
i braccianti con le loro lotte 
hanno svolto un ruolo di pri-
niissimo piano. 

In questo senso il libro / 
braccianti edito dalla Editri-
ce Sindacale Italiana (lire 
2200), e dalle cui ultime pa
gine abbiamo tratto le signi
ficative parole del braccian
te di Avola, offre al lcttore 
important! dementi per co-
struire una storia di que.sti 
venti anni. Innanzitutto la 
ricoslruzione. attraverso i 
discorsi, della celebrazione 
del ventennale tenuta il 15 
febbraio di un anno fa a 
Ferrara. Poi le risoluzioni 
dei sette congrcssi precc-
denti, da quello costitutivo 
del gennaio 1948 a quello 
di Salerno del 1966. Quindi 
alcuni saggi e studi sui te-
mi di fondo della politica 
sindacale della Federbrac
cianti: occupazione, salari, 
condizioni civili e sociali. Di 
particolarc interesse a que
sto proposito una ricerca sul 
mercato del lavoro nelPagri-
coltura italiana (1948-1968) 
condotta da Renzo Stefanelli 
e riccamente documentata. 
Infine gli cpisodi di lotta: 
gli sciopcri nel Bolngnese 
del 1948, quclli del 1954 a 
Ferrara. quclli di Avola del 
1968, attraverso le parole 
degli stessi «testimoni dcl-
l'ultima strage ». 

In queste quattro parti sj 
articola il libro. Sono squar-
ci di storia, squarci signifi-
cativi, che danno il senso 
dells portata storica delle 
lotte combattutc, non certo 
invano, anche se le condi
zioni dei braccianti italiani 
sono sempre quelle di chi 
e considerato, come diceva 
Di Vittorio, « l'ultima ruota 
del carro sociale ». Venli an
ni di lotte aspre, croiche. 
vittoriose e sanguinose, Avo
la e 1'escmpio. 

Le conquiste in tutta la 
Sicilia sono state importan-
ti. E questa e rcalta di oggi, 
non storia di ieri. La Feder
braccianti e diventata una 
forza di primo piano, nelle 
campagne del Meridione 
d'ltalia, il sindacato della ri
forma agraria come dice il 
bracciante di Avola. 

II passato e glorioso ma 
non ci si puo eullarc su di 
esso — 1'agricoltura si e tra-
sformata. le contraddizioni 
sono esplosc in maniera cla-
morosa, piu di uno schema 
c saltato. Ora bisogna fare 
i conti con una realta nuo-
va, aggiornare le sccltc. raf-
forzare c ampliare le allean-
ze. E poi bisogna lottare per 
ravvenirc. Un avvenirc il 
piu vicino possibile, nel qua
le il bracciante. a fianco del 
contadino. diventi l'artefice 
di una agricoltura nuova. 
« Al modello di s\ihippo ca
pitalistic© — scrivc Bignami 
nella prefazionc — i hrao 
cianti oppongono quello del
la crescita del poterc con-
trattuale c della trasforma-
zione delle strutture a^rario-
produttive. per passare dal
la suprcma7ia del profitto a 
quella degli interest socia
li. per conqui^are piu liber-
ta nel paese e nei po*ti di 
lavoro, per attuare una mo
derna agricoltura al *ervizio 
dcll'uomo ». 

L'obbiettivo e precipe Si 
tratta di risoUt-re un pro-
blema nazionale. Ma per riu-
scirci e nccessario e indi-
spcnsabile un largo fronte 
unitario, fra contadini e 
braccianti e operai, e fra gli 
stessi sindacati dei braccian
ti. Uniti si vince c si deve 
avanzare anche nelle campa
gne. Per affrancare il brac
ciante. per dargli un posto e 
una figura nuo\i in tir.a agri
coltura ristnitturata da ci-
ma a fondo per cancellare 
la vergogna «dell'iiltima 
ruota del carro sociale ». 

Romano Bonifacci 

Rai-Tv 

Controcanale 
OCCASIOSl A MET A' — Due 
scrrizi. /r« i c/uai(ro del rnr 
inero di wri tit TV7. hanno .sol 
h'vato (itteitioni di notevole i«-
lercxst". sulld luica cite ha con 
tnbuitn a create intorno a que-
MO Acttimanale tanta volenti' 
rosa altenztone del lelespeUa-
tote: quello di Emilia Ravel 4'd 
rapporto fra atei e credenti; 
quello di Serpto YMVOII sui gio
vani i/iduslnuli iUihum e \e 
loro iHisizioni net confmnti del 
gtuppo dmw'nte della Confin 
dusttia, l.e que.stiont, tuttavia. 
una volta poste .sono rnna.ite 
praticamente a meld, senzu n 
spoda: e non perche nsposta 
non :•'• potesse dare, ben^i pet-
che la ricerca e stata svolta 
con due jiicdi in una Scarpa; 
insomnia col tnnore di dire una 
jmrola di troppo capacc d\ ar-
riare il telapettatore verso 
conclusion'! aulonome e dunque, 
• pencolote >. I'eggio: entrain-
bi i servizi hanno espresio una 
comune linea politico culturale, 
che e quella di prexentare Vat 
tuale momento stonco come 
caratterizzato da un lento e pa-
aftco pronresso; una inelutta-
Ixle .slradrt alia socialdemocra 
zia. nella quale tutto confluird 
— pur restuiulo tutto immttta-
to — in un armomco insieme. 
Atei c credenti al dialo(/n; pa 
drum e lavoratori \n armomca 
comprenswne. 

Vedianw, tnfatti. Ravel ha in 
tro<Iotto ;l suo servizio come se 
volcsst' impoatare un con/ronto 
di posizioni ideologichc: in real 
td lo ha svolto soltanto sul filo 
dell'assoluta meritabilttd del 
I'atteiiaiamento rehaioso. pre 
sentando il dialogo come un 
confrnnto di idee a senso untco 
Sou e un caso che gli atei non 
stano stati chiamati a ptonun 
ciarsi: e che xoprattutto. anzi 
che individuare chtaramente i 
mrjfiri dello scontro idcologica 
(c>ie non exclude il dialogo. na 
turalmcnle) si sia posto Vac-
cento soltanto sulla licettd del 

conjronto stesso; quasi una 
conceisione. Certo. (picita am 
nnssiune televisiva ct porta ben 
lontano (Li cerli chmi da gucrra 
di relifjioiii' die il noiiro pae'se 
'/a conosciuto di recente: ma 
il risultato finale e ben lungi 
dall'avere ojjerto un quadro 
obiettivo (o sia pure una mdi 
cuzione approssimutu a) delle 
due furze antagoiuste, 

Al conftunlo, invece, s'e ri 
solta Sergio Zavoli cliiamando 
al udeo aiK.be i rappresentanU 
sindacali dopo avere a lungo 
ascoltato <i gioianx leoni * del 
I'mdiistria italiana. E cerla 
meute le osservazwm finali del 
mulacalisti hanno huttato un po' 
d'acqua suliapparente fuoco 
delle dichiarazioni dei contesta-
lon della Confindustria. Zavoli, 
oltretulto. Iia data un altro sag 
gio delle sue notevoli capacita 
dt intervistatore sollevando spei 
so problemi die potevano per 
fino sembrare imbarazzanti. S't 
parlato di una possibile funzione 
dt copertura che i giovani in 
dustriali assolverebbero net con 
fronti dello « scluacciante auto 
ritarismo » della Confindustria: 
s'e detto della t difficoltd » di 
« svecclnare » la Confederation 
ne jutdronale. Tuttavia, anche 
in questo ca<o. non v'e stato un 
reale conjronto: la mediazione 
a distanzu dell'intetvistalote. 
tnfatti. ha posto t co-itddetti in 
novatori tndustriali tn pos-tzione 
preminente. facendo si che le 
repliche dei sindacalistt appa 
rtssero sfumate e insufficienti. 
Co-si. i rappresentanti padro-
>ifili hanno potuto sbizzarnrsi 
a delmeare un quadra nel quale 
concetti come la lotta di classe 
sono apparsi mi-fccfiiali. come 
e giusto del resto che sia per 
un buon sac'taldemocrattco. An 
che con i padroni dice TV7 ci 
si pud dunque intendere. E' il 
progresso (televisivo. natural-
men te). 

vice 

Programmi 

Televisione 1 
12,10 SAI'KKK 

« I'rnflll d| protagonisti: Simon Hollvar > 

13.00 IN AtlTO 
Prima puntata drlla rtibrlra ruraia da F.nzo De Bernart e 
Carlo Marlanl. Rcgia dl Gabriple Palmlerl. 

13,10 TKI.EC;iOHNAI.F. 

17,00 niOl'AGIO' 

17.30 TKIXGIOUNALE, Kstrailonr rlrl Lotto 

17,15 LA TV DKI HAGAZZI 
a) nil anlmall della collina; b) Pagirie dl musica 

18.15 UOMINI SULL'OCKANO 

19.35 TKMPO IJELLO SPlltlTO 

19,50 TEI.KGIOHNALE SPORT. Cronarhc Italiane. Cronache del 
lavoro 

20.10 TKLKGIOHNAI.E 

20.50 COCKTAIL PAIITY 
K* la sreonda parte del dramma dl EHrtt, la cut prima pane 
e stata trasme&sa glovrdi. 

22,10 UN VOLTO. UNA STOnlA 
1 tre personage! intrrvistatl qupsta sera sono: una slgnora 
rhc arrucliscc alcuni bamhinl ahbandonatl: 1'ex dirigtnte 
drlla Azlnne cattnlica. Carretto. che oggi vive nel Sahara; 
un romano che, a Traslevrre. insegna al ragazzl a fabbn-
carc gli aquilnnl 

23,00 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
15.55 CALCH) E GOLF 

Da Hari Nando Martcllinl srgup I'incontro Italia-Svizzera 
« Under 23 •; da Roma si trastnette la telecronaca dl aleune 
fas I del tornro Intrrnajlonalr dt golf. 

18.30 S\PF.nE 
Corso dl trdrcsro 

21.00 TELEGIORNALE 

21.10 RITRATTO I>I UN ItEGISTA 
II dorumrntario t drdlcato qursta volta al rrgista glap-
ponesc Kon Ichlkaua, autore, tra I'altro, di * Arpa blr-
niana » r « Fuorhi nella pianura >. Autorl del profllo, pre-
%cntato da Giulio Cesare Castrllo. sono due tedeschl: \\i\-
frlrd Itrrghahn r Donald Rlrhlr. Nrl doenmrntario sono 
prcsr srqurnze da film dl Ichlkaua Ineditl In Italia. 

22 00 1 PROMESSI SPOSI 
("omlnciano lr rrpltrhr del trlrromanzo di Sandro Bolchl, 
intcrprciajo da Paola Pilagora e Nino Castelnuovo 

Radio 
N\ZION.\I .E 

GIORXXLE R.\DIO: ore 7. 8. 
10. 12, 13, 15, 17. 20, 21 

G,10 Corso di lingua trn><r» 
7,10 Muslche dl J S. lUch. 

G II Pergolesl e E. J 
lla^dn 

8 30 I nostrl flgli 
9.0S A. Bruckner 

10.05 I_ Rossi 
10.50 R. Schumann 
11.21 Per la Pasqua 
11 39 Pagine pianistlrhe 
12.05 F Schubert 
12 51 Giorno per gtorno 
n 15 J. S. Bach 
11.00 Trasnmstoni rrgionall 
II.«o P llindrmith 
15 10 II Berlins 
lf.10 Inrontn con la sc im/a 
lfi 10 Pro-ramma per I ra?a//l 
17.10 F alendcl%\ohn-n.irthnl-

d\ . K- Schumann 
18.00 Rlto drlla Veglla rasqua-

Ir alia presenza dl Pao
lo M 

19,30 A Strtfanl: Stahat Ma-
trr 

20.15 W \ . Mozart . I„ » in 
Urelho\rn 

21 00 Con\rrs.-wionl musicall 
22.00 L. Boccherini 

SECONDO 

GtORVVLF. RADIO: ore « 30. 
7.30. 8 30, 9.30. 10.10. 11.10. 
12.15. I3J0. M10, 15.10.. 
lfi JO. 17.30. 18 30. 19.30 
22 2-1 

(• oo Concent gross! 
7.13 J Sibelius 
8.18 G. VerriV. Stabat Matet 
8.10 Musfrhr dl K. StamiJJ r 

F J l la idn 
9.15 Muslra ds s. Rarhmanlnos 

10.00 Raote e motorl 

10.15 M Ra\et 
10.10 Musiche di G. Tartinl e 

s . Mercadante 
11.35 Sonate per pianoforte di 

I. van B**Ihoyej>i 
12.20 Trasraissionl icgionall 
11.00 Musica slnfonlca 
15 03 Musiche dl Antonio Vi

valdi 
16 00 Musiche per clavicemba

lo e per organo 
17.10 Mondo dueralla 
17.10 QaartettI 31 W. A Mo-

ran e L- van Beethoven 
18.15 Musiche traditional! 
l!»0fl Pagine pianlstlche 
19 50 G. Donizetti 
21.00 G Mahler 
21.15 Masiche per chltarra 
22 10 J Brahms 

TERZO 
9 10 \ Rorodln 

10.00 Concerto di apertura 
11.10 Musiche dl scena 
12.20 Piccolo mondo muslcale 
11.00 IntermeMo 
13.50 IJI tonx del destlno. Mu

sica dl Giuseppe Verdi 
Direttore Thomas Srhlp-
pers 

17 00 Le optnlonl degli altri 
17.20 Corso di lingua tedesra 
17 15 I. Boccherlnl 
18 00 Notizie del T»no 
18 15 Cltre alia ra»no 
18 30 Sonate da rhlesa dl W 

A. Mozart 
18.45 La grande platea 
19.15 Concerto dl ognt sera 
20 00 1 dlsclpllnatl dl Sassarl 
20 20 A. Casella 
2ft.l« Dlvaga2\onl moslcaU 
20.10 Concerto sinfontco dlret-

to da Armando IJI Rosa 
Pa rodI 

22.00 11 Giornale del Terro 

VI SF.GNALlAMO: . L* ( o n i del drstlno » dl Giuseppe Verdi 
(Radio Terro ore 13.50) . Sotto 1ft direrlone dl Thomas Sehlpperi, 
cantano I.eontjne Price, Roben Merrill, Richard Tneker. 

ISTITVTO NAZIONALE 
DELLE ASSICVRAZIONI 

PER I0SVIUIPP0 
DEI PAESE 

< 

149 M I L I A R D I di lire sono stati destinati dairistitut© 
Nazionale delle Assicuiazioni, 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, l'istituto 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 PROVINCIALI, 

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 
USU 82 
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