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Una grande folia di lavoratori ha manifestato nel centre* delta citta 

Corteo di protesta a Ginevra 
contro la sentenza per Mattmark 

La maniiestaiione organinata dall'ttnione dei sindacati e da} Partiti comunista e socialista • Prote-
ste anche in altre lone delta Svinera • A Bruxelles, dove I Paesl del MFC stanno Iratlando per 
un accordo economko con la Repubblica elvetka, si trascurano i problemi dei lavoratori stranieri 

SERVIZIO 
GINEVRA, 19 marzo 

Continua la protesta della 
opinione pubblica democrat i-
ca ed operaia in Svizzera 
contro la sentenza di assolu-
zione nel confronti dei respon-
sabili della tragedia di Matt-
mark. Non passa giorno sen-
za che si abbia notizia di ri-
soluzioni approvate da assem-
blee o da organizzazioni sin-
dacali, in cui si esprime ram-
manco ed indignnzione per 
l'incredibile sentenza emanata 
al processo di Visp, con la 
quale si mandano assolti i 
diciassette imputati, responsa-
bili della morte di 88 lavora
tori, per aver fatto costruire 
le baracche ai piedi di un 
ghiacciaio notoriamente insta-
bile. 

Ieri Ginevra ha vissuto una 
grande manifestazione di pro
testa, alia quale ha partecipa-
to una folia considerevole di 
emigrati italiani e spagnoli ed 
un foltissimo gruppo di lavo
ratori svizzeri, soprattutto gio-
vanj. Alle 16,30 Place Neuve 
era letteralmente occupata dai 
dimostranti, convocati dall'U-
nione dei sindacati e dai par-
titi comunista e socialista. 
Dalla folia spuntavano nuine-
rosi cartelli di netta disappro-
vazione della sentenza di Visp 

Altri cartelli esprimevano 
l'opposizione operaia alle cas-
se aziendali di pensione e de-
nunciavano le condizioni di 
alloggio nelle baracche e la 
forzata separazione delle fa-
miglie. Gli emigrati spagnoli, 
a loro volta, denunciavano an
che la repressione antioperaia 
in Spagna, ed indicavano nel 
regime di Franco la causa 
prima del fatto che i lavora
tori sono costretti a cercare 
lavoro all'estero in queste 
condizioni. 

Da Place Neuve, poco pri
ma delle 17, si e mosso il 
lungo corteo che, tra il con* 
senso della popolazione, ha 
attraversato alcuni quartieri 
centrali della citta per rag-
giungere Place des Alpes, po
co lontano dalla stazione 
Centrale. Qui hanno preso la 
parola gli oratori designati, 
il segretario del sindacato e-
dili Carron, il segretario can-
tonale del Partito del lavoro 
Armand Magnin, la deputata 
socialista Emilia Christinat, 
il cqmpagno Timoni a nome 
degli emigrati italiani ed un 
giovane lavoratore spagnolo. 

«II sindacato — ha detto 
Carron — ha il diritto di 
giudicare i giudici quando 
commettono errori cosi gros-
solani, e noi non abbiamo 
paura di dirlo pubblicamen-
te ». II compagno Magnin, che 
ha chiesto la totale revisio-
ne della sentenza di Visp, ha 
indicato nella politica della 
classe padronale svizzera, che 
cerca esclusivamente il mas-
simo profitto tramite lo sfrut-
tamento senza scrupoli di cen-
tinaia di migliaia di emigra
ti, le vere cause della scia-
gura di Mattmark e di mi
gliaia di altri incidenti sul 
lavoro, che sono costati la vi
ta ad altrettanti lavoratori. 

II compagno Timoni, a no
me degli emigrati italiani ha 
inneggiato allunita tra immi-
grati e svizzeri, ed ha espli-
citamente indicato la data del 
prossimo 7 maggio, come «una 
scadenza prossima nella qua
le gli emigrati italiani sapran-
no dare con il proprio voto 
una risposta al padronato ita-
liano e svizzera ». 

In altre localita, la prote
sta per la vergognosa sen
tenza di Visp e stata espres-
sa in vari altri modi: a Bien-
ne, per esempio, la settima-
na scorsa sono apparse in tut-
ta la citta decine di enormi 
scritte murali, con le quali 
si indicavano quali «assassi-
ni» i principali imputati al 
processo. Nella stessa opinio
ne pubblica svizzera, solita-
mente disposta ad accettare 
in modo troppo acritico l'o-
perato delle proprie autorita, 
la sentenza per la trageclia 
di Mattmark trova molti dis-
senzienti. Ne e una confer-
ma la cautela con la quale 
la stampa parla del processo 
d'appello, che dovra aver luo-
go entro i prossimi mesi, ad 
una scadenza non ancora fis-
sata. 

Intanto, in margine alle 
trattative italo-elvetiche sul 
problema piii generate delle 

condizioni di lavoro degli e-
migrati italiani, una nota ne
gative e stata introdotta pro
prio oggi da alcuni giornali 
svizzeri. 

Riferendo infatti sulle trat
tative in corso a Bruxelles 
tra la Svizzera ed il MEC 
per la definizione dell'accor
do economico (trattative che 
sono entrate gia nella fase 
conclusiva) si dice esplicita-
mente che i problemi dei la
voratori italiani in Svizzera 
non vi hanno avuto alcun ri-
lievo, dato che gli interessi 
della Svizzera sono convergen-
ti a quelli degli altri Paesi 
del MEC, salvo l'ltalia. La 
Suisse di Ginevra parla oggi 
di « posizioni ^attiche comuni 
che spingono cinque Paesi 
della Comunita a fare causa 
comune con Berna contro l'l
talia, affinche i gravi proble
mi dei lavoratori stranieri ri-
mangano al di fuori del ne-
goziato multilaterale di Bru
xelles ». 

In altre parole, qiif>sto si-
gnifica che il padronato ed i 
governi europei, stanno trat-
tando in sede di Mercato Co
mune per raggiungere un ac
cordo con la Svizzera, che 
soddisfi le esigenze di classe 
degli industriali, trascurando 
gli interessi e le aspirazioni 
dei lavoratori emigrati. 

Ettore Spina 

MILANO Una colossale speculazione immobiliare accompagna 
il prolungamento della l inea«2 verde» 

LA MARCIA PEL METRO 
// collegamento tra le Ferrovie delta Slalo e le Hord in un vecchio piano urbanislico dei a padroni del vapore», rispolverato dalla 
DC • Lo sventramento di corso Garibaldi, gia vivacissima arteria popolare del vecchio centro, e voluto dai ntonopoli del grande com-
mercio, dalle banche, dai padroni di aree editicabili • La lotto dei cittadini del quartiere per continuare a vivere nel loro rione 
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Del vecchio corso Garibaldi ottocentesco, soprawivono oggi ancora pochl tratti, gia alcuni palauoni per ufficl no rompono I'armonla. Le 
ditdette plovono sugll Inqoilini, vecchi pensionati, artigiani, bottogai; i lavorl della MM mlnacelano, al dice, la stability degli edlfici. In 
realla si vogliono mandare avantl i plant della speculazione private- sul centraliitimo rione. Anche II glorloso teatro Fossatl e mlnacclato di 
demollzione. 

Dopo anni di vuote promesse democristiane 

Restano soltanto i vecchi nella Carnia 
le forze fresche sono tutte emigrate 

Restano la disoccupazione e la miseria di sempre • La DC inc apace di proporre scelte nuove cerca di evitare alia Regione 
il dibattito sull'emigraiione - La pressione dei partiti di sinistra per provvedimenti che trenino I'esodo verso t'estero 

DALL'INVIATO 
PRATO CARNICO, marzo 

11 prqblema della casa an-
gustia tanta parte dell'Italia, 
ma a Prato Carnico, pur af-
flitta da molti mali, non 
preoccupa nessuno. Qui in
fatti le case vuote e disponi-
bili abbondano, anche se spes-
so male tenute, perche una 
grande parte degli abitanti 
se ne sono andati lontano 
lasciando il paese semideser-
to, come del resto e avvenu-
to in tutta la Carnia. 

Perche ci occupiamo in mo
do particolare di Prato Car
nico? Perche questo ameno 
paesino della Val Pesarina 
rappresenta un caso tipico. 
Parlarne, significa parlare, su 
per giu, di tutta la Carnia, 
anzi di tutto l'Alto Friuli; 
significa parlare in modo rap-
presentativo del grosso male 
che e il risultato, ia manife
stazione piii clamorosa e do
lorosa di tutti i mali che af-
fliggono queste terre: l'emi-
grazione. 

II visitatore se ne rende 
conto appena arrivato. Ci 
siamo recati anche noi a Pra
to Camico. Giunti alle prime 
case del villaggio, abbiamo 
chiesto ad una signora, a ca
so, dove si trovasse il Mu-
nicipio. Subito dopo, il di-
scorso s caduto sull'argomen-
to della maggior parte dei 
discorsi che si fanno da que
ste parti. 

Proprio ieri l'altro, ha rac-
contato la signora, sono ve-
nuti a prendere mia figlia 
Antonietta e llianno portata 
in Germania, a lavorare. An
tonietta Casah ha 16 anni. 
Lavorava nella fabbrica di ru-
bini artificiali per orologi 
MIRO, a Ovaro, a pochi chi-
lometri da Prato. Ma aveva 
perduto il posto e, del resto, 
guadagnava poco. Che fare? 
Emigrare, naturalmente, ci 
dice la signora Casali. In Ger
mania lavorera molte ore al 
giorno, a fare gelati in un 
esercizio gestito da un grup
po di emigrati bellunesi, ma 
guadagnera 70.000 lire al me-
se, oltre al vitto e all'allog-
gio. I soldi verranno diretta-

mente rimessi alia famiglia 
e costituiranno la risorsa 
principale per i vecchi rima-
sti-a casa, aggiungendosi a un 
piccolo sussidio di disoccupa
zione e al magro provento di 
qualche lavoro stagionale sul 
posto. Piii tardi guadagnera di 
piii, cosa che non avrebbe po
tato fare restando a casa, 
conclude la nostra interlo-
cutrice. 

Infatti anche qui, nelle po-
che fabbriche esistenti e che 
restringono continuamente la 
loro attivita, e'e l'abitudine 
di eternare lo stato di ap-
prendisti e di manovali, che 
non diventano quasi mai la
voratori a pieno salario, an
che quando raggiungono la 
eta necessaria e le qualifiche 
richieste, e il salano rimane 
sempre quello. O cosi o il li-
cenziamento e l'emigrazione. 

La storia di Antonietta e 
quella di moltissimi altri gio-
vani, della maggior parte di 
essi, anzi. Ma non solo di 
giovani si tratta, anche di an-
ziani. A Prato Carnico e lo 
stesso sindaco che si trova 
dinanzi alia prospettiva del-
l'emigrazione, quando avra 
portato a termine il mandato 
conferitogli dagli elettori. E* 
stato lui stesso a dircelo, 
quando siamo andati in Mu-
nicipio a visitarlo. 

II sindaco Gino Cleva ha 
45 anni. E' nato in Francia, 
da genitori emigrati. Quando 
gli e morta la mamma, e tor-
nato a casa con due fratelli, 
dalla zia. Giunto all'eta lavo-
rativa, ha dovuto prendere la 
via del Belgio, dove ha lavo-
rato in una miniera presso 
Liegi. Guadagnava piii che in 
Italia, con lo stesso lavoro, 
ma ci rimetteva la salute, ci 
dice. Cosi si trasferi in Sviz
zera, a scavare in una cava, 
poi in Italia, dove trovo la
voro airAutostrada del Sole. 
Finita Tamostrada si siste-
m6 in una fabbrica di orolo
gi a Pesaris, vicino a Prato 
Carnico, ma ben presto fu 
licenziato insieme ad altri 40. 
Ora Iavora 6-7 mesi 1'anno in 
un'azienda forestale e per al
trettanti riceve il salario. 

Assufdo delitto in provincia di Reggio Calabria 

Agricoltore assassinato 
nella piazza di Seminara 

PALMi (Reggio Calabria), . 
19 ma no 

L'agricoltore Domenico Giof-
fre di 49 anni e stato ucciso 
stamani con due colpi di fu-
cile caricato a pallettoni. 

II fatto e accaduto in piaz
za Vittorio Veneto, a Semina
ra. Lo sparatore, che e fuggito 
facendo perdere ogni traccia, 
era appostato dietro un mu-
retto. 

L"uccisione di Domenico 
Gioffre e da mettere in rela* 
zione con la catena di vende; 
te tra due famiglie di Semi
nara: i Frisina-Pellegrino da 
una parte ed i Gioffre dall'ai 
tra. 

Con l'uccisione di Domenico 
Gioffre sono morte nella nfai-
da» cinque persone, mentre 
sedici sono i feriti., 

A Seminara la gente ha pau
ra di trovarsi coinvolta in una 
sparatoria tra i due nuclei fa-
miliari in lotta tra loro. Se
minara, che dista cinquanta 
chilometTi da Reggio Calabna, 
ha settemila abitanti e com-
prende anche due frazioni: 
Barrittieri e Sant'Anna. I Fri-
sina-Pellegrino ed i Giorfre, 
agiati agncoltori, sono le fa 
miglie piii importanti del pae
se; il nucleo dei Gioffre com-
prende oltre cinquanta per
sone. 

La sanguinosa catena di ven-
dette — secondo quanto e ri
sultato dalle indagini svolte da 
polizia e carabinieri — e co-
minciata per banali motivi, & 
quanto sembra per question! 
di vicinato. Ad un certo me
mento i Frisina-Pellegrino han

no abbandonato la casa di loro 
proprieta, confinante con I'a-
bitazione dei Gioffre, per tra-
sferirsi altrove. Le liti. perb 
erano continuate sino a quan
do non awenne il primo fat
to che apri la sanguinosa 
«faida» che ha causato — co
me detto — cinque morti e 
sedici feriti. alcuni dei qua
li in maniera grave. 

Il 17 settembre scorso, du
rante un'ennesima lite, il brac-
ciante agricolo Giuseppe Fri-
sina. di 42 anni, feri grave-
mente in piazza Vittorio Ve
neto al centro del paese, Giu
seppe Gioffre di 19 anni. Giu
seppe Frisina, dopo un perio-
do di latitanza, si costitui ai 
carabinieri. Da questo momen-
to le sparatorie non hanno 
piii avuto fine. 

Un pittoresco scorcio di Prate Carnico in Val Pesarina. Parecchi* case, le piii tipiche, sono sotto 
vincolo e non si possono riparare. Ma molti di quest! vincoli difendono soltanto il vuoto. 

Per gli altri mesi, un sussidio 
di 400 lire al giorno, piii gli 
assegni familiari e l'indennita 
di sindaco, 25.000 lire (ma gli 
altri 40 lavoratori stagionali 
di questo tipo che vivono a 
Prato non sono sindaci e han
no soltanto il sussidio). 

Gino Cleva non puo tirare 
avanti in questo modo e me-
no ancora di lui possono far-
lo gli altri. Ma non ci sono 
prospettive di lavoro, se non 
nella emigrazione. Nel 1961 
Prato aveva 2220 abitanti. Da 
allora 500 se ne sono andati 
e sono stati cancellati dalla 
anagrafe comunale. Ora di 
abitanti ce ne sono 1740. Di 
questi, 280 sono emigranti sta
gionali allestero, vanno cioe 
in Germania o in Svizzera per 
alcuni mesi, poi tomano, quin-
di ripanono e cosi via. Di 
quelli che rimangono, la mag
gior parte sono vecchi; 400-
500 sono in eta lavorativa, ma 
92 sono iscritti nella lista dei 
disoccupati. 40 sono stagiona
li locali come il sindaco; gli 
altri lavorano, per lo piii co
me « apprendisti» o « mano
vali » guadagnando 80-90.000 
lire al mese, pochi si spingo
no oltre le 100.000. 

Non si rassegnano, lottano. 
Un mese fa hanno occupato 
ITJfficio di collocamento di 
Prato e hanno mandato a 
Trieste una delegazione. pres
so la Regione. Sono stati ri-
cevuii da alcuni assessori del 
centro-sinistra che l'ammini-
st.-.i. hanno esposto la loro 
situazione e le loro richieste 
e ottenute alcune promesse. 
La DC e spesso larga di pro
messe. pronta, specie in pe-
riodo elettorale. a dichiararsi 
contro l'emigrazione e per il 
rientro degii emigrati. contro 
le serniu militari e per la 
rinascita economica, poiche 
sa di avere la massima re-
sponsabilita della politica che 
ha condotto la Carnia alia 
drammatica situazione attua-
le: 2000 emigranti in media 
negli ultimi 5 anni, su 45.000 
abitanti; reddito medio di 
180.000 lire per abitante, cui 
si aggiungono 140.000 lire di 
rimesse di emigrati. Dunque 
circa il 40Vo del reddito pro 
capite vienc dalle rimesse! 

Ma al di la delle promesse 
non" va la DC, non scende 
sul terreno concreto di una 
nuova politica capace di cam-
biare le cose. Quanto e awe-
nuto giovedl scorso al Con-
siglio regionale a Trieste sta 

a dimostrarlo ancora una vol
ta. Si trattava di discutere 
una petizione firmata da 10 
mila emigranti che indicava 
i provvedimenti che la Re
gione avrebbe dovuto pren
dere per frenare I'esodo dei 
lavoratori e promuoveme il 
rimpatrio. Sebbene esistesse 
un accordo preciso che fis-
sava Ia discussione a giovedi 
scorso, la DC ha tentato in 
ogni modo di evitarla e rin-
viarla, e solo l'intervento e-
nergico dei consiglieri comu-
nisti e di altri partiti di si
nistra l"ha costretta a far mar-
cia indietro e a trasmettere, 

a malincuore, il document© 
alia Giunta perche ne tenes-
se conto nella preparazione 
del secondo piano economico 
per il Friuli Venezia Giulia. 

II primo piano, per gene-
rale ammissione, e comple-
tamente fallito e non ci so
no dawero molte garanzie che 
la DC pensi seriamente a fa
re meglio col secondo, a par
te le promesse. 

E intanto i lavoratori con-
tinuano ad emigrare e a man-
tenere con le loro rimesse i 
vecchi che rimangono. 

Ferdi Zidar 

Oggi, in appello, a fitenie 

T0RNAN0 IN ASSISE 
I C0NIUGI BEBAWI 

Sono accusati di avere ucciso il liba-
ne.se El Chourbagi, nel 1964. a Roma 

FIRENZE, 19 marzo 
Comincera domani, davanti 

la Corte d'assise d'appello di 
Firenze (pres. Balsamo. P.G. 
Carabba), il processo contro 
l coniugi egiziani Yussef Be-
bawi e Claire Ghobrial, assol
ti in prima istanza dalle As
sise di Roma dairimputazione 
di omicidio deU'industriale li-
banese Faruk Chourbagi, a-
mante della donna, e condan-
nati successivamente in ap
pello, a Roma, a 22 anni di 
reclusione. 

I fatti, per sommi capi, so
no i seguenti. II 18 gennaio 
1964 El Chourbagi, 26 anni, 
fu ucciso nel suo ufficio ro-
mano di via Lazio. Dopo es-
sere stato colpito con 4 colpi 
di pistola, il suo viso fu sfl-
gurato col vetriolo. 

L'omicidio venne alia luce 
il 20 gennaio, lunedi, dalla 
segretaria deirindustriale, la 

3uale indirizzo subito le in-
agini della polizia: il saba-

to precedente, prima che lei 
si allontanasse dalPufficio, El 
Chourbagi aveva ricevuto una 
telefonata da Losanna. Era 

una voce femmimle e, -econ-
do la segretaria, si tratfava 
appunto delta Claire Ghobrial. 
notoriamente a m a n t e del 
Chourbagi. Fu accertato, infat
ti, che la Ghobrial. accompa-
gnata dai marito, Yussef Be-
bawi, erano giunti a Roma, 
da Losanna. proprio quel sa-
bato 18 gennaio. • 

I coniugi furono rintracciati 
tempo dopo ad Atene dalla 
polizia locale, ed estradati a 
Roma. •• -

Nel 1966, processati, furono 
assolti per insufficienza di pro
ve: infatti la Corte fu imba-
razzata dalle contrastanti ver
sion! dei coniugi, ognuno dei 
quali accusava l'altro. La pub
blica accusa impugnb la sen
tenza e i due, in loro assen-
za, furono processati in ap
pello il primo dicembre del 
'68. a 22 anni di galera. 

Fu il loro difensore, que-
sta volta, a impugnare la 
sentenza, sostenendo la sua 
nullita, in quanto gli impu
tati erano asser.ti. Di qui il 
nuovo rinvio in appello a Fi
renze. 

MILANO, 19 marzo 
I cantieri della metropolis 

tana sono arrivati in corso 
Garibaldi. Nella strada, ora 
centralissima, che collegava i 
bastioni delle mura spagnole 
al «pontaccio » sul Naviglio 
(ora non ci sono piii ne i 
primi, spianati per l'edifica-
zione, ne i navigli, ricolmati 
di cemento) verranno scavate 
alcune centinaia di metri di 
galleria in sotterranea, per 
farvl passare «la metro », co
me dicono i milanesi. 

Si tratta di un piccolo tron-
co, un breve prolungamento 
della llnea «verde» 2 della 
metropolitana fra la stazione 
delle ferrovie « Varesine » del-
lo Stato e la stazione delle 
Ferrovie Nord ' Milano. Le 
Nord nate come private, pu-
pilla della un tempo poten-
tissima fucina di superprofit-
ti per il capitale lombardo, 
la Edison, sono ora della 
Montedison di Cefls. Ma il lo
ro collegamento con gli at-
tuali cantieri della metropo
litana in corso Garibaldi par
te da piii lontano, dai tempi 
delle prime strade ferrate pri
vate, delle centrali elettriche 
private, dei tram di citta pri-
vati, dai tempi, appunto, del
ta Edison padrona. 

Questo prolungamento della 
linea • 2 della metropolitana, 
dalla stazione Garibaldi alia 
stazione delle Nord in piaz-
zale Cadorna, appena al di la 
della piazza del Castello Sfor-
zesco, non avrebbe dovuto es-
sere fatto. 

Non perche le tecniche mo-
derne non consentano anche 
di costruire in pieno centro, 
sotto strade vecchie e vecchie 
case e palazzi. Da questo pun-
to di vista, dai punto di vista 
«tecnico », il discorso funzio-
na sempre, o quasi. Oramai 
sono passati i tempi della li
nea 1, quella che attraversa 
diagonalmente la citta da 
nord-est a sud-ovest, quando i 
cantieri seguivano i tracciati 
delle strade e dei viali e a-
privano voragini • profonde 
quanto il piano delle rotaie, 
che venivano via via, lentis-
simamente, chiuse con manu-
fatti in cemento, sotto gli oc-
chi di centinaia di vecchi pen
sionati e di bambini che ave-
vano nei bassi steccati dei 
cantieri della metropolitana la 
balconata fissa per uno spet-
tacolo gratuito. 

Ora si costruisce a foro cie-
co, direttamente calando nel 
ventre delle strade o sotto gli 
isolati delle case gli uomini 
e le macchine che scavano la 
galleria in cui correranno i 
convogli del metrd (anche a 
Milano, «la metro», e, infat
ti, il metro, cioe il treno — 
o tram — metropolitano). E* 
stato sperimentato, qualche 
centinaio di metri piii a mon-
te di corso Garibaldi — pren-
dendo come cavia un pezzo 
di uno dei quartieri piii com-
pattamente popolari di Mila
no, l'nIsola», con le sue 
strade risorgimentali (via Ga-
rigliano, via Confalonieri, via 
Borsieri) e le case operaie 
attomo al primo stabilimen-
to del Tecnomasio Italiano 
Brown Boveri ora chiuso — 
il sistema detto « blitz beton », 
messo in cantiere da una dit-
ta valtellinese specializzata in 
scavi per centrali idroelettri-
che in montagna che aveva 
quindi sottomano la mano 
d opera giusta per mandare 
avanti nel terreno marcio di 
Milano enormi gallerie come 
se si fosse nel cuore del mon-
te Bianco. Con questo siste
ma si puo sprofondare nel 
suolo, evitando le fondamenta 
delle case. 

Secondo i progetti della s. 
pj&. MM (la societa per azio-
ni interamente di proprieta 
comunale attraverso la quale 
il Comune costruisce i manu-
fatti delle linee metropolita-
ne, che sono poi gestite dal-
l'ATM), le due stazioni del
la metropolitana che interes-
sano corso Garibaldi saranno 
fornite di un collegamento di-
retto a anastro trasportabi-
le», in sotterranea, con zone 
esterne lontane dai 200 ai 500 
metri. I passeggeri del me
tro, quindi, avranno a riispo-
sizione due corridoi rotabiii 
(le attuali scale mobili in pia
no) per guadagnare l'esterno, 
verso piazza Lega Lombarda 
e verso via Broletto, senza 
camminare. Un servizio gia 
molto usato in stazioni me-
tropolitane straniere (a Pari-
gi. per esempic) ma che a 
Milano sara introdotto per la 
prima volta qui. 

Per questo pezzetto di me
tropolitana in centro — che 
non si doveva fare — saran
no spese molte decine di mi-
liardi (di preciso non lo si 
sapra mai). Lo sravo delle 
gallerie costera, come tale, 12 
miliardi: a questi ne vanno 
aggiunti altrettanti per il co-
sto del danaro prestato dal
le banche e per gli aggiusta-
menti dei prezzi di appalto; 
ne vanno aggiunti altri, non 
si sa quant i. per gli eespro-
pri» connessi con 1'impianto 
dei cantieri e gli scavi: e poi 
sono fuori del calcolo inizia-
le dei 12 miliardi i due cor
ridoi mobili, ciascuno dei qua
li, tra spese effettive e inte
ressi, si aggirera attomo ai 
due miliardi. 

Questo investimento pubbli-
co, per un pezzetto di metro
politana centralissima, non si 
doveva fare. I molti miliardi 
che i milanesi spenderanno 
per questi due chilometri di 
metropolitana non solo ri-
schiano di produrre (e per 
molta parte sicuramente, pur-
troppo, produrranno) efTetti 
micidiali sul gia distrutto tes-
suto centrale cittadino trasfor-
mato dalla speculazione im
mobiliare (con 1'aiuto del Co
mune) in un orrendo, mabi-
tabile centro terziario, zeppo 
di supermercati, grandi ma-
gazzini, banche e ufflci, di not-

te vuoto o quasi. Ma impe-
discono che il Comune inve-
sta massicciamente verso al
tri settori del pubblico tra-
sporto, decisivi per un muta-
mento qualitativo del modo 
di viaggiare delle centinaia di 
migliaia di «pendolari » cho 
quotidianamente fanno la spo-
la casa-lavoro tra la periferia 
e il centro, in citta, o rra 
quella piii grande periferia 
che sono i comuni del com-
prensorio e Milano. 

Per imporre al Comune 
quest'ultima scelta vi fu una 
battaglia memorabile nei pri
mi mesi del 1961, agli inizi 
del centro-sinistra, quando le 
sinistre — socialisti, comuni-
sti, sinistre della DC e un 
settore del PSDI — sconlis-
sero la scelta « urbana» fat-
ta per la metropolitana dalle 
precedenti maggioranze cen-
triste, mettendo in minoran-
za liberali, fascisti, destra so-
cialdemocratica e democristia-
na, che continuavano a so-
stenere la rete urbana, adot-
tata dai Comune sulla base 
di un vecchio progetto del
la Edison (ecco come si col-
lega ancora oggi la Edison a 
corso Garibaldi) che aveva i 
suoi « tecnici», luminari de! 
Politecnico, naturalmente, a 
farla da padroni alia s.p.a. 
MM. Con quella battaglia del 
1961 si modified lo statuto del
la MM, togliendo agli ammi-
nistratori della MM l'autono-
mia che li faceva piii padroni 
del padrone, nel decidere e 
passando aH'ATM la gestione 

delle linee di trasporto pub
blico anche in sotterranea, e 
si stabili che, finita la prima 
linea, 1'espansione della me
tropolitana andava vista . m 
funzione di un sistema di 
trasporti interurbani e regio-
nali che contribuissero ad un 
piii armonico sviluppo del ter-
ritorio, massacrato dalla spe
culazione privata. 

Molti anni sono passati, cer
to, dai 1961; il centro-sinistra 
ha avuto 1'involuzione che ha 
avuto, con il riaffermarsi in 
funzione egemone delle forze 
della destra d.c; alia MM non 
ci sono piii I «tecnici» del
la Edison ma ci sono la de
stra d c. e la destra socialde-
mocratica accanite sostenitrici 
degli interessi delle grandi 
immobiliari private e nemi-
che dell'ATM, aggresswamen-
te lanciate a usare la MM co
me centro di pressione con-
servatrice nei confronti del 
Comune Sono cosi riemer-
si, via via, i vecchi tracciati 
delle linee metropolitane ur
bane che erano stati respinti 
come negativi per la costru-
zione di una Milano moderna, 
al servizio dei suoi cittadini 
ed equilibratamente inserita 
in un territorio non piii ra-
pinato dalla metropoli grazie 
ad un rapporto di tipo colo-
niale. Per la costruzione di 
altre linee di metropolitana 
nel centro si pronuncio la DC. 
imponendo questo obiettivo 
nel programma del passato e 
dell'attuale centro-sinistra mi-
lanese. 

£ i pendolari sono serviti 
Inutilmente, in un sussulto 

di estrema difesa, il Consi-
glio comunale votb un ordine 
del giorno il 16 aprile 1970 
in cui decideva, per nuove li
nee metropolitane, il seguente 
ordine di priorita: sino alia 
stazione di Sesto S. Giovanni; 
sino a Pero, sino a Cologno, 
verso Vaprio d'Adda, linea 
passante in Milano tra la sta
zione Garibaldi e Rogoredo. 

La DC, appoggiata dai PSDI 
e andata avanti per la sua 
strada, si e assicurata per Mi-
lano-citta i finanziamenti del-
lo Stato ed ora siamo con i 
cantieri della metropolitana 
in corso Garibaldi. 

Questo tronco centrale lino 
alle Ferrovie Nord, come si 
e detto, non era necessario. 
Infatti un progetto di massi
ma, discusso anni fa, ispirato 
alia scelta di andare con il 
metro fuori centro e fuori 
Milano, prevedeva di servire 
i viaggiaton delle Ferrovie 
Nord collegando la stazione 
Garibaldi alia stazione perife-
rica delle Nord in zona Bo-
visa. Si sarebbero accorciati 
i tempi di viaggio per i pen
dolari e si sarebbe alleggerita 
la pressione urbanistica sul 
centro rappresentata dalla sta
zione Ferroviaria delle Nord, 
con recupero a servizi di aree 
urbane. Gli abitanti di corso 
Garibaldi, vicini come sono al 
centro, facendo parte del cen
tro stesso, del metro non han
no bisogno. 

Perche, allora, a distanza di 
dieci anni si sta costruendo il 
metro proprio qui invece di 
investire per trasporti veloci 
alFesterno di Milano? La chia-
ve, probabilmente, sta nelle 

tre grosse convenzioni stipu
late tra immobiliari private e 
Comune in piena guerra, nel 
1942; i lavoratori che abita-
vano in corso Garibaldi mon-
vano in giro per il mondo ma 
il podesta fascista e i finan-
zieri stavano a Milano a «pen-
sare al clopo», al loro «do
po », fatto di profitti e di spe-
culazioni. 

Con queste tre convenzioni 
e stato praticamente deciso 
nel 1942 il futuro della zona 
Garibaldi. Nel piano regola-
tore del 1953, infatti, le desti-
nazioni vengono fatte sulla 
base di queste convenzioni e 
a corso Garibaldi e riservata 
la fine per sventramento. Al 
posto della strada ottocente-
sca, che faceva da quinta po
polare alio scenario dei grandi 
viali napoletani attorno al Ca
stello e all'Arena e che fun-
zionava da retrovia per la vi-
cinissima accademia di Bre-
ra e per la Scala e gli altri 
teatri, le immobiliari inte-
ressate alio sventramento — 
che hanno sempre avuto dalla 
loro il Comune fascista prima 
e quello centrista e di centro 
sinistra poi, data la schiac-
ciante presenza della DC in 
Giunta e il monopolio d.c. al-
l'assessorato all'urbanistica — 
volevano un grande corso com-
merciale e di uffici, con una 
percentuale di residenza di 
Iusso. Tutto e stato fatto per 
raggiungere questo obiettivo: 
innanzitutto e stato deciso il 
passaggio della metropolita
na, e, collateralmente, sono 
state abbandonate le vecchie 
case, fino alia decrepitezza, in 
modo da realizzare lo svuo-
tamento nspontaneo» degli in-
quilini. 

La gente cacciata di casa 
Oggi non rimane quasi piii 

nulla del vecchio corso Ga
ribaldi ottocentesco, con il 
Teatro Fossati, in cui si da-
vano il cambio i personaggi 
in voga del cafe chantant pri
ma e le compagnie di operet-
te poi; niente piii botteghe 
legate all'Accademia d'arte e 
ai teatri, niente piii artigiani, 
maestri del ferro battuto. tap-
pezzieri, sarti, calzolai, negozi 
zeppi di merce specializzatis-
sima. Non motto resta dello 
stesso corso Garibaldi dell'im-
mediato dopoguerra, ancora 
pieno di gente nelle vecchie 
solide case non toccate dai 
bombardamenti, con i marcia-
piedi traboccanti di bambini, 
di venditori, di donne con la 
borsa della spesa, di esposi-
zioni esterne di frutta, di ver
dure, di pesci, di trine, di 
stoffe, di dolci nostrani. 

La speculazione immobilia
re, impemiata sulle tre gros
se convenzioni — a cui hanno 
sempre guardato le piccole e 
medie proprieta —. aspetta-
va che venisse la metropolita
na e intanto spingeva la gen
te ad andarsene lasciando che 
le case si disfacessero sulle 
solide fondamenta. 

Ora la metropolitana e ve-
nuta e con essa si sono messe 
m moto le immobiliari per 
ottenere le licenze di demoll
zione e ricostruzione. Ma in 
corso Garibaldi, oggi, come 
nel resto di Milano, vivono 
cittadini che hanno una co-
scienza diversa — ancne solo 
rispetto a dieci, quindici anni 
fa — del loro diritto alia 
citta. In qeste settimane cor
so Garibaldi sta vivendo una 
nuova battaglia civile, quella 
di impedire che il grosso in
vestimento pubblico per la 
metropolitana, si trasformi in 
colossale speculazione a pro
fitto di pochi e a danno di tut
ti. Svent rare corso Garibaldi, 
distruggere il superstite tes-
suto urbano, f ttamente stra-
tificato, per fame uno dei 
tanti corsi anonimi. uguali in 
tutto il mondo, che hanno co
me obiettivo il « far danaro », 
significa. infatti, deportare 
fuori dai centro pensionati, 
artigiani, bottegai. piccoli com-
mercianti, inquilini lavoratori 

ai quali non viene offerta al-
tra p»ospettiva che un allog
gio in periferia o un letto in 
comune alia «Baggina», lo 
ospizio dei vecchi. Significa 
anche far continuare il pro
cesso negativo di trasforma-
zione di Milano in generate 
e delle sue aree centrali in 
particolare m zona direziona-
Ie e terziaria, congestionato 
polo di altrazione per centi
naia di migliaia di « pendola
ri » condannati a lavorare in 
citta e a vivere nei dormitori 
di estrema periferia e dei co
muni del comprensorio. 

A questa prospettiva si op-
pongono i cittadini del no
ne Garibaldi che hanno dato 
vita ad im loro Comitato uni-
tario di quartiere e che si so
no assicurati l'appoggio del 
Consiglio delta Zona 1-Centro 
storico, organo del decentra-
mento amministrativo del Co
mune, dove sono present! tut
te le forze politiche. AH'Am-
ministrazione comunale hanno 
fatto proposte che sono state 
riconosciute giuste e realizza-
bili: riesame delle convenzio
ni del 1942 e seguenti alia lu
ce della nuova Iegge urbanisti
ca; blocco delle aree, libere 
o che verranno libere con le 
ristrutturazioru, per l'edilizia 
popolare e i servizi di quar
tiere; rapida adozione di una 
variante al piano regolatore 
che conservi a corso Garibal
di — anche se «arricchito» 
dalla metropolitana — il suo 
carattere di rione popolare. 

Queste proposte, accettate 
come giuste e possibili, per 
diventare una scelta dell'Am-
ministrazione devono pero 
sconfiggere la resistenza acca-
nita di settori non secondari 
della DC milanese, creatrice 
di emarciatori silenziosi*, cer
to piii vicini alia concezione 
del Comune podestarile che 
comprava e vendeva per con
to delle immobiliari private, 
che non ad una visione demo-
cratica della citta. In corso 
Garibaldi lo sanno e per que
sto di settimana in settimana 
inventano sempre nuove forme 
di lotta unitaria e di presenza 
di massa per far andare avan
ti glii nteressi della citta. 

Renata Bottarelli 

http://ne.se

