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; Un divario ormai intollerabile 

LA FAMIGLIA 
E LA LEGGE 

Dopo la Camera e urgente che an-
che il Senato approvi e renda clefini-
tivo il nuovo ordinamento giuridico 

La stnmpa ha giustamentc 
dato rilievo a quella senten-
za della Corto costituzionale 
che abolisce il divieto di do-
nazione tra i coniugi. E' sta
t e questo, il piu recente di 
una lunga seric di pronun-
ciamenti con cui la Cortc — 
in un'assenza di cambiamen-
ti legislativi nel campo del 
diritto familiare che dura 
da un venticinquennio —, 
o intervenuta quasi a sotto-
lineare e, diremmo. a decre-
tare il divario esistente tra 
le norme tuttora vigenti dei 
vecchi codici, da un lato, e 
la nuova realta di fatto del-
la vita familiare o le stesse 
normo della Costituzione che 
la ordinano e prefigurano, 
dall'altro. 

Che tuttora permanga ta
le divario, evidente gia al 
momento in cui la Costitu
zione entro in vigore, e un 
fatto letteralmente intolle
rabile. Se infatti le alTerma-
zioni dei principii democra
t i c o di uguaglianza conte-
nute nella Costituzione, in 
materia di rapporti familia-
ri, venticinque anni fa pote-
vano risultare precorritrici 
e anticipatrici rispetto alia 
vita sociale e al costume 
prevalente, ora non e piu 
cosi. Oggi e'e una situazio-
ne nella quale sono matura-
ti, specie nelle nuove gene-
razioni, una visione dei rap
porti fra i coniugi e fra ge-
nitori e figli, e un modo di 
viverli e realizzarli nella 
pratica tali da rendere non 
solo scandalosa ogni posizio-
ne ancora immobilisticamen-
te abbarbicata alle stantie 
norme dei codici vigenti in 
materia di famiglia, ma tali 
anche da rendere queste 
norme o delle cose inutili, 
o degli strumenti di mera 
repressione. E cosi la legge 
si allontana sempre piu dal-
la vita. Non lo costatiamo 
forse tutti ogni qual volta, 
assistendo a un matrimonio, 
ascoltiamo la prescritta let-
tura, che suona ormai grot-
tesca, degli articoli del co-
dice che tuttora regolano i 
rapporti tra marito e mo-
glie? 

Di qui la positivita del 
progetto di legge (n. 550), 
che delinea un nuovo ordi
namento giuridico dell'isti-
tuto familiare, approvato 
dalla Camera dei deputati 
con la forza di ben due voti 
positivi di tutti i partiti del-
1'arco costituzionale. E di 
qui, dunque, la urgenza di 
renderne definitiva la pro-
mulgazione con l'approvazio-
ne da parte del Senato, che 
ne ha ricevuto il testo sin 
dal novembre scorso, e che 
ha affidato alia sua Com-
missione giustizia — nei 
giorni immediatamente pre
cedent! la crisi di governo — 
1'incarico di nominare un 
comitato ristretto dei pro-
pri membri per fame re-
same. 

Un approdo 
unitario 

Non va dimenticato che il 
testo della legge 550 e stato 
elaborato dalla Camera nel
la scorsa legislature t i tra-
verso un Iungo e penetran-
te Iavoro di ricerca, che ha 
coinvolto tutti i gruppi par-
lamentari democratici, con 
la significativa opposizione 
dei soli fascisti. Si tratta 
di un buon testo, che inno-
va radicalmente, sin dalle 
basi, 1'istituto familiare, so-
stituendo a una struttura 
autoritaria, gerarchica e di-
scriminatoria il modcllo di 
una unione coniugalc e fa
miliare fondata sulla rc-
sponsabilita, sul rispetto dei 
diritti e della dignita di cia-
tcuno e quindi suH'impegno 
di tutti i suoi componenti. 

Ne sono prova, ad esem-
pio. il nuovo limite minimo 
per contrarre matrimonio 
(18 anni) ; la istituzione del
la visita prcmatrimoniale fa-
coltativa; il riconoscimento 
di pari diritti e doveri dei 
coniugi neirindirizzo della 
vita familiare e nella pote-
sta verso i figli; la intro-
duzionc del regime legale 
della comunione dei beni. 
ivi comprese le aziende a 
conduzione familiare; una 
nuova regolamentazione del
la separazione, che supera 
il concetto di separazione 
per colpa; la fine dell'attua-
le, assurda discriminazionc 
tra figli Iegittimi e < illcgit-
timi », superando 1'inaccet-
tabile divieto del riconosci
mento dei figli cosiddetti 
adulterini; la riforma delle 
norme in materia di succes-
sionc. 

II Popolo del 22 giugno 
ha voluto ricordare questi 
principi innovator! della 
nuova legge per sottolinea-
re, pur Icgittimamcnte ri-
ajbiamando la divcr.sita dei 

lupposti c delle scelte 

ideali e politicho dei demo-
cristiani rispetto a quelli 
dello altre forze politiche 
laiche e popolari, quel giu-
dizio positivo e quel carat-
tore organico della riforma 
cho e comune a noi, ai so-
cialisti c agli altri partiti 
dell'arco costituzionale co-
mo ai democristiani. Del re-
sto, comune era stato anche 
il Iavoro e il punto di ap
prodo di una impegnata e 
feconda ricerca politica o 
giuridica condotta dai ri-
spettivi gruppi parlamentari 
della Camera dei deputati: 
e non vediamo perche a ta
le medesimo approdo posi
tivo non debba giungere an
che il Iavoro dei senatori. 

Ciascuno dei principi nuo-
vi e ciascuna delle nuove 
normo del diritto di fami
glia, quali sono usciti dalla 
Camera dei deputati, do-
vrebbero essere irrinuncia-
bili per tutti e non solo per 
noi comunisti, se davvero 
si vuolo mantenere integro 
il carattere innovatore com-
plessivo del progetto e far-
no un adeguato punto di 
riferimento ordinatore, un 
ancoraggio sicuro per tutti 
quei cambiamenti nella co-
scienza pubblica e nel co
stume che, lasciati alia spon-
taneita, e facile che diano 
luogo al generalizzarsi di si-
tuazioni di anarchismo indi-
viduale piuttosto che a una 
effettiva riforma sociale, 
giuridica e morale. 

II valore 
della riforma 
Una riforma di tale por-

tata passa anche, non dimen-
tichiamolo, per la riforma 
dei codici. Lo riaffermiamo 
perche la lentezza con cui 
ha sinora camminato la de
finitiva approvazione del di-
segno di legge sul nuovo di
ritto di famiglia non e stata 
casuale. E' noto che accanto 
ai molti consensi la nuova 
normativa ha incontrato, nel-
I'ultimo anno e mezzo, osta-
coli pesanti. Certo, essi sono 
stati conseguenti anche al 
generale clima determinato 
dalla sterzata a destra com-
piuta nel '71 dalla vecchia 
segreteria del partito demo-
cristiano e dalla linea politi
ca conservatrice del gover
no Andreotti: pensiamo alle 
farneticazioni dei giornali di 
estrema destra — rimasti 
peraltro abbastanza isolati 
rispetto all'assicme della 
stampa —, alio esagitazioni 
dei Comitati civici, alle 
scomposte minacce del Co
mitato per il referendum an-
tidivorzio; da costoro sono 
venuti virulenti attacchi al 
nuovo testo, definito addi-
ri t tura come un assalto di-
struttivo alia famiglia. 

Oggi e'e un quadro poli
tico diverso; e tuttavia ri-
mangono delle preoccupa-
zioni. E ' cambiata la segre
teria democristiana, e cam-
biato il governo: ma sappia-
mo che nella DC e nei suoi 
gruppi parlamentari si sono 
gia affacciate proposte, qua
li ad esempio il disegno di 
legge della sen. Franca Fal-
cucci, che stanno in oggetti-
va contrapposizione alle con
clusion! della Camera; pro
poste, cioe, che sono diver-
genti dalla scelta, ufficial-
mente compiuta in quella 
sede dalla DC, per una ri
cerca unitaria e per una so-
luzione avanzata. 

Questi ostacoli vanno ap-
pianati e superati. Noi co
munisti riaffermiamo la con-
vinzione che vi e non solo 
la necessita, ma la possibi
lity di una rapida approva
zione definitiva della nuova 
legge, proprio guardando al
le sue notevoli potcnzialita 
positive, ai suoi contcnuti 
gia definiti, al modo stesso 
in cui si e pervenuti alia 
sua elaborazionc e approva
zione da un ramo del Par-
lamento. Da un presupposto 
non dissimile appare pren-
dere le mosse il citato ar-
ticolo del Popolo, firmato da 
Grazia Valci. 

Auspichiamo che in que
sto stesso senso si pronun-
cino quanti, nella societa ci
vile, tra le forze politiche e 
in Parlamento, hanno solle-
citato la riforma c coopera-
to a creare le condizioni per 
la sua attuazione. Sottoli-
neiamo come il valore della 
riforma stia nel dare rispo-
sta positiva a un fondamen-
talc problema delle grandi 
masse femtr.inili e alia ur
gente esigenza di rinnova-
mento dei codici, in un mo
mento in cui cosi acuti sono 
tutti i problcmi connessi al
ia effettiva cmancipazione 
della donna e al buon go
verno della giustizia: che e 
quanto dire alio sviluppo e 
al rinnovamento di tutta in-
tcra la societa italiana. 

Giglia Tedesco 

Le lotte di massa nella citta per una nuova condizione urbana 

Una alternat iva per IVI i la no 
Nell'analisi di un gruppo di militanti comunisti il significato della battaglia condotta con successo dalle forze 
popolari per la sopravvivenza di un vecchio quartiere del centro cittadino, il « Garibaldi» - Una proposta di ri-
strutturazione che si contrappone alia logica dello sviluppo monopolistico - II ruolo delFintervento pubblico 
La entrata in campo dt 

grandi masse di lavoratori e 
di cittadinl in lotta per con-
quistare piu giuste e civil! 
condizioni di vita urbana e 
senza dubbio uno dei piu im
portant! element! che caratte-
rizzano la vita politica e cul
t u r a l del Paese negll ultiml 
anni. Ne e derivato un risve-
glio di attenzione per i pro
blem! della citta, che, ponen-
do in primo piano 11 carattere 
conflittuale di ogni proposta 
dl effettivo riassetto del ler-
ritorio, ha dato un salutare 
scrollone alia stessa cultura 
specializzata, sempre aperta 
alle astrazionl di vecchi e 
nuovi accademismi, ;alla acrt-
tica importazione di modelli 
stranieri, ad impostazioni tan-
to tecnicistiche quanto ascien-
tifiche. 

Di grande interesse rlsulta, 
In questo quadro, la pubbllca-
zione di un volume che rl-
guarda la battaglia condotta 
con successo per la sopravvi
venza di un vecchio quartiere 
del centro di Milano: La lot
ta del « Garibaldi»; Lavoro 
collettivo di viilita7iti del PCI 
(Libreria Feltrinelli, Milano; 
L. 800). 

n libro ha 11 raro preglo di 
documentare con rigore e 
chiarezza tutti gll aspetti di 
un'esperienza di lotta urba
na 'che probabllmente e, in 
campo nazionale, una delle 
piu antiche e avanzate. sicu-
ramente tra le piu incisive. 

II quartiere deve il suo no-
me a Corso Garibaldi, che lo 
attraversa. e che costituisce 
l'asse d! collegamento tra l*a-
rea centrale Duomo-Cordusio, 
e la Aona nord di Milano, 
compresa tra le stazioni Cen
trale e Garibaldi delle FF.SS. 
in cui il Piano Regolatore del 
1953 tuttora vigente. prevede 
il famlgerato Centro Direzio-
nale. Si tratta quindi di aree 
centralissime, ancora abitate 
da vasti strati popolari, dove, 
negli ultimi anni, il sistema 
immobiliare milanese, dopo 
aver atteso che si creasse il 
necessario Hvello di infra-
strutturazione, ed in partico-
lare le linee 1 e 2 della Me-
tropolitana (la cu! costruzio-
ne sta attualmente sconvol-
gendo Corso Garibaldi), ha 
cominciato le grandi manovre 
per realizzare operazioni im-
postate da lungo tempo. 

Nel 1965 viene. presentato 
dalla Giunta di centro sini
stra il piano particolareggia-
to per il Centro Direzionale: 
questo riguarda una superfi-
cie di 92 cttari. comprenden-
te II popolare rione dell'Isola, 
adiacente al quartiere Gari
baldi, e l'insediamento in 
quella che veniva definiU con 
pomposo provinciallsmo la fu-
tura «Manhattan milanese» 
di circa 40.000 vani. I nuovi 
palazzi e srattacieli sarebbe-
ro stati destinati ad accoglie-
re prevalentemente uffici ed 
altre attivita « direzionali ». 
per un totale di 30/40.000 
nuovi posti di lavoro. Era la 
macroscopica esaltazione di 
quel particolare tipo di svilup
po di Milano e del suo 
centro che nel fuoco della lot
ta politica divampata fu defi
nito come «processo di ter-
ziarizzazione ». 

Un tipo di sviluppo abnor-
me. cor il quale da queh'oc-
casionc le forze politiche e 
culturali impegnate nella bat
taglia per evitare alia c i t t i 
nuovi catastrofici fattori di 
congestione e per salvaguar-
dare i diritti dei ceti popolari 
ancora abitanti nelle aree 
centrali, dovettero fare i conti. 

Negli anni dal 1965 al 1967, 
in un periodo in cui molte 
citta italiane, grandi e picco-
le, si stavano ancora baloc-
cando con analoghe previsio-
ni di c centri direzionali» piu 
o meno fantascientifici, soste-
nuti con maggiori o minori 
presunzioni pseudo-culturali, a 
Milano. per 1'urgenza dello 
scontro e la realta delle gi-
gantesche contraddizioni del
lo sviluppo. cominciano ad es
sere approfonditi i mercant-
smi di crescita della cittiL Si 

mette in moto un processo per 
molti aspetti nuovo, sospinto 
com'6 dalla necessita di im-
postare una strategia unifi-
cante per le lotte popolari che, 
sulla base dl rivendicazioni 
solo apparentemente episodi-
che, settoriali o anche con-
traddittorie (verde pubblico. 
case popolari, trasporto pub
blico, scuole, ecc.) inlziavano 
ad esplodere nella citta. Una 
citta che in questa fase sto-
rica e caratterizzata da pro-
fonde trasformazioni nella 
struttura sociale, economlca 
ed urbanistlca, conseguenti al 
ruolo che essa va consolidan-
do in modo sempre piu ac-
centuato: Milano come «ca
pitate del capitate ». 

Ricambio 
colossale 

Dal 1963 si verifica, per la 
prima volta nella storia mo-
derna della citta, un gigan-
tesco contenimento dei ritmi 
di accrescimento della popola-
zione: Inizia il percorso di-
scendente della parabola che, 
se restera fermo 1'attuale tipo 
di sviluppo, vedra, entro po-
chi anni, diminuire la popola-
zione di Milano. Nel Comune 
abitano attualmente 1.720 000 
abitanti circa, 140.000 in piu 
rispetto al 1961. Ma l'incre-
mento demograf ico e stato ne
gli ultimi dieci anni del 9^ , 
contro quello del 24% verifi-
catosi nel decennio preceden-
te. La tendenza alia stasi de-
mografica avviene in presen-
za di un enorme ricambio dl 
popolazione. che ha sconvolto 
il tessuto sociale della citta; 

dal 1961 al 1971 gll immigra-
ti sono stati 500.000, e gli 
emigrati 430.000. 

I meccanismi dello sviluppo 
urbano quindi filtrano e sele-
zionano pesantemente la com-
pagine sociale. Nella citta en 
trano ancora masse di immi-
gratl, che solo in parte resta-
no, occupando le zone piu de-
gradate. La quota maggiore 
in breve tempo viene espulsa 
nell'hinterland milanese. in 
sleme a settori consistent! del
la classe oneraia, e, fatfo nuo
vo, e significative degli stes-
sl ceti medi e degli strati piu 
giovani della popolazione, che 
non riescono piu a sopportare 
il costo di alloggl adeguatl al
le proprie eslgenze nella citta. 
La media degli affittl liberi 
per un alloggio di 100 metri 
quadri e di tre milloni all'an-
no in centro e dl un millone 
all'anno nelle zone di perife-
ria. 

Mentre si verifica questo 
abnorme e forzoso fenomeno 
neomalthusiano, continua il 
costante aumento dei posti di 
lavoro in Milano (attualmen
te circa 850.000 unita) e Tac-
celerato processo dl qualifi-
cazlone terziaria dell'occupa-
zione stessa. La percentuale 
degli «white collars», degli 
impiegati. e aumentata dal 
45.7^ del 1951. al 51% del 
1961. al 62% circa del 1971. 

Contemporaneamente. nel 
Comuni dell'hinterland mila
nese si registra il rovescio 
della medaglia: enorme in-
cremento di popolazione (rhe 
comprende anche la massima 
parte di quella espulsa da 
Milano) e prevatenza delia 
qualificazione industriale e 
« manuale » deH'ornioazione. 
La «cintura» di Milano dl-
venta la periferia in cui il 

centro metropolitano scarica 
le proprie contraddizioni. 

Al decremento demografico 
delle aree centrali prima, e dl 
quelle periferiche dopo, corri-
sponde sempre la loro trasfor-
mnzione in sedi di attivita 
terziarie. Queste risultano in
fatti come il sistema funzio-
nale di gran lunga piu com
petitive nell'acquisizione dei 
valorl urbani, ed in partlco-
alre dl quelli relativi all'ac-
cessibilita, ovunque questi esi-
stano o vengano realizzati dal-
rintervento pubblico. 

A Milano questo processo 6 
di lunga data. Inizia subito 
dopo 1'unificazione dello Stato 
italiano, in coincidenza con il 
suo decollo economico. Gia nel 
1863 la Giunta del sindaco Be-
retta inaugura la politica de
gli « sventramentl » delle aree 
intorno al Duomo, per la co-
struzione della Galleria e del
la nuova piazza (radendo al 
suolo un antico e prezioso 
quartiere popolare), e degli 
affari immobiliari, leciti o il-
leciti. La giunta Beretta venne 
infatti Lravolta dallo scandalo 
Marzorati, assessore e cogna-
to del sindaco, che aveva ri-
venduto a peso d'oro al Co
mune aree e case comprate 
a poco prezzo intorno al Duo
mo 

Da altera ad oggi si e com-
piuto il maggiore misfatto del-
l'urbanistica milanese: la di-
struzione quasi totale del cen
tro storico della citta, la sua 
trasformazione terziaria, il 
consolidamento delle aree 
centrali come unico « centro » 
congestionato e congestionan-
te di un sistema urbano sem
pre piu esteso ed attivo che 
comprende oggi piu di tre mi-
lioni di abitanti. 

La trasformazione della cit

ta, ed in particolare la sua 
accelerata terziarizzazione, 
sono quindi la conseguenza 
dello spietato sfruttamento 
privatistico del suoi valorl 
(trasporto pubblico, parchl, 
presenze monumental! o valo
rl ambientali ecc), come lo 
sono in linea piu generale, le 
macroscopiche disfunzioni del
la condizione urbana milane
se. Siamo al punto nodale del 
problema: I'intera collettivita 
milanese e dell'area metropo-
litana sostiene a costl econo
mic! e sociali altissimi il man-
tenimento della struttura ur
bana ai livellt dl efficienza 
strettamente compatibili con il 
suo sfruttamento da parte del 
sistema immobiliare. 

Sviluppo 
per settori 

Milano, che fino agli anni 
'50 aveva conservato una 
struttura sociale relativamen-
te Integrata, tende quindi a 
svilupparsi per settori rigida-
mente specializzati. Le attivi
ta terziarie e direzionali si lo-
calizzano nelle aree centrali 
o comunque nelle zone piu 
infrastrutturate e accessibili: 
la residenza di lusso dove ol-
tre a questi servizi sono pre-
sentl particolari dotazioni ci
vil! e valori ambientali (zona 
Sempione, Magenta, San Si-
ro); i ceti popolari sono rele-
gati nelle aree centrali degra-
date come il «Garibaldi». o 
all'estrema periferia. o addi-
rittura espulsi dai confini del
la citta: cosi come sono espul-
se le Industrie e tutte le atti
vita e funzioni incompatibili 

Canzoni al Festival della gioventu 

Tra le tanfe iniziative prese per il X Festival internazionale 
della gioventu e degli studenti a Berlino, che si aprira il 28 lu
glio, ce n'e anche una musicate. II Consiglio centrale della 
gioventu libera tedesca (F.D.J.) e il Comitato nazionale della 
Repubblica Democratica Tedesca per il Festival hanno infatti 
da tempo bandifo un concorso per nuovi canti dedicati ai grandi 
awenimenti del mondo. Millecinquecento canzoni sono gia state 

ricevute e cenfocinquanta di esse sono state pubblicate in un 
supplemento di c Junge Welt », il giornale dei giovani della RDT, 
perche i gruppi vocali abbiano la possibility di studiarle. Nel 
corso dell'incontro internazionale, il «concorso per la canzone 
politica * meltera cosi a confronto i complessi vocali e strumen-
tali di giovani di tutti i Paesi. NELLA FOTO: uno dei c club di 
canto * a Berlino. 

Dopo piu di trecento anni di dominazione inglese 

Le Bahamas indipendenti 
I propositi di dare un contenuto concrete alia sovranita del nuovo stato urtano con le pressioni neocolonialiste 
delle compagnie americane che controllano I'economia dell'arcipelago e che fomentano movimenti secessionist! 

Dal nostro comspondente 
L'AVANA, 12. 

La proclamazione dell'indi-
pendenza delle Bahamas, da 
ICTI ufftcialmente stato sovra-
no e libero dopo oltre trecen
to anni di dominazione colo-
mede inglese, apporta un no-
tsrole cambiamento neU'as-
St-tto politico dell'area dei Ca-
ratbi Non solo un «domi
nion » in piu che conquista la 
u.apendcma: e sopratutto un 
nuovo stato, piccolo fin che si 
rude, ma stralegicamente 
impcrtante, che unisce la sua 
voce a quella degli altri di 
questa zona che si battono 
prr af/ermare concretamente 
la propria indipendenza poli
tica ed ecor.omica, L'invito ri-
volto al governo cubano, rap-
r'ccentato dal suo ministro 
cegli ester i Raul Roa, a par-
tecipcre alia cerimonia di pro
clamazione della indipenden
za e considerato, alia luce 
delle enormi pressioni eserci-
tatc dai circoli monopolisti-
ci americant che controllano 

praUcamente tutta I'economia 
delle Bahamas, piu ancora che 
vn gesto di cortesia verso la 
vzcina repubblica, un otto di 
r.ajjermazione della propria 
sovranita politica. 

Xessuno, naturalmente, si 
fa illusior.i sulle difficolta 
che il governo progressista 
hberale di Lyndeen O. Pin-
tiling. dovrL af/rontare sia sul 
piano mtsrno, sia su quello 
internazionale. L'arcipelago 
delle Bahamas, composlo da 
oltic 700 fra isole e isolotli, 
con non piu dt 30 centri abi-
tati e circa 200 mila abitanti 
(SO per cento di discendenza 
pfricana, 8 per cento euro-
pec e 12 per cento meticci) 
nel momento in cui diviene 
sfcto indipendente, si trova 
vi una crisi economica estre-
mnmente seria, in gran par
te provocata dalle compagiie 
nord-americane. La loro e una 
pressione che ha come obbiet-
tivo di trasformare l'arcipela
go in una nco-colonia della 
vicina metropoli nord-ameri-
cana, ma essa si sconlra con 

i propositi di effettiva sovra
nita riaffermati appena due 
giorni fa dal primo ministro 
Pilling quando ha detto che 
sarebbe insensato negare la 
e?i*tenza di gravi problem!, 
vm ha aggiunto di avere <r i 
iTtezzi per trovare te soluzio-
ni c risolverli». 

Ln politico di rapma dei 
mcnopoli Vsa che controlla
no le banche, il tunsmo. la 
agricollura, le poche indu-
strie esistenti. e una crisi po
litica artatamente inasprila 
in vista della proclamazione 
dell'indipendenza. hanno fatto 
aumentart la disoccupazione e 
il passive della bilancia dei 
pagamenti Le compagnie Usa 
hanno tentato anche di provo-
care sollevazioni contro il go
verno centrale da parte di 
movimenti secessionisti co
me quello dell'isola di Abaco, 
organizzato da due noti rap-
prtsentantl di imprese norda-
mericane e trafficanti d'ar-
mi come Edwin Marge e 
Mitchell Werbel. 

Dietro questi tentativi di 

annullare Vindipendenza e 1P 
avtcnomia del governo di 
Nassau fir dalla loro procla-
•mczione vi sono oltre a quel
li economici precisi interessi 
nnlitari. Basta pensare alia 
cencessiont per la base ma-
nttzma e aerea in Great Exu-
n:a fatta nel 19iO all'Inghil-
Urra per 99 anni, alia base 
di prova di missili a largo 
raggio e a quella sottomari-
na ncll'isola dt Andros (la 
mnggiore deWarciielago) che 
c centra dt ricerca e speri-
nentazionc per i moderni 
mezzi di guerra subacquea e 
di controllo dell'attivita dei 
soltomarim di altre nazioni 
nelle acque caraibiche e atlan-
tirhe. Numerosi infine sono 
i centri di intercettazione e 
controllo dell'aeronautica Usa 
collegati direttamente con 
Cap Kennedy. 

II neo proclamato stato in
dipendente non avra vita fa
cile, ma sicuramente sapra 
trovare soluzione ai suoi pro-
b'emi, sopratutto se, come 
multa dalla volonta espressa 

dal governo di Pindling, sa-
prd integrarsi nella comuni-
ta dei paesi indipendenti dei 
Caraibi, iniziando proprio da 
quelli di lingua inglese — Gia-
mcica, Barbados, Trinidad, 
Tobago e Guyana — che a 
pert ire dal primo agosto 
prossimo renderanno operan-
tc il mercato comune dei Ca-
rcibi. 

La nuova comunita regio-
nrJc ha come linea program-
matica I'abolizione delle tarif-
te doganali fra i paesi mem
bri, il mutuo atuto nello svi
luppo industriale e nella uti-
lizzazione delle rispettive ri-
scrse naturali e, sopratutto, 
il proposito di impostare su 
bnsi nuove e paritarie i rap
porti non solo con la Gran 
Eretagna, ma con il Merca
to comune europeo, di ri-
cercare nuove fonti di inve-
stimento e mercati e nuovi 
rapporti al di fuori di quel
li da cui tradizionalmente le 
Bahamas dipendevano. 

Ilio Gioffredi 

con i cost! dl utenza della 
citta. 

Ai fenomeni dl segregazio-
ne funzionale e sociale, nella 
citta in cui il reddito medio 
e il piu alto del paese, corrl-
spondono standards urbani e 
abitativi incredibilmente bas-
si: meta della edilizia scola-
stica e fatiscente, ci sono me
no di 2 metri quadri di ver
de pubblico per abitante, 80 
mila alloggi sono Inabitabili 
per condizioni statiche o igie-
niche, il coefficiente di affol-
lamento delle abitazioni popo
lari supera 1,3 abitanti per 
vano. la famiglia media abita 
un alloggio di 2,77 vani; pres-
so 1'IACP giacciono quaran-
tamlla domande per alloggi 
popolari. 

In questo quadro si colloca 
la vicenda del quartieri Isola 
e Garibaldi, che si trovano 
quindi nell'occhlo del «ciclo-
ne terziario». causa ed effet-
to dello sviluppo distorto e 
squilibrato della citta. Nel 
1967 la maggioranza di centro 
sinistra, sulla linea della tra-
dizionale subordinazlone del 
comune dl Milano agli inte
ressi immobiliari. approva, con 
qualche difficolta per la for
te opposizione condotta in con
siglio comunale e nella citta 
dal PCI, le varianti al Piano 
Regolatore relative al due 
quartieri. Obbiettivo delle va
rianti era, per PIsola. la sua 
trasformazione in centro dire
zionale; per 11 Garibaldi lo 
sventramento ed il «risana-
mento» (gia previsto nel pia
no deH'Albertini del 1934) per 
collegare 1'area terziaria or
mai satura del centro storico 
con quella progettata nel nuo
vo centro direzionale. 

La battaglia popolare pero 
continua con accentuato vigo
re. Nel 1969 il consiglio co
munale e costretto ad appro-
vare a larga maggioranza un 
ordine del giorno sul futuro 
piano di edilizia popolare della 
citta che per la prima volta 
indica il criterio, assoluta-
mente nuovo, di concepire ta
le piano come perno di un 
processo alternative di svilup
po dell'area urbana. L'edilizia 
popolare non solo non sara 
emarginata dal contesto urba
no io «decentrata» secondo 
la mistificata terminologia di 
certa cultura urbanistica), ma 
va localizzata nei settori della 
citta piu carichi di servizi e 
infrastrutture, e tra questi il 
quartiere Garibaldi. 

Nel 1972 viene portata in 
consiglio comunale una nuova 
variante al Piano Regolatore 
della zona Garibaldi, che ri-
sente ancora delle pressioni 
contrastanti, ma conferma 
Tuso della legge 167 nella zo
na stessa. Infine, nel 1973, 
una prima conclusione vitto-
riosa: 11 consiglio comunale 
approva il Piano in applica-
zione della legge 167 nel quar
tiere Garibaldi. A pochi passi 
da piazza Duomo, nel cuore 
del centro metropolitano. sa-
ranno costruiti 3500 locali per 
I lavoratori e i ceti popolari. 
E' finalmente aperto un var-
co alia conquista del « diritto 
alia ci t ta» da parte delle 
masse popolari e della classe 
operaia, ad uno sviluppo pro-
fondamente diverso di Mila
no. Per la prima volta a Mi
lano si ottiene. mediante la 
creazione di un reale movi-
mento di massa, un risultato 
concreto che tende ad intac-
care la logica del profitto mo
nopolistico in un aspetto fon-
damentale della sua struttu
ra. il sistema immobiliare. 

Questa esperienza di lotta, 
come altre in corso nella cit
ta, ha trovato fondamento nel 
suo respiro strategico e nella 
larga base unitaria del movi-
mento. Tutta l'azione e stata 
sempre condotta sulla scorta 
di precise analLsi dello svi
luppo urbano, delle sue esplo-
sive contraddizioni, delle re-
sponsabilita, in modo da unifi-
care le singole rivendicazioni 
e gli episodi di lotta e da col-
Iegarli ai piu generali Interes
si della citta. Gli abitanti del 
« Garibaldi » hanno combattu-
to la loro battaglia per la .so
pravvivenza del quartiere con 
la coscienza di farlo nell'inte-
resse deH'intera citta. E nello 
stesso tempo masse sempre 
piu vaste di cittadinl lavora
tori e ceti medi. hanno co
minciato a comprendere che 
la trasformazione terziaria 
era parte della stessa logica 
di sviluppo che determina la 
carenza di verde pubblico, di 
scuole. il caro-casa e la con
gestione del traffico. 

II respiro della lotta e la 
base unitaria del movimento 
sono la ragione prima della 
egemonia politica e cultura-
le che si e andata afferman-
do intorno aU'esperienza del 
n Garibaldi s e ad altre ana
loghe. Cid ha consentito di 
rompere lo schieramento av-
versario, di impostare una po
litica di larghe alleanze con 
vasti strati sociali e tra le 
stesse forze politiche. e di 
vincere la prima fase della 
battaglia in consiglio comu
nale. Prima fase. si e detto, 
perche ora si deve passare a 
quella dell'estensione di que
sta esperienza c a quella. non 
meno ardua, deU'attuazione, 
che richiede almeno una con-
siderazione circa la politica 
opera tiva. 

Nel caso del «Garibaldi» 
e delle altre aree di ristrut-
turazione urbana di Milano. 
ogni intervento che si ponga 
in funzione alternativa alia lo
gica dello sviluppo monopoli
stico, deve essere effettuato 
recuperando il massimo delle 
potenzialita offerte dalla lcgi-
slazione vigente, pena il falll-
mento. II processo dl riasset
to di Milano sara. certamente 
graduate, ma, se si vorra sal-
vare il salvabile di una citta 
nlPorlo del col lasso, cid non 
potra awenlre che sulla li
nea dell'lntervento pubblico e 

quindi dell'esproprlo, esten-
dendo un rigido controllo pub-
blicistico all'intera area ur
bana. Ed anche a questo pro
posito la lotta del «Garibal
di » segna un punto fermo: 
nell'approvare il piano dl edi
lizia popolare, il consiglio co
munale ha deliberato tra i 
enter! di attuazione che l'in-
tervento sia esclusivamente 
pubblico, gli alloggi siano so
lo in affitto e tutte le aree 
in noncessione. 

Giorgio Morpurgo 

A Roma mostra 
del pittore 
sovietico 

Oleg" Ivanov 

Si apre oggi a Roma (ore 
19 presso la sede della Dante 
Aiighieri, Palazzo Firenze, 
piazza Firenze) la mostra del 
pittore sovietico Oleg Ivanov. 
L'artista e nato a Leningrado 
nel 1937 ed ha studiato al-
l'Accademia delle belle artl 

Ivanov ha riscosso notevole 
successo anche in recenti 
esposizioni in Finlandia e a 
Berlino ovest. Ha ottenuto il 
premio del comitato centrale 
del Komsomol, premio istl-
tu.'to in occasione del cinquan-
tenario di questa organizza-
z.one. La fabbrica Kirov ha 
patrocinato una sua esposl-
fcicne per il cinquantesimo del
la fondazione deH'URSS con-
ferendogh un premio. L'espo-
sizione delle sue opere e or-
ganizzata dalla sezione roma-
na della associazione Italia-
URSS in collaborazione con la 
societa Dante Aiighieri. 
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PRIMO 
SANGUE 
di David Morrell. Un romanzo 
di disperata violenza. Due uo 
mini sono stati addestrati ad 
uccidere. Continueranno a far 
lo anche dopo la guerra, fino 
alia fine, in una drammatica 
caccia all'uomo. Lire 3.000 

FANTI 
Radiotelevisione e informazio 
ne democratica. Un illuminan 
te ed acuto intervento del pre 
sidente della giunta della re 
gione Emilia-Romagna. prima 
nel dibattito nazionale e nella 
diretta sperimentazione, sui 
grandi temi e riforme delle 
comunicaziom di massa. Li 
re 300 

NUOVO CILE 
di Corrado Corghi e Marco 
Fini. Una testimonianza ecc* 
zionale sulla nuova realta ci 
lena attraverso document! a 
interviste dei protagonisti di 
questa "nvoluzione nella le 
gahta*: dirigenti politici. con 
tadini, operai, rappresentanti 
di organismi di base, ecc. 
Lire 2.200 

CRITICA E CRITICA 
DELL ECONOMIA POLITICA 
Dai"Manoseritti del 1844" al 
"Capitate" di Jacques Ran 
ciere. Prefazione di Pier Al 
do Rovatli, Una ndefmizio 
ne della teoria marxtsta coma 
scienza attraverso la probfa 
matizzazione dei concetti di 
cnlica. alienazione. feticismo 
e contraddizione in Marx. 
Lire 1.300 

OLTRE IL DIALOGO 
Maturazione della coscienza 
cristiana a Cuba. A cura di 
l-doc Internazionale. Una pri 
ma raccolta di materiale (stral 
ci di nviste. giornali. mamfa 
sti. dichiarazioni di gruppi a 
movimenti) legata streUamen 
te aU'esperienza della base, 
sui rapporti tra ideologia mar 
xista e cristiani a Cuba. 
Lire 1.300 

PARTITO E RIVOLUZIONE 

IN GRAMSCI 
di Giorgio Bonomi. La conca 
zione del Partito e della rivo 
luzione comunista in Gramsci 
attraverso una ricostruzione 
attualmente politica e rigoro 
samente filologica. Lire 2.200 

Novitti 
e successi 


