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Ancora scontro duro tra giunta 
e opposizione sul Commercio 

Ron e illeciti 
Formentini 
«Non so nulla» 

LAIMA MATTSTUCCI 

• Alta tensione in Comune per 
I'inchiesta sugli scandali del settore 
commeicio. L'assessore Antonio 
Turci, ascoltato I'altro giomo dalla 
commissione che indaga sulfa vi-
cenda, sostiene di non essere stato 
informato di nulla? E Formentini 
replica immediatamente: «Le affer-
niazioni riportate dagli organi di 
stampa • dice - secondo cui io sarei 
stato informato di pratiche e fatti il
leciti relativi al mercato dei fiori e 
avrei omesso di relazioname l'as
sessore Turci, sono assolutamente 
false*. II sindaco, insomma, scarica 
II barile degli omissis non sul suo 
assessore, ma sui giomali. «ln real-
tit - prosegue • ho ricevuto dalla 
commissione d'inchiesta alcuni 
estrattl di verbali riferiti a testimo-
nlanze di alcune persone che si 
sentivano perseguitate dagli uffici 
comunali, testimonianze che non 
rivestivano carattere d'attualita. I 
verbali, consegnati a titolo riserva-
to, con altrettanta rlservatezza so
no stati irasmessl all'assessore 
competente*. Ancora il sindaco: 
•Una sola vote i consiglieri Nando 
dalla Chiesa e Riccardo De Corato 
(rispettivamente, il presidente e il 
vtcepresldente della commissione, 
ndr) hanno chiestodi potermipar-
lare, e sono stati prontamente rice-
vuti. Nel corso del colloquio sono 
state espresse preoccupazioni per 
posslbili inflltrazioni mafiose nel 
settore del Commercio, in partico-
lare dei fiori, senza pero alcun pre
cise riferimento a specifiche situa-
zionl, nulla In concrete da segnala-
re all'assessore*, Morale: se Turci 
non sapeva nulla, e perchfi non 
e'era nulla da sapere, 

Ma De Corato e di tutt'altro awi-
so: «Ma per carita - dice - Dalla 
Chiesa ed Io abbiamo descritto a 
Formentini la situazjone del mer
cato del fiori, fomendo nomi, indi-
rtzzi, fatti circostanziati e richieste 
di nuove llcenze commercial!, Tut-
te cose che Formentini appuntd 
per Iscritto, dando assicurazione 
che ne avrebbe informato l'asses
sore Turci. Oltretutto, di questo e 
stato messo a parte anche Umber-
to Gay (altro membro della com
missione, ndr) che, in un successi
ve incontro con il sindaco, ebbe 
conferma che lui conosceva molto 
bene la sltuazione. Delle due I'una: 
o non dice il vera Formentini, o 
non Io dice Turck L'audizione di 
Turci era stata decisa dalla com-

Primarie • sindaco 
DI Platro prasiede 
II comKato dl «Oral» 
Antonio U Pletro presledera II 
comKato che organizzera la 
primarie par acegtlere II proaalmo 
candMato amdaco dl Mllano. 
L'lnlzlattva parte dal movlmento 
«Oral», ami fa vldno al drcolo 
Societa civile, sostonftore prima 
dal patto Segrtf a adatn deH'Ullvo, 
che gia dal'94 ha meuo In eampo 
una eerie dl Initiative par praparara 
I'aventuale nuovo alndaco ma 
anche tutta la sua aquadra ad 
ammlnlstrare la cttta. Par II30 
maggfo II movlmanto ha 
organioato una manlfostazlone 
pubbllca, In cul varranno epiagatf 
tempi a modallta dalla -acuola par 
ammlnlatratorl> a dalla primarie. 
Secondo Crlatlna Koch, tra I loader 
dl «Oral>, I'ex pm ha gla dato II auo 
coneenao ad afflancara II gruppo dl 
garantJ (dl cui fanno parte Auguato 
Barbara, Qtorgk> Calo, Olorglo 
Oalll, Franco MorgantJ e Pletro 
Seoppola): •Anche ae accattaaal di 
dhwitare mlnlatro - coal Crlatlna 
Koch riferisce II auo ultimo 
colloquio con Di Pletro, awenuto 
aabato ecorao • non aarebbe un 
Impegno Incompatlbile eon il 
voatro progatto-. •Del reato -
proaagua Koch - Dl Pletro al e 
moatrato Intereaaato a noi fln 
dall'anno acorao, e cl segurti flno 
ad oggi-. II movlmento propone 
•cuola a primarie non aolo per II 
centro-amlatra, ma ancha par II 
centro-deatra >ln modo che • 
continua Koch -tutta la 
clttedlnanza poaaa aaaere dawaro 

missione una quindicina di giomi 
fa, dopo che si venne a sapere che 
il Comune aveva rilasciato una li-
cenza commerciale alia Magicflor, 
la societa erede della Milanflor, al 
centra dell'indagine sul racket dei 
fiori. Insomma, nonostante la so
cieta e i suoi componenti fossero 
quantomeno sospetti, secondo la 
commissione, hanno comunque 
ottenuto una licenza dagli uffici 
dell'assessore Turci. Che, interpel
late, si era difeso sostenendo che 
in presenza di una richiesta regola-
re, Tunica possibility per il Comu
ne e quella di accettarla. 

AlcunldetenutllnunacelladlSanVrttOfe 

La decisione motivata da sovraffollamento e ristrutturazione 

Careen, S. Vittore dimezzato 
Mille verranno trasferiti 

DALLA 

m Mille detenuti di San Vittore sono in fase di trasferimento 
urgente verso altre carceri, soprattutto sarde, dal 27 aprile 
scorso. Lo ha reso note ieri un comunicato del dipartimento 
amministrazione penitenziaria del ministero di Grazia e Giu-
stizia. II prowedimento, sottolinea la nota, e stato deciso in 
seguito alia visita compiuta recentemente dal direttore gene-
rale Salvatore Cianci che ha rilevato «la grave situazione di 
sovraffollamento della struttura» e tenuto conto «dell'esigen-
za di procedere all'imminente inizio dei lavori di ristruttura
zione di parte dell'istituto». 

Insomma, finalmente qualcosa si e sbloccato, dopo che i 
mille «sos» lanciati dal direttore di San Vittore, Luigi Pagano, 
altre innumerevoli proteste di detenuti e guardie carcerarie, 
finite sulle pagme dei giomali, e mesi di via vai da piazza Fi-
langieri di delegazioni parlamentari (persino la Pivetti, in ve-
ste di presidente della Camera, si e scomodata per visitare 
San Vittore), politiche e di associazioni varie non erano riu-
sciti ad oftenere nulla. 

Non vorremmo essere cinici, ma terse la chiave di volta 
per la soluzione del sovraffollamento e stata proprio la «vol-
ta» di San Vittore. Quella della cupola centrale da cui si dira-
mano i sei bracci e sotto la quale ogni domenica viene cele-
brata la messa. Ebbene 11, nella volta, si e aperta una grossa 
crepa, talmente preoccupante che ai primi di aprile i finan-
ziamenti per rimetterla a posto erano gia stati stanziati. Con 
una incredibile celerita mai dimostrata, invece, per le croni-
che condizioni abitative e igienico-sanitarie del carcere. 

Da anni ormai si dice che San Vittore, nato per una po-
polazione massima di 800 detenuti, e in procinto di esplode-

re. II carcere ospita infatti oltre 2250 reclusi affollati a otto-
dieci per volta in celle che al massimo potrebbero contener-
ne quattro. Di questi circa 600 sono tossicodipendenti, un 
quarto dei quali sieropositivi e a rischio di altre infezioni. No-
vecento sono i detenuti extracomunitari ammassati I'uno 
sull'altro. 

Solo «i miracolio del direttore Luigi Pagano - come li ha 
definiti una delegazione del Pds - e il grande senso del dove-
re delle 600 guardie carcerarie, sottoposte a tumi e condizio
ni di lavoro massacranti, hanno finora impedito I'espfosione 
di questa «polveriera». Eppure San Vittore avrebbe tutti i cri-
smi per essere considerate un buon carcere, grazie alle sue 
molteplici attivita «pilota»: corsi professional!, un laboraterio 
femminile di sartoria che lavora anche per la Scala, uno di 

, pelletteria, un centro di progettazione e manutenzione di si-
stemi informatici e creazione di banche dati che opera per 
societa esterne, il giomale dell'istituto "Magazine 2». 

Oggi finalmente, grazie alia crepa della cupola e ai ne-
cessari lavori di ristrutturazione, nonche alia visita del diret
tore generate Cianci, a San Vittore terse si comincera a respi-
rare aria, anziche il sudore dei compagni di cella. La nota 
del dipartimento ministeriale precisa che «per non interferire 
con le esigenze investigative delle autorita giudiziarie...e per 
create il minore disagio possibile alle legittime aspettative 
dei detenuti", i trasferimenti sono stati individuati tra colore 
che sono «in buone condizioni di salute; posizione giuridica 
di definitivi, ricorrenti o appellant!; senza fissa dimora con fi
ne pena non superiore al 1998; non partecipanti a corsi o at
tivita tavorative e non appartenenti o affiliati ad associazioni 
di tipo mafiosoN. 

Nell'Ulivo 
anche chi 
«partito» non e 

nmionoTA' 

S
iamo alia fine di un ciclo storico. Milano simbolo 
dello sviluppo economico e sociale italiano, as
sume i conflitti che nascono nel passaggio da un 
sistema di relazioni e di poteri ad un altro. Milano 

e piu che una citta industriale. La presenza della Borsa, 
della Fiera, la diversificazione industriale, la presenza di 
piccole e medie imprese ad alta tecnologia, di una impor-
tante rete commerciale e di un sistema universitario che 
non e stato estraneo alio sviluppo, ne fanno una citta dal
le relazioni complesse. Le grandi citta industriali hanno 
conosciuto il potere della razza padrona e il contra potere 
che nasceva dai «luoghi della socializzazione operaia», 
ma il conflitto tra le due grandi identita aveva perb una 
valvola di sfogo: la produzione di merci per un mercato 
sempre piu vasto garantiva porzioni di benessere materia-
li e occupazioni per molti. La incomunicabilita tra le Cas-
sandre dell'ambientalismo, la sinistra e il sindacato, e na-
turalmente 1'impresa, nasceva dalla rimozione da parte di 
questi ultimi di un principio di realta, il limite, che il mo-
dello fordista dello sviluppo infinite occultava o incoscen-
temente ignorava. Ora i limiti, di mercato e ambientale 
sono raggiunti. Si pud superare il prime, a scapito del se
condo, ma sarebbe come mangiarsi le sementi. Oggi che 
la societa dell'informazione, che la delocalizzazione in
dustriale e la questione ambientale hanno mutato il siste
ma delle relazioni ha ancora senso pensare la rappresen-
tanza sociale e politica mutuata principalmente dai «luo-
ghi della socializzazione operaia»? 

A Milano i soggetti sociali organizzati hanno messo i 
piedi nel piatto della politica, complicandone modi e 
tempi, terse senza essere determinanti, ma portando alia 
luce un altro punto di vista, quella di chi non e «partito». 
Sono donne e uomini che non sono o non si sentono pifl 
classe o segmento sociale garantito, o la questione am
bientale, a determinare nuove ansie che non trovano 
sbocco nei tempi, nei modi e nei luoghi della pianificazio-
ne politica e della forma partite tradizionali. Ci6 conduce 
nuovi soggetti sociali ad autorappresentarsi, ad «agire in 
proprio*, ed a porre bisogni concreti con senso del prag-
matismo inusuale nel gioco politico tradizionale. Per que
sto accanto alia conquista di nuovi diritti per coloro che 
lavorano e di lavoro per chi non ne ha, e decisivo ricono-
scere anche i diritti del cittadino e definirne i doveri, Le 
domande che nascono non derivano piu solo dal conflit
to tra capitale e lavoro, ma attengono alia condizione di 
cittadino. Per questo non e pill rappresentabile il conflitto 
nella citta solo con le categoric dello scontro tra le classi, 
o tra i possibili partiti di riferimento, perche le parti che si 
contendono il territorio e le modalita del suo uso assumo-
no connotazioni spesso contradditorie. Pensiamo alle dif-
ferenze tra i commercianti di Milano e di Roma sul traffi-
co, o alle lotte contro le discariche che coinvolgono le 
«classi» di interi paesi e citta, o alia richiesta di spazi verdi 
a Milano che unifica cittadini di pensierj politic! diversi, 
che ritrovano nuova appartenenza e identita. 

Tutto cid ed altro scompagina la ritualita della politi
ca. e fa della questione ambientale, che non & i! risultato 
elettorale dei Verdi, uno snodo politico centrale. 11 lavoro, 
la salute, la sicurezza sociale e quella della persona, il di-
ritto di cittadinanza e ad una vita dignitosa per tutti, e 
lambiente, sono ambiti della politica che non hanno tra 
loro valore gerarchico, e per i quali nessuno e portatore di 
verita o di diritti di prelazione, perche la conmplessita del
la transizione impone una nflessione anche al concetto di 
rappresentanza, non pid semplificabile soltanto con la 
appartenenza e la delega ai partiti. L'Ulivo a Milano non 
pu6 prescindere da cid, perche le persone, le professioni, 
la cultura, la societa civile sempre meno saranno identifi-
cabili con un partite. La contaminazione della politica da 
parte dei soggetti sociali e valore in se, perche e il modo 
attraverso il quale la democrazia diventa un sistema che 
apprende. 

* Legambtente Milano 

Assemblea alia vigilia del processo di Roma, contro i militari argentini 

La nostra Plaza de Mayo 
NIANCeWCO SAVTIHANA 

• Milano, per una sera, come 
Plaza de Mayo a Buenos Aires. Per 
non dlmenticare, per ottenere giu-
stizla e ristabilire la verita. La ferita 
del mlgliaia di desaparecidos vittl-
me della dittatura militate argenti-
na non e sanata. Andata delusa la 
speranza di vedere giudicati i re-
sponsabill degli eccidi nel proprio 
paese gll italo-argentini la cercano 
In Italia. «Se lo Stato argentlno ha 
deciso di non giudicare i crimini 
della dittatura militate, lltalia ha 
I'obbligo dl rendere glustizia alle 
vlttime italiane dei generali" spiega 
Jose Luis Tagliaferro di Argentina 
Democratlca, I'associazione che 
raccoglte I numerosisslmi italo-ar-
gentlni che vlvono in Lombardia, 

L'occasione per rievocare le tra-
gedie del popolo argentino duran
te 17 anni di dittatura del generali 6 
venuta dall'assemblea alia Camera 
del Lavoro organizzata dalla Lega 
del diritti del popoli alia vigilia del-
I'udlenza prellminare del processo 
intentalo da un centlnaio dl paren-

ti di desaparecidos di origine italia-
na, che si terra martedl prossimo al 
Tribunale dl Roma. «Milano conti-
nua ad essere la capitale degli esuli 
argentini - continua Tagliaferro -
in Italia vivono quasi 60mila argen
tini o italo-argentini e i rapporti tra 
i due paesi sono sempre stati stret-
tissimi. Basti pensare che dei 5mi-
lloni di italiani che vivono stabil-
mente all'estero, un milione risiede 
in Argentina*. E tra i 30mila desa
parecidos i discendenti di italiani 
sono numerosi. Come i figli di An
gela Boitano, rappresentante dei 
famlllari dei desaparecidos italiani, 
Michelangelo e Adriana, seque-
slrati dai militari quando avevano 
20 e 24 anni e mai piu tomati. A Mi
lano, in attesa di ricevere la cittadi
nanza italiana, vivo ormai da 6 an
ni un'altra vittima dei militari. «Alla 
fine degli anni '80 i militari minac-
ciavano un nuovo colpo di stato -
racconta Gina Falconi, prelevata in 
una nolte di luglio di vent'anni fa 

dalla sua abitazione di Buenos Ai
res dai soldati, separata dalla figlia 
di un anno e mezzo, rinchiusa in 
una cella e torturata orribilmente 
per tre mesi - ho avuto paura. L'i-
dea che potesse accadere di nuo
vo quello che ho subito sulla mia 
pelle mi era insopportabile. Dove 
andare se non in Italia? Qui vivo 
con mio marito e la figlia maggio-
re, mentre I'altro figlio e rimasto in 
Argentina per studiare. Sincera-
mente non credo che giustizia po-
tra essere fatta nel mio paese. Ma 
I'ltalia puO fare molto - continua la 
donna - il processo che si apre 
martedl prossimo a Roma su 120 
casi di desaparecidos e simbolico, 
sicuramente, ma puO essere d'e-
sempio al popolo argentino che ha 
accettato, per un bisogno incon-
scio di chiudere con quel passato, 
la legge d'indulto e I'amnistia per 
quei pochi militari processati», 

Punto di riferimento per gli esuli 
argentini in citta e da sempre la Le
ga per i diritti dei popoli. "Grazie a 
a loro siamo riusciti a far riprende-
re le indaginl del processo iniziato 

nel 1983 su 120 casi di desapareci
dos italiani contro 45 militari ar
gentini che ben conosciamon - di
ce Angela Boitano - «II processo 
era rimasto fermo per anni dopo 
che I'allora ministro alia giustizia 
Clelio Darida I'aveva autorizzaton. 
Sull'udienza di martedl Sandra 
Sessa, attivista della Lega per i dirit
ti dei popoli, si dice pero scettico. 
«ll Pm Antonio Marini ha deposita-
to la richiesta d'archiviazione lo 
scorso dicembre - spiega - i nostri 
awocati hanno perd presentato 
opposizione. Vedremo. Nostra de-
siderio sarebbe che venisse seguito 
I'esempio francese: II i tribunali 
hanno condannato all'ergastolo il 
capitano di marina Astitz per aver 
ucciso in Argentina, durante la dit
tatura, due suore francesi, In con-
tumacia, certamente, ma almeno 
si e fatta giustizia. Oltretutto Chirac 
ha recentemente ottenuto dal go-
verno argentino che il capitano 
Astitz, che stava addirittura per ri
cevere una promozione, venisse 
quanta meno allontananto dalla 
marina militare». 

Ricompare la fontana del Duomo 
Quella dell'anno scorso, con I suol 
glochl d'acqua che rievocavano II 
•movlmento* delle guglle, era 
piacluta moltlsslmo al mllanesl. A 
dlspetto di un •piccolo- Incident* 
che aveva fatto collassare la 
troppo debolestruttura. Adesao, la 
fontana di piazza Duomo sta per 

tomare, per rallegrare almeno 
prowlsoriamente con I suol spruzzl 
I paasanti affranrl per II caldo 
esrlvo. 
Dletro le spalle dell'lndlfferente 
Vittorio Emanuele ha gM fatto la 
sua comparsa II basamento - piu 
robusto, questa volta, a wanao dl 

equlvocl - e tra poco arrtver* II 
reato. II vaacone rettangolare-per 
adeaso aembra una piscina 
ollmptanlca In miniature - * II 
preludlo ad una fontana «aarla», 
deflnlHva? Mah, dopo tante 
potemlche, fare pronostlcl e 
difficile, intanto, godlamocl gll 
zampllll tranaltorl, senza pensare 
aldomanl... 


