
Milano negli anni '20 
e le «sue » autostrade 
Carlo Tognoli 
Sindaco di Milano 

Pigura 1 MiL(Lno, piazza del 
Duorrw, agl'i i1viz'i degLi anni '20 'iL 
« ca,rosello» dei tram. 

La Milano degli anni venti era una cittä. forse aneora eon con
n tazioni provinciali, ma ertamente gia aU'avanguardia in 
l taJia. Nel leggere le pagine degli storiei (da Valeri a Vigezzi); 
nel riassaporare eerti scritti, fra l'impressionistico e iJ miglior 
giornalismo (penso ai cont ributi di Savino, di V rgani, aUe di
s endenze gaddiane); nel rivedere eerte doeumentazioni foto
rafich , quello ehe balza evidente e questa eommistione fra 

antieo e nuovo, fra rami e radiei, ehe si realizzava nella Milano 
appena useita dalla prima guerra mondial e ehe si apprestava 
a cavalcare i (folli anni ruggenti» . 
La Milano ehe tanto piaceva a Emest Hemingway, ehe aeeo
glieva e attirava aleune fra le piu valide in elligenze europee, 
ern gia allora la eapitale dell'editoria, era senza dubbio la pun
ta di diamante dell 'imprenditoria industriale ehe stava serol
landosi di dosso tutte ]e infrastrutture ehe ancora la legavano 
a una economia pre-industrial e, in definitiva, a una economia 
di pretto stampo agrieolo. 
Ricca di orti e giardini naseosti, aggrumata attorno al suo non 
grande centro stori 0, aneora eireondata da! Naviglio ehe 
scorreva all'aperto e sotto palazzi neo-classici e case eon rin
ghiera, Milano eon seeva nel deeennio ehe va dal 1920 al 1930 
Wl momento di grande fervore . Se ci si estranea, almeno 
nell'ottica ehe qui ci interessa, dalle vieende politiehe-soeia
Ii dei tempo (l'avvento deI faseismo , le ultime e di perate re
~st nze deI partito socialista, di quello eomunista e di quel 

10 popolare), si puö dire ehe iJ mondo industriaJe ed eeono

mieo milanese stava dando, allora, il meglio di Se. 

La Pirelli si avviava a diventare una industria di effettivo peso 

europeo, la Motta si apprestava a dominare il mereato nazio

nale, I'AJfa-Romeo disputava aHa Fiat Ja supremazia nel setto

re automobilistico, la Caproni si realizzava in una politica di 

espansione, l'industria chimica e quella energetica eoncreta

vano feliei intwzioni. 

Piazza degli Affari era un centro finanziario ehe ri tmava la vi 

ta nazionale, la Borsa di Milano deeretava fortune e sfortune 

in tutta Italia, il sist ema bancario veni a rappresentato dalla 

C mmerciale. Le grandi famiglie borghesi, inoltre, svolgeva

no UD loro ruolo, r eclamavano una leader-ship effettiva, anehe 

se disereta, ehe poteva esprimersi, ad esempio, neHe vieende 

dei Crespi ehe, costretto Albertini a lasciare iJ « Corriere della 

sera » dalla temperie politiea, diventavano i proprietari deI piu 

importante e diffuso quotidiano nazionale. 

Milano manifesta anch la sua vocazione a esse re ittä. di traf

fici e eommerci: sorgono negozi, einema, teatri, grandi magaz

zini. La eitta si espande, assorbe da altre region i (soprattutto, 

allora, dal Veneto) forza lavoro. La eultura registra un grande 

balzo in avanti. Nasee }'Universita di Stato, ehe si affianca a! 

P li eenieo e poi alla Boceoni. La Sc la, sotto la guida di Artu

ro Toscanini , e il tempio indiseusso deI melodramma. Editori 

come Treves e Rieordi portano iI nome della nostra eitta fra 

serittori, intellettuali, artisti. 

TI volto urbanistieo muta, muta la eon ezione della viabilita eit


