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le lettere (1915-1918) raccolte in vo
lume da «Rinascita» per i suoi abbonati 

^ / V V V T V A A A f / A T / 1 / / / , 

La battaglia 
rivoluzionaria 
di Karl Liebknecht 
e Rosa Luxemburg 
II voto contro i crediti di guerra nel 1914 — L'Otto-
bre rosso e la lotta per Pestensione della rivolu
zione a tutta l'Europa — II nuovo internazionalismo 
L'opera che Rinascita of-

fre quest'anno ai suoi abbona
ti (Karl Liebknecht - Rosa 
Luxemburg Lettere. 1915 I'm. 
Presentazione di Giancarlo 
Pajetta con un saggio di Er
nesto Ragionieri) vuol ricorda-
re due grandi figure di rivo-
luzionari. sulla cui attivita e 
necessario oggi riportare I'at-
tenzione, dopo un periodo in 
cui. come scrive Pajetta. I'eco 
dei loro nomi < parve affievo-
lirsi e. se non sparirono dalla 
nostra memoria. quei nomi fu-
rono quasi tolti dal calendario 
delle ricorrenze; cessarono di 
essere il segno di una giorna-
ta di lotta e anche. purtrop 
po. di essere argomento per 
la storia e gli studi ». Le let
tere ripubblicate in questo vo
lume furono scritte nel perio
do piu drammatico della loro 
vita ed anche del movimento 
operaio europeo. 

In realta appare molto dif
ficile. per quegli anni traccia-
re una netta linea di demar-
cazione tra le vicende del so-
cialismo in Europa e quelle 
di Liebknecht e della Luxem
burg che ne vissero i momen-
ti piu aspri di crisi e furo
no pol tra I maggiori prota
gonist! della ripresa della lot
ta. Neirimmediato dopoguerra. 
infattl, H tedesco Liebknecht. 
e la polacca Luxemburg gui-
darono la sinistra in Germa-
nia e poiche si riteneva che 
in essa la rivoluzione europea 
avrebbe avuto il suo secondo 
episodio. dopo la vittona in 
Russia, la loro attivita fu un 
punto fermo di riferimento pel 
tutti i socialist! europei. Nem 
meno la loro morte. avvenuta 
ad opera di alcuni ufficiali e 
soldati tedeschl (Rinascita 
ha pubblicato recentemente il 
resoconto del processo. che vi
de gli assassini condannati a 
pene mitissime) sembrd segna-
re la fine del movimento rivo
luzionario in Germania. ma 
soltanto una sua momentanea 
battuta d'arresto. In tutto il 
primo periodo del dopoguerra. 
in realta. la rivoluzione euro-
pea apparve ai socialist! di si
nistra ed ai primi gruppi co-
munisti un processo in atto. e 
sia pure con forme differenU 
ed a diversi livelli di svi 
luppo in tutti i principal! pae-
si europei. che singole scon 
fitte potevano ritardare, ma 
non arrestare. 

I nomi di Rosa Luxemburg 
e di Karl Liebknecht. U solo 
deputato social ista tedesco a 
votare nel 1914 contro i cre
dit! di guerra. divennero i 
simboli della resistenza e poi 
del contrattacco del movimen 
to operaio: i simboli insomma 
del nuovo internazionalismo 
che lottd prima contro la guer 
ra e. dopo la rivoluzione di 
Ottobre per restensione del 
movimento rivoluzionario a tut
ta 1 Europa. Si trattava di UP 
internazionalismo di tipo nuo
vo. rispetto a quello dell'an 
teguerra. perche per 1'attivi 
ta dei gruppi comunisti. e poi 
dei partiti. non sembravano 
esserci piu confini nazionali. e 
le Iotte che si svolgevano oei 
paesi europei. e soprattutto in 
Germania. erano considerate 
episodi che si sarebbero sal 
dati in uno stesso movimento. 

c L'insurrezione dei comuni
sti tedeschi». scriveva Gram 
sci nei giorni del congresso 
di Livomo che segnd la nasci 
ta del PCdI. t parve per un 
istante realizzare la saldatura 
tra la rivoluzione russa vitto 
riosa e gli sforzi delle mina 
ranze rivoluzionarie dei paesi 
deH'Europa centrale e occiden 
tale * una saldatura che era 
stata soltanto rinviata e che si 
sarebbe avuta piu tardi. se
condo GramscL grazie agli 
sforzi convergent! dei comuni 
sti dei singoli paesi. La fon-
dazione del PCdJ andava ap-
puoto in questa direzione e 
|« constataiione di Gramsci 
etM a congresso, svolgeodosi 

nell'anniversario della morte 
di Liebknecht, sembrava svol-
gersi anche sotto i suoi auspi-
ci. non era retorica. ma sta-
va a signiflcare proprio la 
riaffermazione di questo lega 
me internazionale. che non era 
di sola solidarieta. 

Per comprendere il peso e la 
Importanza dell'attivita rivolu 
zionaria svolta da Liebknecht 
e dalla Luxemburg occorre an
che ricordare cosa aveva si-
gnificato per il movimento so-
cialista europeo la resa della 
socialdemocrazia tedesca nel 
1914 di fronte alia politica di 
guerra della borghesia. II suo 
cedimento aveva portato con se 
quello dell'intero fronte sociali-
sta europeo. Negli anni prece
dent! il 1914 anche se la li
nea politica della direzione era 
stata discussa ed attaccata. so
prattutto ad opera di Lenin. 
la socialdemocrazia tedesca 
era pur rimasta il piu forte 
partito socialists europeo. quel 
lo che. nei momenti decisivi. 
avrebbe dovuto dare il segna-
le e le indicazioni per la lot
ta. La votazione dei crediti di 
guerra provocd. di conseguen-
za. una profonda crisi in tutto 
lo schieramento operaio euro
peo ed il rapido sfacelo della 
Seconda Internazionale. 

Nel suo saggio Ernesto Ra
gionieri affronta il problema 
delle ragioni dell'atteggiamen-
to assunto dalla socialdemo
crazia tedesca. una forza che 
nel 1914 non poteva conside-
rarsi < cnmpletamenfe e defi-
nitivamente integrata nel si-
sterna >. Una delle spiegazinni 
pin correnti in passatn. e che 
risale ad un intervento di Sta 
lin. e stata quella del ritar 
do della separazione della si
nistra socialista dal resto del 
partito. ma il Ragionieri os 
serva che nemmeno Lenin, pn 
ma del 1914. aveva pensato 
ad una lotta condotta fuori del 
partito. e ritiene che il mo 
tivo fondamentale dell'incapaci 
ta della sinistra di proporre 
un'efficace linea alternativa 
al momento dello scoppio del
la guerra sia stato dato dal 
fatto che essa era convinta 
« della permanenza nelle mas
se di un prorondo e naturale 
sentimento rivoluzionario. cui 
nessun ostacolo avrebbe potu-
to impedire di manifestarsi al 
momento opportuno e necessa
rio ». 

Un'illusione analoga. fu. mi 
sembra. anche in altre forze 
della sinistra europea ed ebbe 
anch'essa una notevole impor
tanza. perche. se il cedimen
to della socialdemocrazia tede
sca fu l'elemento determinan-
te. per il peso ed il presii-
gio che essa aveva. anche gli 
altri movimenti socialist] eb-
bero grosse responsabilita nel 
disfacimento del fronte pacifi-
sta internazionale. 

Nelle lettere pubblicate in 
questo volume, oltre ai proble 
mi ideologic!, vengono alia lu 
ce anche le personality umane 
di Liebcknecht e della Luxem
burg. piu completamente impe-
gnato nella lotta politica 0 
primo. nel senso che da essa 
sembra improntata ogni sua 
azione e su di essa si eserci 
ta costantemente la sua ri-
flessione: piu incline, la secon 
da. a concedersi dei momen 
ti di pausa. di studi letlerari 
o di contemplazione della na 
tura. Al fronte Liebknecht va 
a scavare trincee senza ave 
re con se armi. perche cto 
lo fa sentire « interiormente h 
bero>. E piu tardi. in un mo 
mento di riposo. si mette a 
«lavorare a una relazione so 
pra un istituto internazionale 
socialista >. Nelle condizioni 
piu difficili di lotta Liebknecht 
continua ad ave re fidutia 
(t e ancora mi sento cosi vit-
torioso di tutto cid che a w i e 
ne e pud awenire*) nella 
possibilita di un'azione pacifi 
sta: la crudelUk della guer

ra gli appare al fronte an
cora piu chiara e rende la sua 
polemiea antimilitarista anco 
ra pill ferma e convinta. 

Le notizie dalla Russia, nel 
1917. anche se confuse, gli 
appaiono subito estremamente 
importanti. perche la rivoluzio
ne sociale sembra piu forte 
della rivoluzione borghese. ma 
discute poi la politica dei bol-
scevichi con un'assnluta indi-
pendenza di giudiziov che lo 
porta anche. a proposito delle 
loro iniziative di pace, a 
considerazioni troppo seve
re. Come si e detto sopra. nel
le lettere della Luxemburg. 
1'amore per la letteratura e 
per la natura sembrano talvol-
ta prevalere sulle preoccupazio-
ni politiche. non perd come de
menti di una concezione indi-
vidualistica della vita (c Mi 
tortura solo una cosa: che de 
vo godermi tanta bellezza da 
sola. Vorrei gridare forte al 
di la del muro: Ehi, guarda-
te che magnifica giornata! ») 
ma piuttosto come element! di 
una completa affermazione del
la personality umana. 

Presentato lo schema 

per la pianificazione 

urbanistica del Com-

prensorio bolognese 

UNA CITTA-TERRITOR 10 
A MIMA DELL'UOMO 

Un piano di difesa contro la speculazione edilizia e fondiaria - La predisposizione degli organi 
collegiali del «governo metropolitano»- La valorizzazione del patrimonio storico e culturale 

Aurelio Lepre 

Lo schema generate presen
tato in questi giorni per la 
pianificazione urbanistica nel 
Comprensorio bolognese, com-
posto dai territori di 17 Comu
ni, vuol essere t I'ossatura por-
tante di un disegno d'assetto 
territoriale che si verra con-
formando e precisando nel tem
po. aperto alle indicazioni del
ta pianificazione a scala re 
aionale e nazionale e ai fatti 
nuovi insorgenti dalla dinami 
ca economica e sociale ». Non 
e quindi un astratto modella 
ottimale e finito. al quale la 
realta si dovrebbe conforma-
re senza perd che si vnpptn 
ne come ne quando. ben si un 
quadro di previsiom fondnvien 
tali nel cui ambito si vatra 
dispiegare il processo dial&tti-
co della pianificazione comi 
nua. 

A sostegno di questa scelta 
culturale. e contro i vericoli 
dell'indeterminatezza o rfe''a 
pralica del caso per caso. si 
afftanca una conseguente seel-
ta di politica attiva. perche lo 
schema sard assunto come ba
se di successive programmazio-
ni quinquennali. 

Con esse, dopo avere ogm 
volta verificato le previsunti. 
valutato i fabbisogni e conteg-
giato le disponibilita, si stabi-
liranno le priorita di attuazm 
ne. coordinando a tale senpn t 
bilanci preventive di tutti gli 
enti cointeressati alia realizza 
zione del Piano: i Comuni, la 
Amministrazione provinciate, i 
consorzi. le societa finanziarie 

La malrice di questo modo 
di concepire. sul piano te.incu 
e sul terreno politico, ta pin 
nificazione urbanistica del com
prensorio, e stata una comune 
esperienza compiuta dagli am-
ministratori negli ultimi anni, 
in primo luogo nella difesa 
dei territori dalla speculazio
ne edilizia e fondiaria. Uno 
sforzo concordemente compiuto 
in tal senso caratterizzd infat-
ti fin dal suo avvio la piani
ficazione comprensoriale. allor-
chi nel 1961. i Comuni della 
«cintura > bolognese furono 
chiamati per legge a darsi i 
piani regolatori. Due erano le 
necessita da fronteggiare: dn 
un lato assegnare congrui spa-
zi ai nuovi insediamenti pro-
dnttivi. gid richiesti o preve 
dibili. dall'altro preservare la 
maggior parte del territorio 
per le future scelte di dimen-
sioni intercomunali. 

II problema fu risolto con la 

Lo schema della direttrice di sviluppo verso Nord — I « nodi del sistema » indicano le localizzazioni degli insediamenti direzionali, 
produtt iv i , culturali e dei servizi 

adozione di Piani Regolatori, 
chiamati c di completamento e 
minima previsione », che. men-
Ire consentivano per un perio
do di alcuni anni Vincremenlo 
degli impianti produttivi. delle 
abitazioni e dei servizi. con 
temporaneamente vincolavann 
a verde agricolo tutta la re 
stante parte delle aree comu 
nali. affinchi la speculazione 
non potesse metterci le mam 
nell'intento di subordinare ai 
propri interessi la successira 
pianificazione concreta del 
comprensorio. II congegno. se si 

eccetluano alcune smagliature 
marginali, ha funzionato e si 
deve ad esso se oggi la pia
nificazione pud agire 

Diverse altre esperienze, che 
sarebbe troppo lungo rievo 
care qui, vennero compiule in 
quella fase e in quegli anni. 

che anche nel Comprensorio bo 
lognese segnarono il momento 
piu incalzante del passaggio 
da una economia agricola a 
una economia metropolitano. 
prevalentemente industriale e 
terziaria. 11 principale risulta-
to fu che esse coinvolsero le 

Amministrazioni comunali in pri>n*nrio bolognese si sono 
un processo di acquisizioni cul
turali e politiche che le hn 
inserite nel vivo della batta
glia per la riforma urbanisti
ca, avendn esse torcato con 
mano la necessita di passare 
dal t controllo passivo dell'nl 
tirita dei privati ad una ef 
lettiva funzione di guida ie 
gli interventi sul terrilorio, nel 
I'interesse delle collettivita 
amministrate >. 

In attesa degh strumenti 
giuridici nuovi che la rifor
ma deve produrre. nel Com-

Mille schede illustrate di artisti contemporanei per il 1968 

Che fanno? Quanto «valgono»? 

Ve lo dice il catalogo Bolaffi 
Ai dm della e populanta • 

lmmediata dell'arte mnderna 
oggi sembrano valere non tan-
to certe manilestazmni scan 
dalistiche e provocatnne, un 
tempo anche antiborghesi e 
ora piuttosto abitudinnne. 
qunnto quelle notizie che col 
piscono, alfascinano anche. To 
pinione ptibblica circa favo 
lose vendue all'asla e all ret 
tanto favolosi falsi e traffici 
intemazionali di opere. Die 
tro lo scandalo il pubblico ha 
imparato a • Butare» la tor 
za del denaro le • stranezze • 
di iert sono spesso le minie 
re d'oro di domani. In socie
ta come la nostra l'accer 
tamento del valore in denaro 
di un'opera sta diventando 
I'accertamento del valore to 
assoluto. E ci sembra che la 
valutazione brutale di un'ope

ra come merce non angoscl 
piu gli artisti. 

Naturalmente quando I prez-
zi scendono o crollano. secon
do le stesse leggi capitalisti-
che che regolano la crescila. 
e magart ui. gusto artistico 
da triunfante che era diventa 
magro pascolo. allora 1'arte st 
•srupre un'animr e plange scon 
<i»Iatamente Sono cunsiriera 
zioni queste che viene spon 
tane«' f.tre slogliando il « Cata 
it>}>«> lt<i!affi» vasti=iSimo e 
lussunst re{>ertorio d'inima 
gini che re»istrn un mutare 
del gusto dei mercato dejeli 
artisti e dei cntici e che, nel-
I'elencaztone di a i re e di va 
lori instabili, svela una caoti-
ca vicenda di • salvezze » e di 
• cadute » C e una situazlone 
di mercato tnflazionata dl au 
tori e opere la cui • durata • 

La X edizione 
del Premio 

leramo 
ET bandita la decima eduione 

del Premio tetterano • Tera-
mo > per un racconto inedito. 
di lire un milione. oltre a 100 
mila lire della Cassa di Ri 
sparmio riservate comunque a 
un abruzzese e 100 mila lire 
del Circolo Universitario — per 
uno scrittore giovane — alia 
memoria di Giacomo Debene-
detti. 

Ciuria- Dtego Valert (presi-
dente). "Luifri BaMacci. Carlo 
Bo. Enzio di Poppa V6lture. Raf 
faele Passino. Michele Pn$<-o 
Serfretano: (itarnmano S(?atto 
m Invnare all Ente provinciale 
per il turismo di Teramo. via 
Naiano Sauro W. entro e non 
oltre le ore 12 del 30 mano 
1968. un solo racconto in sei 
copie dattilo«critte con nome 
cognome e tndtnzzo ben chian 
5u ciajcuna delle sei copertme 
Si consiglia di non superare 
le trenta pagine dattilojcritte 
Le copie non potranno essere 
restituite. II racconto dovra 
essere del tutto inedito. Pre-
miazione: ore 18 del 1» giu-
gno 1968. nel «Giugno terama-
no». InformaTioni: Ente turi-
smo. 6U00 Teramo, te i 51337. 

« Quindici» 

sulle Iotte 
neirUniversita 

II numero 7 del ?iornate men-
sile Qvmdtci e in gran parte 
dedicato at movimenti nvendi-
catun che azitano le L'niversita 
itahane e in particolare all'oc-
cupazione delle facolta umani-
stiche deH'Universita di Torino. 
Oltre ai documenti di base re-
datti dagli studenti e preson 
tab in una nota di Furio Ca 
lombo. il giomale ospita un 
articolo scritto da due leaders 
dell'occupazione tonnese. a cui 
segue una te5timonianza di En 
rico Filipptni sulle diflkolta 
aella lotta per I elimmazione 
dell autontansmo e per il nn 
novamento dei sistemi universi 
tan di insegnamento e di n-
cerca. 

Un editonale attacca dura 
mente il rettore dell Universita 
di Torino per la sua politica 
repressiva II giomale (che in 
questo numero ha raddoppiato 
le pagine) pubbliea articoli di 
Barbato. Indovina. Banlli, An-
gelo Guglielmi. Curt. Sangui-
neti. Davico. Fossati e una pe-
tirJone di Umberto Eco in me-
rito al processo Espresso-De Lo
renzo. 

artistica 6 breve e che 11 mer
cato tende a rendere breve 
con « nuove » proposte di gu
sto secondo un ritmo consu-
mistico. 

Assai precaria cosl appare 
la situazione di chi vuol com 
prare: deve scegliere se por-
tarsl a casa un • pezzo» di 
pit tura (e magari far la par
te del conservatore) oppure 
la negazione della pittura. un 
bel «pezzo» di niente (ma 
gli dicono che e all'avan 
guardia e che one stare con 
tcnto) 

II mercatc d'arte italiano 
sembra diviso fra la gretta 
conservazione e lavanguardi-
smo awenturoso e cinico. 

Non ha magazzml con cent! 
nata di qtiadri freschi fre 
schi di Impressionisti da col 
I oca re alia brava presso gli 
straricctu nordameriram. Non 
ha nspettabili fondi di opere 
modeme e contemporanee di 
valore internazionale; si e la 
sciato sfuggire. da Boocionl 
a De Chirico. opere italiane 
assai importanti. 

E' un mercato che sa ptaz-
zare c union dj robetta ma fa-
tica a collocare un Picasso: 
che la stagione dopo smenti 
see quel che ha fatto la sta 
gione prima; che debolmente 
difende i propri artisti sui 
mercati stranieri (si pu6 di
re che gli artisti si difendo-
no da se). Le eccezioni con 
fermano la regola, E quante 
crisi di mercato non si risol-
vono ricorrendo alia famosa 
greppia del coUocamento clien-
telare di opere negli edific] 
pubblici? Sarebbe stupido da 
parte nostra dire che bisogne-
rebbe moralizzare il denaro. 
Diciamo soltanto che U pub
blico sempre nuovo — la 
pubblicazione di un catalogo 
come il Bolaffi sarebbe im-
pensabile senza un pubblico 
— il quale prende ad amare 
Parte contemporanea e vuol 
pagare equamente un'opera 
buona e durevole. non do 
vrebbe essere deluso e tngan 
nato in una societa mercan
tile con un minlmo borghe
se di dvilta (e difrtcile pre 
vedere 11 giomo tn cui U va
lore in denaro dl un'opera 
d'arte possa tomare In Umitl 
accettabili e non defonnantl 
il valore culturale). 

Ooaa comprare? Quanto • 

giusto pagare? Certamente e 
sempre stato difficile tradur-
re in denaro il valore arti
stico: almeno finche 1'arte 
non e stata soltanto merce 
o. se cosl si pu6 dire, e sta
ta la piii curiosa e irnpreve-
dibile delle merci. Come e 
difficile la nascita e la ere 
scita di una vera collezione. 
Le piii belle collezioni moder-
ne in Italia non sono state 
fatte dai mercanti o lo so
no state in piccola parte. In 
sostanza hanno finito per ra 
re anche gross! affarl quant! 
hanno goduto del pnvilegio 
sociale di poter seguire da 
vicino artisti e tendenze com 
prando con gusto e intuito. 
con amore anche. sul nasce-
re. Insomma la cuitura e il 
gusto restano fondamentali 
per comprare delle opere 
d'arte e non delle cose « che 
vanno ». che fanno VIP (Vera 
Imbecille Persona) 
Mostre, rassegne, catalo-

ghi. libri. nviste. film, artico
li. manlfestazioni avanguardi-
stiche. aste. radio e televtsio-
ne concorrono a diffondere 
1'interesse per 1'arte d'oggi. 

Naturalmente tutto ci6 con-
ta, e fa cultura anche. ma 
nulla e cambiato circa il fat
to che la musica la fa chi 
e piu potente economicamen 
te. Cosl I'amatore-collezionista 
e informato ma anche disin 
formato e schiaociato da Infor-
mazioni sempre piii aggressi 
ve e totalitarie. 

Utile strumento di consul-
tazione si conferma, per chi 
voglia orientarsl per un acqui-
sto. il • Catalogc Bolaffi d'arte 
moderru. • (Giullo Bolaffi Edt 
tore. Torino; L. 25 000) del 
quale e stata messa in vendi 
ta nelle librerie l'edizione 19fifi 
II catalogo (le precedent! edi 
zioni esaurtte sono del 1962. 
19fi3. 1964 e 1966) e diventa 
to un grosso volume ben 
stampato che vuol form re cgli 
element! necessari per dare la 
risposu piu attendibile airtn-
terrogativo: quanto vale?». 

Sotto la direzione di Luigl 
Carlucclo, e per le cure dl 
Sandra Purlotti Reberschak. 
sono state raccolte schede dl 
mille artisti italiani e stranie
ri. Nell'impossibUita di dtare 
esaurientemente autorl e valo-
ri qui. per roccasione, non 
facciamo nomi. Di ciascuno 

nel catalogo si danno noti
zie essenziali e pratiche, si 
riproducono una o piii opere. 
e si danno i prezzi in rela
zione al formato e alia tec-
nica usata. Si segue 1'ordine 
alfabetico e la consultazione e 
assai agevole. L'editore awer-
te che i prezzi sono indicati
ve e in relazione alia situazio 
ne di mercato sono possibi 
li Inesattez7e e errori e chie 
de segnaiaziom correttive. 

Questa edizione presenta an 
che omaggi a artisti morti re
centemente come Felice Ca 
rena. Carlo Carra. Alberto 
Giacometti, Hans Hofmann, 
Rene Magritte. Gino Severini 
e un omaggio a Andre Breton. 
II libra vuole anche segnala-
re artisti italiani, giovani per 
lo piii, che alcuni critici giu-
dicano aver spicco nel "67. 
Ci sono vuotl ma il comples-
so delle 4? segnalazioni e vivo 
e interessante 

II volume e completa to da 
un elenco delle aste in Italia 
e aU'estero nelle stagioni 1965-
66 e 196fr67; dalla attivita del 
le gallerie in qtie«;te stesse 
stagioni in tutta Italia: dal 
I'elenco delle mamfestazio-
ni d'ane e del premi in Ita 
tia e aU'estero: daU'eJenco d e 
gli acquisti recentl delle gal 
Iene nazionali e civiche di 
arte moderna. da una svelta 
segnalazione di libn e riviste 
d'arte. 

Qualche osservazione: le 
schede di mercato dovrebbero 
essere piii rispondenti alia va 
Iidita artistica dell'autore; a-
gU autori stranieri dovrebbe 
essere dato maggiore spazio e 
molttssimi auton italiani po-
trebbero cadere; la parte de'le 
segnalazioni critiche e un Ii-
bro nel libro ma andrebbe 
ngorosamente destmata ai pm 
giovani e alle loro ricerche: 
una maggiore attenzione me 
riterebbero la grafica e le 
edizioni grafiche. La delicata 
questione dei prezzi attuali e 
stata affrontatr nel volume 
(che ha ora perlodicita blen-
nale) consultando le gallene 
che rappresentano gli artlsu, 
gli uffici vendite delle grandi 
mostre, gli artisti, 1 collezio-
nisu, le aste pubbliche e 1 
medlatorl. 

Dario Micacchi 

pn'ili.\posti anche gli organi 
ci'leemli del « governo metro-
pnl,ttiwi % che debbono appun-
to a*\nlci're fin d'ora, e con 
t mr.'ri dispnnibili oggi, a co 
destn tn>i.'iotie di guida. Essi 
sono- I'Awmblea di Com-
prensorio mmpnsta di 70 mem 
bri e rapprcn'titativa di lutte 
le forze pulitn-he elette net 17 
Comuni del Piano e nella Am
ministrazione pntrinciale; una 
Giunta con funzioni di esecu-
tivo; una Commissione consul 
tiva in cui sono rappresentali 
gli organi pcriferici dello Sta 
to. t sindacnti. le calegorie 
eennomiche. le associazioni cul
turali, gli ordini professionali: 
un comitato per i bilanci e la 
finanza locale, composto dagli 
assessori al bilancio e da 
esperli; I'Assemblea dei Sinda-
ci. per il coordinamento della 
pianificazione a scala co-
munale. 

Lo schema generate per la 
pianificazione del Comprenso 
rio riflette il contenuto e le fi 
nalita democratiche del proces
so politico e culturale da cui 
ha preso vita: il suo fine di-
espressione dello «sforzo di 
chiarato e quello di essere 
costruzione della citta-territo 
rio. che dovra esplicarsi sulla 
base del massimo soddisfaci 
mento dei bisogni umani e so 
ciali in ogni parte di essa ». 
L'impegno sollecita il piii am 
pio e libera concorsn di tutti 

Gia la trama delta grande 
r'mbilita. che costiiuisce I'inte j 
liiatum QCnerale dello schema. 
mette in luce uno dei criteri 
principali del Piano: la mas 
sima ralorizzazinne posiibile 
del patrimonio storico. econo \ 
mico e culturale rappresentato 
dai centri minori, contrappo 
sta ad una ulteriore estensio-
ne a tappeto delle frange pe
ri feriche del capoluogo e alia 
creazione ex novo di quartieri 
satellite 

Cosi alia maglia viaria esi-
st ente. che converge a ragge 
ra su Bologna dai Comuni del 
1'hinterland. il progetto sotrap-
pone un slttema di comunica 
zione trasversali. che favoHsce 
un ricco complesso di interre-
lazioni tra i van Comuni e di 
questi con gli impianti e i ser-
rizi di scnla comprensoriale. 
a loro rolta collegati con le 
grandi comunicazioni reqiona 
ti e nazionali 

Tra le direttrici di sviluppo 
la principale e fin d'ora indi-
viduata nel quadrante nord del 
comprensorio lungo quello che 
viene chiamato Vasse di via 
Stalingrado. dal nome della 
strada che da un lato pene-
tra fino al centro storico del
la citta. e sul rersante oppo-
sto si innesta sullautostrada 
per Ferrara Padora. Lungo la 
dnrsale ri sono numerose in-
tersezirmi con direttrici trasver
sali. che la collegano con la 
principale rete viaria urbana 
comprensuriale. emiliana (so 
prallutto con Ravenna a Est 
e i porti del Po a Ovesl) e 
le arterxe nazionali. 

In corrispondema con i nodi 
formati dalle intersezioni & pre-
vista la distribuzione di gran
di impianti e servizi direzio
nali (in parte gui in costru
zione). insediamenti industria-
li, centri scdastici a largo 
raggio a"influenza, nuclei di 

residenza e attrezzature di ser 
vizi in un insieme organico che 
i tecnici chiamano « sistema 
polifunzionale integrato ». IM 
direttrice Nord dello sviluppo 
(uno sviluppo che ha gia al 
suo attiro realizzazioni cnmpm 
te e previsioni a brere termi 
ne) viene vista come « il prin 
cipale elemento di rottura del 
sistema radiocentrico attuale. 
capace di polarizzare tutta una 
serie di iniziative sotto I'azio-
ne promozionale e coordinatri 
ce dcll'ente pubblico ». 

Un'altra funzione di impor
tanza primaria e assegnata 
dallo schema alia tangenziale. 
i/ grande semianello che trac-
cia un area a nord della citta e 
con le sue 12 corsie di marcia 
raccorda tutte le autoslrade. 
e le strode staiali. provincia-
li e intercomunali convergent! 
su Bologna. Anche per la tan 
Henziale. come per la dorsale 
Nord. i punli in cui si pro 
getta di collocare attrezzature 
turistiche. ricreative, alberghie 
re. culturali, sportive, sono 
quelli delle intersezioni con i 
maggiori assi viari trasversa
li. Con questi impianti. distan-
ziati tra di loro da zone ri-
gorosamente destinate a rima-
nere paesaggio naturale. si 
vuol contribuire a fare della 
tangenziale una grande fascia 
di integrazione tra la citta e 
il Comprensorio. o, meglio. una 
c cerniera di ribaltamenlo * del
la citta nel terrilorio della 
pianura. 

Un corposo sistema di par-
chi pubblici intercomunali. na-

i furah o attrezzati e. inline, 
dtstribuito cosi nella fascia 
collinare a sud. come nella 
pianura in lalune zone, anche 
costeggiando le rive dei fiu-
mi Reno e Savena. Tra le 
funzioni che essi potranno svol-
gere c'i anche quella, specie 
per la collina di offrire una al
ternativa attraente, comoda e 
non coslosa ai viaggi spesso 
penosi coi quali. la domenica 
ci trasferiamo in massa al ma
re o verso altre mete lontane 
nella speranza (quanto soven-
te Irustrata!) di trovcre cid 
che le citta encora ci negano. 

Luciano Vandelii 
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