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La pianif icazione 
soviet ica 

Un altro segmento della monumentale « Sto-
ria» di Edward Carr, coadiuvato nella par
te conclusiva dell'opera da Robert Davies 

Col volume appena appar-
so in Italia (E. II. Carr e 
R. W. Davies, Lc origini del-
la pianificazione sovietica • 
I Agricoltura c industria 
19261929, Torino, Einaudi 
1972, pagg. 477, Lire 8000) 

'la monumentale opera suIla 
«storia della Russia sovie
tica » dell'ottantennc storico 
inglese Edward Carr si av-
via al completamento di quel-
lo che era stato il suo piano 
originate, enunciato ancora 
agli albori del decennio cin-
quanta. In quel primo dise-
gno fu preejsato infatti ehe 
essa si sarebbe spinta dal 
1917 al 1930. Le parti pre
cedent (La rivoluzione bol-
scevica, La morte di Lenin, 
II socialismo in tin solo pae-
se) sono gia note al lettore 
italiano, presso il quale nan-
no incontrato un notevole 
successo. Egli potra adesso 
cominciare a conoscere la 
parte conclusiva, destinata 
ad arrestarsi al momento in 
cui il potere personate di Sta-
Jin si afferma nell'URSS 
pressoehe incontrastato-

II nuovo tomo e a sua 
volta il segmento iniziale di 
questa parte conclusiva. 
Esso afTronta solo una par-
ziale tematica dello sviluppo 
e del dibattito politico-eco-
nomici dell'Unione Sovietica 
di quegli anni, quella ineren-
te appunto all'agricoltura e 
all'industria. Altri due tomi, 
gia pubblicati in inglese, se-
guiranno: uno per comple-
tare, secondo lo schema adot-
tato nell'opera sin dall'ini-
zio, gli altri momenti della 
evoluzione economico-socia-
le (le finanze, il lavoro, il 
commercio) e il secondo per 
affrontare le vicende piu 
strettamente politiche di 
quel periodo. La frammenta-
rieta della pubblicazione e 
per certi aspetti un ostacolo 
al lettore. La materia trat-
•tata e tuttavia talmente im-
portante per quegli anni, che 
vedono appunto l 'awio del-
rindustrializzazione accelera-
ta dell'Unione Sovietica, da 
dare anche al presente vo-
'lume una sua sufficiente 
autonomia. 

Sebbene in quest'ultima fa-
iica Carr abbia associato al 
suo lavoro un secondo auto-
re, Robert Davies (a lui e 
dovuta, ad esempio, la se-

zione riguardante l'industria) 
stile e caratteristica del
l'opera non ne risultano mo-
dificari. Vi e sempre la stes-
sa ricchezza di dooumentazio-
ne minuziosa e precisa, che 
ha fatto di questo lavoro la 
piu accurata e dettagliata 
trattazione di storia sovieti
ca apparsa in occidente- Si 
ha in qualche caso persino 

forse piu che nelle parti 
precedenti — un'impressione 
di so\Tabbondanza. Gli anni 
esaminati furono perd un pe
riodo di acceso dibattito nel 
partito comunista sovietico 
attorno alle scelte economi-
che e politiche fondamentali, 
che avrebbero awiato l'indu-
strializzazione, scelte com-
piute sotto l'incalzare di pro-
blemi urgenti e reali- Ora il 

Scoperte 
archeologiche 

nel centro 
di Messina 

MESSINA, 12. 
Resti archeoloflici apparte-

nenti al V I , V e IV secolo 
a. C sono stall portati alia 
luce in una rona cenlrale 
della citta, durante i lavo-
ri di posa di cavi telefonici. 
In precedenza, nella medesi-
ma zona erano stati recupe-
rati oggetti che avevano fat
to intuire che I'area doves-
se appartenere ad un- quar-
tiere suburbano artigiano. 

II ritrovamento di quesli 
giomi, che ha riportato alia 
luce una vera e propria for-
nace — la prima che viene 
scoperta a Messina — raf-
forza I'ipotesi e fornisce nuo-
ve conoscenze sulla citta 
greca. 

Tra gli oggetti e i fram-
menti ritrovatii a meno di 
un metro di profondita, vi 
sono delle grandi coppe in 
materiale acromo (ceramica 
non dipinta) con iscrizioni in 
caratteri greci che indicano 
presumibilmente nomi pro-
pri. 

In base a questo ritrova 
mento ed a quelli preceden
ti — circa sessanta nel com-
plesso — il gruppo archeo-
logico diretto dal dott. Franz 
Riccobono, che opera dal 
IMS, ha redatto una serie di 
piante della citta in eta 
preistorica, greca e roma-
na. I ricercatori stanno 
adesso realizzando una map-
pa archeologica 

Le ricerche condotte nel 
sottosuolo di Messina hanno 
permesso di aggiungere ol-
Ire mille anni di storia alia 
citta ed hanno indkato nuo-
ve aree di insediamento u-
mano. Dal proseguimento 
delle ricerche e dall'appro-
fondimento degli studi si 
pensa che risullera ribalta-
ta fattuale cronologia ri
guardante i primi insedia-
menti delle genti egee nella 
Magna Grecla. 

merito di una simile cspo-
sizione e senza dubbio quello 
di consentirci una conoscen-
za precisa e approfondita 
sia della discussione nei suoi 
termini corretti sia delle po-
ste che erano in gioco. 

Le premesse della colletti-
vizzazione agraria e della 
pianificazione accelerata nel
l'URSS sono oggi uno dei 
momenti meglio analizzati 
della storia sovietica. Lo 
sono anche, ma non soltan-
to, grazie al Carr. Segnalam-
mo a suo tempo su queste 
colonne il libro di Moshe 
Lewin, anch'esso di recente 
pubblicazione in Italia, che 
allronta all'incirca la stessa 
tematica. Sui medesimi pro-
blemi gli storici sovietici ci 
hanno dato a loro volta di
verse contributi di notevole 
Valore. II Carr piu del Lewin 
si avvicina a loro, se non 
aljtro perche l'orientamento 
spttinteso alia sua analisi e 
sempre quello della profon-
da necessita — quasi inelut-
tabilita — storica delle solu-
zirtni che, sia pure a duro 
prezzo, si afTermeranno. Si 
acaetti o no questa interpre-
tazlone, possiamo comunque 
dire che il quadro di quel-
l'epoca decisiva e oggi chiaro 
nelle sue grandi linee e an
che in parecchi particolari: 
il che non e poco, se si pen
sa che proprio allora l'URSS 
affrontava, nella cornice del
la sua esperienza socialista, 
quello che doveva emergere 
piu iardi come uno dei pro
blem] dominanti del mondo 
nel nostro secolo (la neces
sity per interi paesi, persino 
per interi continents di 
strapparsi al condizionamen-
to del sottosviluppo). Quella 
chiarezza viene invece a man-
care in gran parte per il pe
riodo immediatamente suc-
cessivo. 

II difficile equilibrio fra 
citta e campagne, perseguito 
nel periodo della NEP e gia 
al centro del contrasto con 
l'opposizione trozkista e zino-
vievista, entro in crisi sul fi-
nire degli anni venti. Carr e 
Davies ne ricostruiscono at-
tentamente le fasi. Le diffi-
colta piu sensibili si manife-
starono, come sappiamo, col 
raccolto del 1927 e l'insuc-
cesso, in gran parte impre-
visto, della campagna di am-
massi dei cereali che segui. 
Fu allora che si adottarono 
misure straordinarie di re-
quisizione, simili per certi 
versi a quelle del comuni-
smo di guerra, che nelle in-
tenzioni avrebbero dovuto 
colpire solo i contadini piu 
ricchi. i kulak, ma che in 
realta gia allora andarono 
ben al di la di questo limite. 
Dopo quel duro scontro il 
tentativo di ricostruire un 
normale circuito di scambio 
fra l'industria e 1'agricoltura, 
che era stato il principale 
motivo della NEP, non riu-
seirii piu a trovare respiro. 
Questo motivo di fondo, che 
preparo la collettivizzazione, 
si intrcccio con una seconda 
preoccupazione, che il Carr 
fa propria nella sua analisi: 
ogni iniziativa tendente ad 
accrescere la produttivita 
agricola rischiava di accen-
tuare la difTcrenziazione so-
cialc nelle campagne. 

I dilemmi posti dall'enor-
me prcponderanza contadina 
della Russia acquistavano 
tutto il loro senso di fronte 
all'imperativo del'industria-
lizzazione accelerata che so-
prattutto dal XV congresso 
del partito (dicembre 1927) 
acquistera un peso crescen-
te, misurato con precise ci-
fre di investimenti, nelle 
preoccupazioni dei dirigenti 
sovietici. Accelerata di quan-
to? Tutto I'ultimo scorcio de
gli anni venti sara dominato 
da questo interrogative che 
ricevera via via una rispo-
sta sempre piu drastica. 
Carr c Davies seguono pa.s-
so per passo. mese per me-
se, 1'evoluzione dello scontro 
attorno a tali temi- La loro 
esposizione si chiude con !a 
progettazione e 1'awio dei 
primi giganteschi (almeno 
per I'epoca) cantieri, da cui 
usciranno poi alcuni dei piu 
prestigiosi impianti indu-
striali dell'URSS: la diga del 
Dnepr, l'Uralmas di Sver

dlovsk. Magnitogorsk e le pri
me fabbriche di trattori e 
di auto. Comincia il pcrioio 
in cui scmbrera a tratti che 
nessuna imprcsa sia da consi-
derarsi abbastanza audace. 

Beninteso, molti dei pro
blem! piii acuti che la storia 
sovietica pone rizuardano il 
periodo che seguira questo 
awio. II decennio trenta fu 
uno dei pcriodi piu dram-
matici non solo per l'URSS, 
ma per il mondo intern. Co
me Carr rileva nella sua in-
troduzionc il materiale a di-
sposizione dello studioso per 
quegli anni diventa di coloo 
assai piu lacunoso fonualchc 
volta del tutto carente). La 
conoscen7a dc)la fase che lo 
precedettc resta comunque 
preziosa: a tal fine dispo-
niamo con oucsto volume di 
un nuovo strumonto di note
vole valore. 

Giuseppe Boffa 

COME E STATO SALVATO IL CENTRO STORICO DI BOLOGNA 

Una strategia per la citta 
Le scelte di fondo per eombattere la speculazione e il forzato esodo degli abitanti dai quartieri antichi - II rap-
porto tra il capoluogo e il territorio circostante - Un piano caratterizzato dal grande numero di aree destinate 
ai servizi pubbliei - La battaglia sulPuso dei suoli urbani e stata vinta con il contributo decisivo dei cittadini 

i i 
A Bologna il dibattito sul 

centro storico e stato sottrat-
to da oltre died anni al chiu-
so dei circoli intellettuali, per 
direntare discussione politica 
generate, che investe, non cer 
to marginalmente, i ceti po 
polari e tutta Vopinione pub-
blica democratica. E' questa 
certamente la ragione che ha 
consentito in questo campo 
i successi iniziali, ottenidi as
sai prima che altrove dalla 
amministrazione di sinistra. 

In sostanza la linea del Co-
mune fin dall'inizio degli an
ni sessanta fu quella di con-
trastare la progressiva « pri-
vatizzazione» del centro sto
rico e di eombattere invece 
per la sua tpubblicizzazxone*: 

non certo per estromettere la 
proprieta e le initiative pri
vate dal cuore della citta, ma 
al contrario per far si che 
proprieta ed iniziative priva
te e pubbliche, si muovesse-
ro in un quadro generate di-
scusso e deciso dalla comu-
nita e dalla sua rappresen-
tanza. 

Le zone 
speciali 

II problema di fondo resta-
va perd quello della residen-
za. II centro storico di Bo
logna ha perso negli ultimt 
venti anni oltre un quarto 
della popolazione e le abita-
zioni che questi cittadini oc-
cupavano sono passate spes-
so proprio alle destinazioni in-
compatibili con la conserva-
zione attiva della zona: in ge 
nerale la popolazione emigra-
ta dal centro storico era com-
posta di lavoratori e, altro ele-
mento negativo, il piu delle 
volte ha abbandonato la citta 
per i Comuni circostanti. 

Quest'ultimo fenomeno del 
resto si presenta in genera
te per tutto il comune di Bo
logna. che va cost lentamen-
te perdendo una parte della 
sua componente popolare. E' 
questa una caratteristica tipi-
ca dello sviluppo urbano ca-
pitalistico nel periodo mono-
polistico, che terziarizza e 
sproletarizza contemporanea-
mente le grandi citta, renden-
dole piii accessibili alia strut-
tura consumistica del siste-
ma e politicamente piu doci-
li alle sue decisioni. In Italia 
cid e successo a Milano, a 
Genova, a Venezia, a Torino, 
a Firenze e, seppure piii len-
tamente, sta succedendo an
che a Bologna. 

Era dunque necessario im-
pedire che il centro storico. 
come del resto I'intera citta, 
si spopolasse ulteriormente 
perdendo in particolare citta
dini appartenenti ai ceti po-
polari, trasformandosi in una 
gigantesca struttura destina 
ta alia amministrazione e al 
consumo, deserta la notte e 
circondata in periferia da 
squallidi quartieri dormitorio. 
Un discorso naturalmente che 

BOLOGNA — Balconi e cortili del centro storico 

s'integrava con quello dello 
sviluppo equilibrato di tutta 
la citta e dell'intero compren-
sorio bolognese. 

Analizzati dunque i valori 
architettonico - ambientali del 
centro storico e disciplinata-
ne accuratamente la caratte
ristica di intervento conserva 
tivo per ogni edificio, dal re-
stauro monumentale al risa-
namento igienicoedilizio, stu-
diata in profondita la strut
tura funzionale della zona e 
le conseguenti destinazioni di 
uso compatibili con la sua con-
servazione attiva, restava da 
affrontare attraverso il pia
no comunale per il centro sto
rico il problema di un mec-
canismo di intervento, che, 
diretto dalla mano pubbli-
ca, offrisse all'iniziativa pri-
vata ampie possibilita opera
tive. E la scelta strategica fu 
quella di puntare su una se
rie di interventi nevralgici, 
operati direttamente o coordi-

nati del Comune, intorno ai 
quali I'attivitd imprenditoria-
le privata potesse svolgere il 
suo ruolo integrando Vazione 
della collettivita. -

Fra le zone ancora in gran 
parte destinate alia residen-
za, furono individuate quelle 
che per le condizioni igieni-
co - edilizie degradate e per 
esscre abitate in prevalenza 
da ceti popolari, rendevano in-
dispensabile un intervento di
retto o quanta meno guidato 
dalla mano pubblica: in que
ste zone vive circa un terzo 
della residua popolazione del 
centro storico, ma I'area oc-
cupata non arriva ad un set-
timo dell'intera superfice di 
questo. 

II piano generate del cen
tro storico dispose allora che 
in queste tredici zone specia
li non fosse consentito agli 
operatori di intervenire sul 
singolo edificio, ma fosse ne
cessario un piano particola-

reggiato per un insieme di 
edifici, sottoposto a speciali 
vincoli comunali: in partico
lare ci si proponeva di ap-
plicare nei tredici comparti 
le leggi e le agevolazioni del-
Vedilizia economica e popo
lare. 

Evitata 
la congestione 

- Lo scopo era chiaro: tmpe-
dire che la speculazione si 
impadronisse a basso prezzo 
delle zone degradate, le risa-
nasse, magari nel pieno ri 
spetto dei vincoli architetto 
nico • ambientali, ma ne espel 
lesse la popolazione origina 
ria, non certo in grado di ac 
quistare a caro prezzo le abi 
tazioni ripristinate, o di pa-
gare gli altissimi affitti im 
posti dalle societa immobi 
liari. 

Nelle rimanenti zone resi-
denziali del centro storico, le 
buone o discrete situaziou't 
igienico - edilizie e la condi-
zione economica piii solida de
gli abitanti, non avrebbero sti-
molato tanto facilmente mas-
sicce azioni speculative e si 
ritenne, realisticamente, di 
consentire il singolo interven
to edilizio, purche rispettoso 
della destinazione residenzia-
le e delle caratteristiche ar-
chitettoniche dell'edificio. 

Una seconda scelta strategi
ca immaginata per dirigere lo 

sviluppo generate delle trasfor-
mazioni nel centro storico, fu 

quella relativa all'individuazio-
ne ed alia previsione di uso 
collettivo per i cosiddetti 
•t contenitori» storici: con il 
brutto neologismo si indica-
vano tutta una serie di pa-
lazzi o di complessi di edifi
ci, che presentavano talvolta 
alti valori umbientali, che ri-
schiavano di essere riutilizza-

LE SCADENZE DELLA FINLANDIA 

Pro e contro il MEC 
I termini della discussione in corso a Helsinki sulla firma dell'accordo di libero scambio con 
la CEE - La posizione dei comunisti - Trattative con il Comecon per sviluppare la cooperazione 

Dal nostro inviato 
HELSINKI, febbraio 

La Finiandia firmera o noii 
firmera I'accordo di libero 
scamb:o con il MEC? Le po 
sizioni a favore e quelle con 
trarie non si identificano r-em 
pre con i partiti politici. ma 
spesso sono presenti all'mtei 
no degli stessi partiti. o ai 
meno di alcuni di essi. I 
c partito della coalizione » (de 
stra) e favorevole senza riser 
ve. i comunisti. in linea d 
principio. pur non respingei 
do lo sviluppo di rapporti <.om 
merciali anche con la CEi". 
sono contrari alia firma. f^I 
« partito di centro» p in 
quello socialdemocratici che 
fomiano la base deP'^ttuale 
governo, i si ed i n . si con 
Irappongono. sia pr .e con una 
piu o meno mr.cata preva 
Ienza dei priir-

Le conside' azioni a soste-
gno dell'un. e dell'altra tesi 
sono di ^rdine economico e 
politico. Sul piano economico 
i far.ori della conclusione del-
I>.cordo ammettono che es 
JO non e di grande rilevan 
za, in quanto potrebbe con 
tnbuire a far aumentare il 
reddito nazionale finlandese al 
massimo dello 0.50% all'anno 
Tuttavia. aggiungono. la sua 
firma e necessaria per ren 
dere la Finiandia concorren-
ziale con la Svezia. la Nor 
vegia e l'Austria che sono gia 
legate alia CEE da intesc nna 
loghe. La mancanza dell'ac

cordo. cioe. potrebbe creare 
difficolta per le esportazioni 
dell'industria del Iegno e de) 
la celluiosa che gia oggi piaz 
za il 50Cc delle sue vendite 
alI"e>tero nei no\e paesi del 
MEC. In questo momento. es 
si insistono. non esiste alcu 
na garanzia che i mercati del
ta CEE coniinueranno ad ac 
cetlare legname e carta fin-
landesi. mentre I'ulteriore svi
luppo dell'industria del Iegno 
e condizione pregiudiziale per 
I'ampliamento di altri settori 
industrial! come quello metal . 
meecanico. 

I rappo.-ti con il MEC.ri 
battono i sostenitori delta tesi 
contraria. non comprendono 
soltanto le esportazioni. ma 
anche le importazioni: Tac 
cordo avrebbe un influenza 
negativa sulla bilancia com 
merciale finlandese che gia 
lo scorso anno, nei confron-
ti della RFT. ha registrato un 
deficit di oltre un miliardo 
di marchi. La Finiandia. inol-
tre, e un paese dall'industria 
ancora debole. non certo in 
grado di fronteggiare la con 
correnza dell'industria europea 
occidentals con ampie fasce 
di disoccupazione e regioni 
pottosviluppate L'accordo con 
il MEC potrebbe trasformar-
la 'n paese esportafore di ma-
terie prime in cambio di pro-
dntti finiti. 

D'altra parte, a giudizio de
gli avversari dell'accordo. il 
commercio estero finlandese 
deve essere visto nel suo com-

plesso I rapporti attualmen 
te esistenti con 1'Unione So 
vietica e con gli altri paesi 
socialisti. benche rappresi-nti-
no complessivamente soltanto 
il 15% delle importazioni e 
delle esportazioni. sono di im 
portanza vitale per I'economia 
finlandese. Dall'URSS, in par 
ticolare. la Finiandia riceve im 
portanti maten'e prime e nel 
l'URSS esporta prodotti di in 
dustrie che occupano notevo
le manodopera. Una riduzio 
ne di questi ultimi potrebbe 
significare un aumento della 
gia pesante disoccupazione. 
-. L'Unione Sovietica non ha 
preso ufficialmente posizione 
sul problema della firma del 
l'accordo con il MEC. ma e 
chiaro che questo non potreb 
be non accelerare il proces-
so di spostamento del com
mercio finlandese verso occi 
dente. che ha caratterizzato 
I'ultimo decennio (in questo 
periodo la quota degli scam 
bi con l'URSS e gia sccsa dal 
18 al 12%). La CEE. infine, 
non e soltanto un'alleanza 
economica, ma un blocco po
litico e l'accordo di libero 
scambio potrebbe rappresen-
tare il primo passo, .sia pure 
piccolo, per un « assorbimen-
to» anche politico della Fin
iandia. il che sarebbe in con 
traddizione con il trattato da 
essa concluso con l'URSS nel 
IW8. 

In questo modo il proble
ma della firma da economi

co diventa politico. I pala 
dim dell'accordo non negano 
Timportanza di questo aspet-
to. ma si richiamano al te 
sto siglato per minimizzare il 
pericolo. L'accordo. essi dico 
no, prevede semplicemente la 
abolizione dei diritti doganah 
e non comprende alcuna « cau-
sale di evoluzione» che apra 
la strada a un ulteriore svi 
luppo delle relazioni a livel 
lo politico. Questo non sareb 
be neppure possibile. poiche 
nessuna forza politica finlan
dese oggi. salvo forse certi 
gruppi dell'estrema destra. e 
favorevole a un assorbimen-
to delta Finiandia da parte 
del blocco della CEE Contra 
riamente ad analoghi accordi 
conclus: da altri paesi con il 
MEC. inoltre. il termine per 
la disdetta e di tre e non di 
sei mesi e quindi basterebbe-
ro 90 giorni per ripristinare 
lo < status » anteriore all'en-
trata dell'accordo. La firma 
di quest'ultimo, d'altronde. 
non sara un fatto isolato. ma 
si inquadra neU'impegno, as 
sunto dallo stesso presidente 
Uro Kekkonen, che il volu
me degli scambi con l'URSS 
non subira ulteriori riduzioni. 
non soltanto in cifre assolu 
te (il che anche negli ulti
mi died anni. non 6 avvenu 
to) ma anche in termini per 
centuali. Essa. infine. sara ac-
compagnata da trattative con 
il Comecon per definire le 
modalita di uno sviluppo del
la cooperazione. La risposta 

positiva del comitato esecuti 
vo del Comecon e venuta 
giorni fa e i negoziati dovrcb 
bero cominciare gia in mar 
zo e potrebbero concludersi 
positivamente prima ancora 
della firma delTaccordo con il 
MEC. 

Ulteriori chiarimenti. si af
ferma ad Helsinki tra i fau-
tori della firma. potranno ve
nire dalla prossima visita, for
se in aprile, dei massimi di 
rigenti sovietici (si fanno i 
nomi di Breznev. Podgorni e 
Kossighin) e dalla prima fa 
se della conferenza per la si-
curezza e la cooperazione in 
Europa. il cui ordine del gior-
no comprendera certamente 
un punto dedicato alia colla-
borazione economica senza di-
scriminazioni. 

Un elemento positivo del di
battito in corso sulla questio-
ne dei futuri rapporti con la 
CEE. 6 che esso non ha 
creato nello schieramento de-
mocratico e di sinistra fin
landese. che comprende co
me forza principale il Parti
to comunista. quello socialde-
mocratico. e il « Partito dell 
Centro *. alcuna frattura. In 
tutti 6 presente la consapevo-
lezza che i problemi econo-
mici della Finiandia vanno ol
tre I'eventuale accordo con il 
MEC e che la linea attuale 
di politica estera rimane per 
il paese la piu valida. • 

Romolo Caccavile 

ti a prezzo di gravi altera-
zioni architettoniche e che fa
cilmente potevano prestarsi a 
operazioni speculative. Caser-
me e ospedali, talvolta rica-
vati da vecchi conventi, di cui 
si rende necessario il decen-
tramento: palazzi patrizi ma-
lamente suddivisi in apparta-
menti o adibiti a depositi; an
cora conventi, mal ridotti e 
spesso non piu necessari; chie-
se sconsacrate; le vecchie car-
ceri, monumentali ma igieni-
camente inagibili; tutta una 
serie di edifici insomma, pre-
gevoli come architettura e cer
tamente preziosi per una uti-
lizzazione collettiva, completa-
mente diversa da quella at
tuale, degradata e degradante 
per una comunita civile. 

Del resto la citta aveva gia 
nel passato provvedttto spon-
taneamente alia riutilizzazione 
degli antichi « contenitori »: 
spesso con esito positivo, co
me nel caso del Comune. del
la Provincia e delta Prefettu-
ra, in quelli di facolta uni-
versitarie, di biblioteche, di 
musei, di edifici religiosi an
cora aperti al culto, ma spes
so anche distruggendo senza 
ritegno pregevoli architetture 
e inlroducendo pericolosi ele-
menti di congestione alVinter-
no del centro storico. 

Si trattava dunque di sce-
gliere la prima delle due so-
luzioni, programmandola se
condo un piano organico che 
tenesse conto delle esigenze 
generali della citta, ma anche 
di quelle degli abitanti che 
nel centro storico si voleca-
no conservare e che manca-
vano di molti servizi sociali 
a licello di quartiere. 

Queste dunque le due scel
te qualificanti per dirigere nel 
tempo le trasformazioni del 
centro storico, evitando quel
le negative e facorendo quel
le positive. E perche cid non 
fosse possibile era necessaria 
una terza scelta strategica, 
quella relativa al traffico, at-
tualmente in via di progres
siva paralisi per il precalere 
massiccio dei mezzi di tra-
sporto priralo a danno di 
quelli pubbliei e del traffico 
pedonale. 

II problema 
dei trasporti 

71 piano fatto per il cen
tro storico di Bologna preve
de allora la formazione sue-
cessiva di numerose e sem
pre piu ampie zone pedonali 
e la creazione di percorsi pre-
ferenziali per i mezzi pubbli
ei. garantendo per questi la 
efficienza e la velocita com-
merciale necessarie a renderli 
effettivamente alternativi ad 
un eccesso di traffico prica-
to: realizzando infine ai mar-
gini delta zona storica quei 
parcheggi cosiddetti * scam-
biatori *, dai quali deposita-
ta Vautomobile i cittadini po
tranno agevolmente c' -folare 
nel centro storico a b-r.'i dei 
mezzi pubbliei. 

La validita delle decisioni 

riguardanti il centro storico 
fu assicurata a Bologna da due 
ordini fondamentali di garan-
zie: da un lato queste deci
sioni maturarono nel quadro 
delle scelte urbanistiche gene
rali che andavano formando-
si per tutta la citta e per 
I'intero comprensorio; dall'al-
tro furono prese con il con-
corso sostanziale e non sol
tanto apparente dei cittadini 
e degli organismi di base nei 
quali si concreta la volontd 
popolare. 

Contrariamente a quanto e 
avvenuto nelle maggiori citta 
italiane, il piano regolatore 
di Bologna prevede oggi in
fatti I'arresto della crescita 
residenziale d el capoluogo, 
crescita indiscriminata che ri-
sponde soltanto alia logica del
la rendita urbana e non a 
nuella di uno sviluppo terri-
toriale equilibrato: Bologna 
potra crescere ancora da met-
zo milione a seicentomila abi
tanti, ma la maggior parte 
dell'incremento $ destinata al-
I'edilizta economica e popo
lare. 

I consigli 
di quartiere 

// piano di Bologna si op-
pone anche aU'espulsione del
le industrie nei comuni cir
costanti, senza d'altra parte 
sabotare lo sviluppo industria-
le di questi ultimi. Nuove zo 
ne industriali gestite da so
cieta pubbliche consentiranno 
allora I'inserimento armonico 
a basso costo di nuove fab
briche nell'area urbana, men
tre d'altra canto gli insedia-
menti terziari, che lo svilup
po capitalistico tende a con-
centrare soltanto nel capoluo
go, dovranno disporsi equili-
bratamente su tutta I'area 
comprensoriale. 

Ed infine il piano genera
te di Bologna presenta la sua 
caratteristica forse piii quali-
ficante, nella grandissima 
quantita di aree riservate ai 
servizi pubbliei. La quota di 
circa cento metri quadri di 
servizi per abitante, tre vol
te superiore a quella tardiva-
mente decisa dalla legge nel 
1968, rappresenta d'altra par
te non gia una scelta impo-
sta dail'alto, da amministra-
tori coraggiosi o da tecnici 
qualificati, ma la scelta ope-
rata direttamente dai cittadi
ni, concretata dai consigli dei 
18 quartieri del Comune e 
sancita dalla decisione della 
amministrazione municipale. 

Infatti attraverso anni ed 
anni di discussioni e di la
voro operativo, al quale han
no partecipato i tecnici del 
Comune, ma anche moltissimi 
cittadini e specialmente lavo
ratori. quartiere per quartie
re sono state individuate le 
aree inedificate necessarie par 
accogliere i servizi ancora ca-
renti: gli asili nido e le smo
te materne, te scuole dell'ob-
bligo e i campi per il gioco 
o lo sport, i giardini e i par-
chi naturali, i centri sociali. 

assistenziali, sanitari, commer-
ciali, associativi, ricreativi. La 
azione popolare organizzata 
attraverso la rappresentanza 
dei consigli di quartiere. c 
quasi ovunque riuscita ad im-
pedire che sorgessero abita-
zioni, uffici o fabbriche, lad-
dove I'area in questione era 
invece prioritariamente indi-
spensabile per la realizzazio-
ne di un servizio pubblico: 
le licenze edilizie. sottoposte 
preventivamente ai consigli di 
quartiere, sono state spesso 
respinte, impedendo che nuo 
vi abitanti si insediassero — 
per soddisfare naturalmente le 
esigenze delta rendita eddizia 
~~ dove invece i servizi pub
bliei non erano ancora stijfi-
cienti per gli abitanti gia in-
sediati. 

E' stata una battaglia du 
ra e accanita per t'uso dei 
suoli urbani, fra le destina
zioni private e quelle pubbli
che. che mai avrebbe potutn 
vincersi con le sole forze del-
Vamministrazione, ed e stata 
vinta per t'apporto decisivo 
che ad essa hanno dato i cit
tadini. generalmente al di so-
pra delle distinzioni di par
te. Battaglia che seguita oggi 
per la gestione di quelle scel
te urbanistiche: con le deci
sioni che i Consigli di quar
tiere prendono continuamen-
te per le spese relative ai 
servizi pubbliei. da realizza-
re con i contributi di urba-
nizzazione pagati dai privati 
costruttori e piii in generate 
con i finanziamenti del Co
mune. 

In tutta la citta come net 
centro storico ~ che c diviso 
in quattro quartieri — la po
litico^ urbanistica bolognese 
non c e non e stata, dunque. 
un fatto di vertice, ma una 
paziente. faticosa costnuione, 
alia quale prendono parte for
ze politiche e culturali, sinda-
cali e cooperative, ma cht 
trae sostanza e incisirita dai 
diretto, capillare c decisivo 
contributo dei cittadini. 

6. Campos Vanuti 


