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Primi passi nella battaglia per restituire agli abitanti Fuso dei centri urbani 

ISOLE PEDONAU PER UMANE 
J ((pionieri)) delle amministrazioni comunali di sinistra - Problemi 
zione delle forze conservatrici - La salvaguardia dei centri stork 

di traffico e di inquinamento atmosferico - L'opposi-
:i - Uutilizzazione culturule degli spazi riconquistali 

RAVENNA 
Un esperimento die 

risale addirittura 
al dopoguerra 

A Ravenna la prima isola pedonale 
risale pratlcamente all'immediato do-
pogiierra quando, per decisione degll 
amministratori comunali, venne deciso 
di chludere a qualsiasi tipo di traffi
co che non fosse pedonale, le v:o 
central! Diaz, Cairoli e Dante, tre 
stradette sulle quali, come in via Mon-
tenapoleone a Milano o via Veneto a 
Roma, si orientava la passeggiata dei 
ravennati. 

Nel 1969, 1'amministrazione di cen-
tro-sinlstra decise di vietare l'accesso 
alia centralissima Piazza del Popoio, 
il salotto dei ravennati, ad ogni mezzo 
auto-motonzzato che non fossero i 
taxi, le autoambulanze e gli automez-
zi della Questura o della Prefettura. 
Anche per i velocjpedi quella piazza 
divenne «tabu». 

L'8 dicembre 1970. con 1'istituzione 
della zona blu e della zona verde di-
sposta dagli amministratori comunali 
(PCI, PSI, PSIUP e Indipendenti di 
sinistra) l'isola pedonale si estese a 
via Cavour, via Matteotti. Piazza Mon-
tegrappa, via IV Novembre, via Santi 
Muratori, Piazza XX Settembre, via 
Gioacchino Rasponi e all'intero blocco 
dl Piazza Arcivescovado. Contempora-
neamente il traffico urbano venne in-
canalato attraverso sensi unici che eb-
bero il gran pregio di snellirlo e ren-
derlo piu veloce. 

Le reazioni non mancarono da parte 
dei partiti d'opposizione, PRI, DC e 
PLI; l'Associazione dei Commercianti 
pretese che i suoi associati esponesse-
ro anche cartelli contro questo prov-
vedimento. Quattro mesi dopo, sulla 
base anche di sondaggi fra gli eser-
centi e gli stessi commercianti. l'isola 
pedonale a Ravenna st e ulteriormen-
te allargata estendendosi a via Cor 
rado Ricci, via Gordmi e via Romolo 
Gessi. 

Cio ha portato ad una sensibilissi-
ma riduzione dell'infortunistica all'in-
terno della citta e ad un notevole ab-
bassamento degli indici di tossicita del-
l'aria nel centro urbano flno al dicem
bre scorso avvelenata dai tubi di scap-
pamento. 

MILANO 
Fatte le isole 

ora si ristrutturi 
il servizio trasporti 
Sono passati poco pia di tre mesi 

dall'entrata in funzione della prima 
«zona a traffico limitato» nel centro 
cittadino ed e stato, nel complesso, 
un rodaggio soddisfacente. L'area ln-
teressata al prowedimento e quella 
compresa fra piazza del Duomo, la 
Scala, via Manzoni, via Senato, corso 
Venezia, piazza San Babila, corso Eu-
ropa, via Larga, via Mazzini. piazza 
del Duomo. Una fetta considerevole 
del vecchio centro cittadino compreso 
dentro la cerchia dei Navigli. 

Tre diverse zone sono riconoscibili 
aH'interno dell'« isola »: una prima piu 
propriamente monumentale, attorno al 
Duomo e che comprende la Galleria e 
il paiazzo reale, e completamente pe-
donallzzata; una seconda, attomo a via 
Montenapoleone con molte delle piu 
belle strade della Milano neoclassica, 
e caratterizzata dalla presenza di ne-
gozi specializzati, librerie, antiquari, 
gallerie d'arte, boutiques alia moda, " 
e l'area riservata alio shopping di pre-
stigio; la terza, attorno a via Vittono 
Emanuele e ricca di decine di cinema, 
teatri, ristoranti, locali notturni: la 
Broadway milanese insomma. 

In queste due ultime zone e permes-
so il transito alle auto dei residenti e 
Io scarico e il carico delle merci entro 
certe ore; la sera, inoltre, dalle 20 alie 
3. e possibile in alcune strade parcheg-
giare la vettura per accedere ai locali 
notturni, ristoranti, cinema ecc. 

Dentro l'« isola» sono raggiungibili, 
seguendo alcuni particolari percorsi, 
anche gli autosilos costruiti negh ulti-
mi anni. Due sole sono le linee di 
mezzi pubblici che attraversano in su-
perficie questa zona: la «O i>, lungo. 
Montenapoleone e la «62», lungo Vit-
torio Emanusle. Tram, filobus, autobus 
percorrono le strade di confine. 

Con 1'istituzione dell'a isola », il traf
fico automobilistico si e ridotto dav-
vero a poca cosa, in effetti si tratta-
va di traffico di attraversamento. La 
restituzione di questa parte del cen
tra ai pedoni ha posto al Comune il 
problema di qualificare queste stesse 
zone accentuandone le peculiari fun-
zioni nella vita economica, sociale e 
culturale cittadina, accentuando cioe i 
richiami per un pubblico vasto che 
qui recuperi la dimensione umana del
la citta (venendo incontro nello stesso 
tempo alle richieste dei negozianti che 
hanno Iamentato, pur senza insistere 
troppo, per la verita, un calo d'affa-
ri per una diminuzione di clienti). 

II Comune ha ora pronto un piano 
organico per la creazione di altre «iso
le pedonali» anche in penfena; certo 
occorrera nello stesso tempo impo-
stare un discorso serio sulla nstruttu-
razione dei trasporti se si vuole dare 
im senso a tutta l'operazione e perche 
i cittadini siano convinti di questa 
scelta. 

FIRENZE 
Favoriti commercio e 
turismo della «zona 
blu» (ma va estesa) 
L'isola blu di Firenze conta piu di 

tre anni. L'ordlnanza che istituiva una 
zona pedonale nel cuore della citta fu 
firmata dal sindaco Bausi il 3 giugno 
del "71 ed entro in vigore il 12 dello 
stesso mese. Con questo prowedimen
to e stata liberata dal traffico la zona 
compresa tra piazza della Signoria e 
piazza 'Duomo (quest'ultima esclusa). 
dalle 8,30 alle 20. Tale area, che rac-
chiude soltanto una parte del •cen

tro » consente tuttavia la circolazione 
su via Condotta e via Lambertesca, 
escluse dal prowedimento. 

Contemporaneamente alia chiusura 
dell'isola e stato istituito un servizio 
automobilistico dalla Fortezza da Bas
so (che si trova sulla cerchia dei viali) 
a piazza deliu Repubblica, nel centro 
cittadino: per usufruire di questo ser
vizio basta esibire il biglietto del po-
steggio della Fortezza da Basso. 

Nonostante le protests iniziali dl al
cuni commercianti, l'esperimento si e 
mostrato positivo fin dall'inizio e tale 
da richiedere ulterior! ampliamenti del
la «zona blu». Nessun danno econo-
mico e stato registrato dagli esercen-
tl, le attivita turistiche se ne sono av-
vantaggiate, addirittura i commercian
ti di via Lambertesca hanno mani-
festato piii volte 11 desiderio di chiu-
dere al transito anche quella strada, 
perche il tasso di inquinamento e in-
tollerabile. 

Prima dell'entrata In vigore del prov-
vedimento, nelle strade centrali e nel
la stessa piazza Signoria erano statl 
rilevati — da una indagine del labo-
ratorio d'igiene e profilassi della Pro-
vincia — nell'abitacolo di un'auto 5,5 
microgrammi metro cubo, mentre il 
limite accettabile era di 0,7. Nella 
piazza, dopo l'esperimento, la percen-
tuale di inquinamento e ridotta, ma 
nelle altre zone «centrali »> 6 sempre 
alta. Nonostante le richieste e i voti 
del Consiglio comunale per l'estensio-
ne della zona blu nella zona compre
sa tra piazza Duomo (inclusa, i lun-
garni e via Tornabuoni e la istitu-
zione di tre nuove linee di minibus 
dell'ATAF, nessuna iniziativa e stata 
ancora presa daH'amministrazione di 
centro-sinistra in perenne crisi, per 
cui l'attuale isola rischia di perdere 
qualsiasi incidenza. 

PARMA 
Consenso generate ad 

un'isola che si 
allarga ogni anno 

Si pub ormai affermare che la mag-
gior parte del «centro storico» di 
Parma e affrancato dal traffico moto-
rizzato. II suggestivo scenario del Duo* 
mo (stile romanico con opere di Ante-
lami, Correggio, Mazzola) e del Batti-
stero (in romanico-gotico del sec. XII), 
la Steccata con gli affreschi del Par-
migianino, piazzale della Pace con il 
Monumento al Partigiano e il Museo 
Lombardi (prezioso scrigno di cimeli 
napoleonici della consorte del « grande 
corso», Maria Luisa d'Austria), il fa-

, moso teatro Regio e tutto il circo-
stante ambiente, sono restituiti ai cit
tadini. * • 

L'avvio a questa rivalorizzazione del 
cuore della citta, risale al 1968 quando 
il Comune di Parma, tra i primi in 
Italia, varo l'isola pedonale nel conte-
sto di un organico piano di riarticola-
zione e di ristrutturazione della rete 
urbana che e stato progressivamente 
sviluppato negli anni successivi anche 
attraverso ulteriori allargamenti della 
stessa isola (1972 e 1973). Nel 1968, la 
costituzione dell'isola, accolta dai ge
neral! consensi dei cittadini, suscito 
contrastanti reazioni tra gruppi di eser-
centi della centrale via Cavour, i quali 
ritenevano che il mancato accesso del
le auto portasse nocumento alia loro 
attivita. Furono discussioni ampie, fran-
che, con gli stessi amministratori del 
Comune che si portarono di negozio in 
negozio per valutare critiche. conside-
rare problemi e indicazioni. La realta 
ha poi dimostrato che questi timori 
erano errati. 

L'obiettivo di fondo e quello di sco-
raggiare la penetrazione del traffico mo-
torizzato in citta, decentrando i «pun-
ti» di richiamo (come uffici direzio-
nali e parcheggi), realizzando arterie 
periferiche per il traffico di attraversa
mento, potenziando il mezzo pubblico 
al fine di offrire una valida alterna-
tiva di mobilita all'automobilista che 
deve lasciare l'auto nella immediata 
periferia. 

I successivi ampliamenti dell'isola pe
donale hanno trovato il generate con
senso — anche degli esercenti — per
che si e sviluppato il discorso con 
rAmministrazione, si e evidenziata la 
validita dell'isola con i risultUi della 
primaria realizzazione sperimentale, e 
soprattutto perche si e operato in mo-
do organico collocando il problema del
la estensione dell'isola pedonale nel 
ventaglio di altri correlativi interventi. 

II Piano regolatore, ha fatto la sua 
parte per reeidere le unghie alia spe-
culazione edilizia e per assicurare alia 
collettivita vaste aree destinate a verde. 
Proprio in questi giorni rAmministra
zione ha bandito un concorso di idee 
aperto a tutti per sistemare una vasta 
area di piazzale della Pace formando 
vasti spazi tra loro coerenti mediante 
il massiccio uso del verde, 

NAPOLI 
Buttano un niiliardo 
ogni anno viaggiando 

a tre km. alFora 
«L'Amministrazione consiglia a g l i 

utenti di servirsi al massimo possibile 
dei mezzi pubblici*: e questo timidis-
simo « consiglio », dato del tutto a tem
po perso, l'unica testimonianza sulla 
« politica » seguita dal centro-sinistra a 
Napoli in materia di limitazione del 
traffico privato. La frase la troviamo 
in coda ad un comunicato nel quale si 
annuncia il blocco — per urgent! lavo-
ri stradali — di una arteria che smal-
tisce ogni giomo un flusso densissimo 
di automezzi provenienti daH'enorme 
quartiere del Voroero e diretto verso 
il centro cittadino e la zona della fer-
rovia. Un flusso che procede in discesa 
e in salita, alia velocita media di 3 km. 
1'ora: dal Vomero alia ferrovia si im-
piegano anche tre ore, ma sono ancora 
alcune decine dl migltala gli automo-
bilisti napoletani che si ostinano a tra-
scorrere al volant* buona parte della 
mattinata. 

Parlare di «isola pedonali», di sco-
raggiamento del traffloo privato, susci-
ta, negli ambient! politic! e tecnici del 
Comune, reazioni nnpaurite o soonfor-
tate: nessuno vuole affrontare il pro
blema, considerato una patata bollen-
te intoccabile; nessuno vuole inimicarst 
la sterminata categona degli aautomo-

Uno scorcio di 
piazza della 
Signoria a 
Firenze 
chiusa al 
traffico 
automobi
listico. 

Lt «isola pedonali», cht cominclino a non «»»t-
re un fatto sporadico anche sa sono tult'altro che un 
dato generallzzabile, costituiscono un prlmo passo sulla 
strada per la riconsegna all'uomo della citta. La mo-
torizzailont — Incoraggiata - Indlscrlminatamtntt da 
una politica piii che ventennale —, I'urbanizzazlone in 
citta che non avevano strumentl per controllarla o 
non intendevano utlllzzare I pochi che avavano, hanno 
portato I centri Italianl alle condizloni che tutti cono-
scono: traffico caotlco, mancanza di spazi liberi per 
vivere, inquinamentl. Le « isole pedonali > tentano ora 
di restituire all'uomo II possesso dl almeno una parte 
— in genere la parte storicamente e archlttttonlca-
mente piu valida — del suo mondo. >': .- ' 

E' una conqulsta non facile perche deve infrangere 
abitudinl ormai radicate, pregludlzl, ostlllta; non facile 
perche al traffico privato deve sostituirsl quello pub
blico; non facile perche molt! interessi si . oppongono. 
II quadro che qui presentlamo e tutt'altro che un 
quadro totale, sla per quanto riguarda le citta che 
hanno imboccato questa strada, sia — piu ancora — 
per quanto riguarda le citta che questa strada rifiu-
tano e sono tuttora la grande maggioranza. Tuttavia 
e un quadro lndlcativo: II letlore vedra che tra . le 
Amminlstrazloni comunali che tentano di riconsegnare 
le citta all'uomo, quelle dl sinistra, sono all'avan-
guardia: la prima citta in assoluto che ha compiuto 
questo passo e stata Siena, la prima citta del Nord 
a segulrne I'esempio e stata Parma, la citta che Io 
sta portando alle estreme conseguenze e Bologna. Non 
e, ovvlamente, un fatto casuale: e la conseguenza dl 
una politica generale, di un rlspetto generale per Cuomo. 

La possibility o meno di procedere su questa strada 
non dipende dalle dimensioni o dalla conformazione , 
geologica dei centri (gli esempi che riportiamo riguar-
dano citta grand! e piccole; di planura — come quelle 
emiliane — e di collina, come Siena e Perugia); il 
procedere dipende dalla volonta e dal coraggio di scon-
trarsi con interessi coslituiti. Lo spazio ci impedisce, 
ad esemplo, di riferirc quanto proprio nel periodo di 
massima affluenza turistica si fa a Cervia-Milano Ma-
rittima con una serie di inizlative dirette a scoragglare 
I'uso dei mezzi privati o in una ciitadina come Lugo 
che ha restitulto ai suoi abitanti tutto lo stupendo 
complesso del centro storico o Muggia, dove un'Am-
ministrazlone democratica ha fatto quello che il centro-
sinistra della contigua Trieste non ha saputo fare. 

Non si tratta, qulndi, di « possibility » ma di scelte; 
di scelte umane, civili, culturali. 

bilisti» e quella ancora piii testarda 
dei commercianti, convintissimi tutti 
che se la gente non va in auto e come 
se non esistesse. . ' - ' 

Fra Napoli e provincia le vetture cir-
colanti sono onnai oltre 500 mila, di 
cui circa la meta concentrate nella sola 
citta di Napoli, mentre per di piu e 
giornaliera l'affluenza di veicoli dalla 
provincia al centro urbano: il risultato 
e che Napoli e una delle cittk piu im-
praticabili e inabitabili d*Europa. E' 
anche la citta dove si getta al vento, 
mediante l'uso dell'auto, un gran muc-
chio di denaro: alcuni anni fa fu cal-
colato che negli ingorghi colossali che 
si verificano ogni giorno, viene speso 
— in benzina consumata, usura dei vei
coli, perdita di tempo e di ore lavora-
tive — una cifra pari a circa 1 mi-
liardo 1'anno. 

Con tutto questo, mentre Milano e 
Roma istituiscono prowidenziali isole 
pedonali, a Napoli e'e la piii ampia li-
berta automobilistica, appena appena 
temperata dalle inutili multe per divie-
to di sosta e dall'attivita di una tren-
tina di carri-gru i quali, per la maggior 
parte del turno, rimangono anch'essi 
paralizzati nella marea di scatole d'ac-
ciaio. 

GENOVA 
I viaggiatori appesi 

ai predellini: ne 
«isole » ne «bus» 

In queste torride giornate di mez
zo agosto l'immagine piii consueta non 
e Genova deserta, ma l'impmvviso 
apparire — nel deserto della citta — 
di autobus piii affollati di quanto non 
fossero la vigilia di Natale. II fenome-
no. a prima vista inspiegabile. nasce 
dal fatto che quanti sono rimasti a 
casa hanno riscoperto il «bus»; e 
llianno riscoperto grazie al varo di 
una riforma che i comunisti vanno 
chiedendo da anni: 1'istituzione della 
tariffa a tempo, di abbonamenti spe
cial!, e di facilitazioni per gli student! 
che giungono sino alia gratuita oer i 
frequentatori della scuola dell'obbligo. 

L'aumento dei viaggiatori sui mezzi 
pubblici nei giorni scorsi aveva rag-
giunto percentuali che, stando alle di-
chiarazioni del presidente deH'AMT, 
oscillano fra il 12 per cento del centro 
e del levante e il 40-60 per cento delle 
linee che servono la Valpolcevera e il 
ponente. Nello stesso tempo il numero 
degli abbonamenti mensili ha gia supe-
rato le 20.000 unita. 

I risultati a\Tebbero potuto essere 
anche piii cospicui se fossero state ac-
colte le proposte del PCI e dei sinda-
cati: biglietto a tempo di un'ora e 
mezzo a 50 lire (ne cost a invece 70 > e 
«fascia di gratuita» per tutti dalle 4 
alle 9 del mattino. Purtroppo la rifor
ma e stata attuata solo a meta, e il 
successo estivo potrebbe preludere a 
un vero e proprio collasso in autunno, 
quando l'esodo sara finito e verranno 
riaperte anche le scuole. 

II Comune, infatti. ha rinviato a 
tempi migliori I'impegno di abbinare 
alia riforma dell'azienda tranviaria la 
istituzione di un "isola pedonale nel cen
tro e di una particolare disciplina del 
traffico nel resto della citta. Ma quel 
che fe peggio, dimostrando di credere 
assai poco agli effetti della riforma. 
1'AMT non e stata messa in grado di 
aumentare il parco-mezzi. 

Per questo i bus, almeno in certe 
ore del giorno, sono affollati nonostan
te Ferragosto sia alle porte. Solo fra 
tre anni — ha detto il presidente del-
l'AMT — arriveranno «tutti gli auto
bus corrispondenti a una congrua do-
tazioneu. Nel frattempo bisognera ar-
rangiarsi ed e facile prevedere che co
sa accadra in autunno: la gente viag-
gerk appesa ai predellini dei «bus». 
e dopo avere assaporato questa dimen-
ticata esperienza, tornera in fretta alia 
propria «500» rendendo piii densa di 
prima la «marmellata» del traffico. A 
meno che il Comune non sappia corre-
re in tempo ai ripari, per creare al
meno le premesse di una riforma au-
tentica e completa. 

PERUGIA 
Con scale mobili 
si salira il colle 

del vecchio centro 
L'isola pedonale di Perugia ha giusto 

due anni, esattamente come la Giunta 
unitaria di sinistra, scaturita dalle, ele-
zjuni del maggio del 71. Fu il 15 ago

sto del '71 che, dopo un dibattito con 
tutte le categorie interessate, si decise 
il grande salto che inizib a liberare dal 
traffico la zona piii alta dl Perugia, 
l'unica pianeggiante della citta, al som-
mo della collina. In pratica l'area 
compresa fra piazza Italia, corso Van-
nucci, la magniflca piazza Quattro No
vembre (Duomo e paiazzo del Popoio) 
e piazza Matteotti, e libera dal traffico. 

Non e stata cosa semplice: il centro 
di Perugia era passaggio obbligato per 
andare da un quartiere all'altro della 
antica citta umbra: oggi una grande 
strada di circonvallazione, perfeziona-
ta proprio in questi anni, collega — 
con il potenziamento dei mezzi pub
blici — tutti i quartieri della citta, 
come un grande anello che racchiu-
de il centro storico. Due strade nuove, 
quella di San Domenico e via degli 
Scortici (dall'universita degli Strame-
ri al Policlinico) permettono di passare 
in pratica da un costone all'altro della 
collina senza attraversare il centro. 

Restera questo un'isola morta? Pro
prio in questi giorni si e ricostituita la 
Commissione traffico che ha alio stu
dio un piano che oseremmo definire 
fantastico: una serie di lunghe scale 
mobili che dovrebbero collegare la 
zona di Fontivegge, alia base del co
stone perugino, con il cuore del cen
tro storico, secondo progetti che hanno 
trovato realizzazione, ad esempio, in 
Giappone. 

Del resto anche se solo di pietra, le 
scale a Perugi3, hanno da sempro avu-
to questa funzione di collegamento col 
centro. I Comitati di quartiere, la Pro
vincia, tutte le categorie interessate 
partecipano al dibattito per la realiz
zazione del piano: ne stanno parlando 
riviste americane, svizzere. In Umbria, 
l'isola pedonale di Perugia ha funzio-
nato da traino: Foligno, Spoleto. As-
sisi hanno cominciato a realizzare an-
ch'esse l'isola pedonale. 

TRIESTE 
Soltanto una piazza 
per la passeggiata 
di tutti i triestini 

Non si pub parlare di vere e proprie 
isole pedonali a Trieste, anche se se ne 
sente realmente il bisogno. Nel caos 
del traffico che sta diventando insop-
portabile e minaccia di bloccare tutto 
il centro cittadino, la soluzione delle 
isole (accompagnata da adeguati prov-
vedimenti per la ristrutturazione dei 
trasporti e, in maniera prioritaria, di 
quelli pubblici) e certamente auspica-
bile. Fare gli acquisti in centro sta. 
infatti, diventando un problema che 
preoccupa sia i consumatori che gli 
stessi esercenti. 

L'unico prowedimento adottato sino-
ra dairAmministrazione comunale di 
centro-sinistra e stato quello di inibire 
al traffico privato e pubblico un'area di 
circa un chiiometro quadrato attorno 
al municipio ed alia piazza Unita. Per 
1'occasione la Giunta comunale consul-
to gli esercenti (meno di una decina) 
ma si tratto di una semplice forma-
lita. Ora la passeggiata dei triestini (il 
«listdn») si riduce a quest'area, an
che se un'altra zona, il viale alberato 
XX Settembre (chiamato a il salotto di 
Trieste*) che e stato sin dai tempi 
remoti meta dei cittadini sia per svago 
che per recarsi al Politeama, che si 
trova a meta viale, e parzialmente 
chiuso al traffico. 

Ma i pochi vigili urbani a disposi-
zione sono costretti a lottare con la 
tendenza di usare il viale come zona 
di parcheggio, vista la penuna di spazi 
adeguati nel centro. 

FERRARA 
Le piazze «liberate)) 

diventano teatro 
di attivita culturali 
A Ferrara i primi prowedimenti di 

pedonalizzazionc del centro storico ri-
salgono al 1969. Le strade interessate 
aU'esperimento furono via S. Romano, 
Cortevecchia e Garibaldi. Nel novem
bre 1972, sulla base della positiva espe
rienza compiuta, rAmministrazione co
munale adotta un secondo piii consi-
stente prowedimento di pedonalizza-
zione che riguarda tutte le vie princi-, 
pal! del centro storico della citta: piaz
za Trento e Trieste, piazza Municipale, 
via Bersaglieri del Po, via Mazzini e 
una ricca serie di vie minor! circo-
stantl. 

I prowedimenti rispondono a tre Mi-
genze pre&santi: far fronte alia dilagan-

te incontrollata motorizzazione che pa-
ralizza il centro della citta; condurre 
una lotta a fondo contro i rumori e 
l'inquinamento atmosferico; recuperare 
e valorizzare il centro storico per ri-
condurlo a dimensione umana. 

Inizialmente, soprattutto da una par
te di commercianti, le reazioni sono vi-
vaci, la polemica abbastanza accesa. 
Oggi si pub, invece, tranquillamente af
fermare che la pedonalizzazione non ha 
piii oppositori. Anzi i fautori piii ac-
cesi sono divenuti proprio i commer
cianti, che si sono resi conto di come 
questi prowedimenti abbiano anche fa-
vorito il mercato commerciale. 

Nuovi prowedimenti sono alio studio 
del Comune per completare il discorso 
cosi positivamente infziato. Frattanto le 
piazze liberate dalla circolazione ven-
gono usate a fini sociali e culturali. In 
questa estate piazza Municipale e tea
tro di riuscite manifestazioni culturali. 

BARI 
' * . ; ' - ' i' < 

Forti opposizioni 
al primo esperimento 

in una sola strada 
Dopo alcune brevi esperienze. subito 

accantonate per la dura e cieca oppo-
sizione dei grossi commercianti, all'ini-
zio dell'estate e ripreso l'esperimento 
della zona pedonale a via Sparano, la 
centralissima strada del capoluogo pu-
gliese. 

II prowedimento e stato reso pos
sibile dalla ferma presa di posizione 
del Consiglio di quartiere — nominate 
solo alcuni mesi or sono — il quale 
nella sua prima riunione. fra i proble
mi discussi, ha esaminato quello del
l'isola pedonale decidendo aH'unanimi-
ta di chiedere alia Giunta di centro-
sinistra di vietare il traffico automo
bilistico nella via principale e piii fre-
quentata del quartiere murattiano. 

Questa unanime decisione del Con
siglio di quartiere ha dato forza alia 
Giunta nell'attuare il prowedimento 
dell'isola pedonale per questa via no
nostante il parere contrario dei grossi 
commercianti (che sono il piii delle 
volte i proprietari degli immobili di 
questa strada) i quali si sono sempre 
opposti al prowedimento sostenendo 
che il divieto dell'accesso delle mac-
chine a via Sparano avrebbe fatto di-
minuire di molto i loro affari. 

E* questo solo uno degli atteggia-
menti dei grossi commercianti che 
esprimono la loro oppoiizione a qual
siasi prowedimento che porti ad una 
riduzione della concentrazione dell'at-
tivita nel centro urbano, preoccupati 
come sono piii della difesa del valore 
immobiliare dei loro stabili che, in 
definitiva, del futuro stesso delle pro
prie attivita commerciali. 

REGGIO E. 
Decentrate le attivita 

che abitualmente 
generano traffico 

Con due interventi successivi, l'uno 
neU'autunno del 71. l'altro nel gennaio 

di quest'anno, larga parte del centro 
stonco di Reggio Emilia e stata tra-
sformata in «isola pedonale» dalla 
Amministrazione comunale democrati
ca. Il piano di pedonalizzazione del 
centro — che prevede ulteriori fasi 
ancora alio studio — ha riscosso ade-
sione pressoche unanime fra la collet
tivita locale. Anche i ceti comerciali, 
quelli che tradizionalmente guardano 
con maggior diffidenza a queste iniziative 
di aliontanamento del traffico dal nu-
cleo storico delle citta. dopo un primo 
momento di perplessita hanno accolto 
con favore la decisione dell'Ente locale. 

II prowedimento di pedonalizzazio
ne ha eliminato gran parte dei tra-
dizionali inconvenienti, ma soprattut
to ha favorito la promozione di mo
ment i di vita comunitaria, recuperan-
do alia fruiztone collettiva zone di 
particolare valore storico ambientale, 
quali alcune piazzette del centro (piaz
za Prampolini, piazza del Monte ecc.) 
prima intasate dalle auto. 

A tal fine, il piano regolatore della 
citta ha previsto il decentramento del
le funzioni generatrici di traffico (ge-
neralmente le attivita terziarie) dal 
centro storico ai centri direzionali ur
bani e di quartiere. In tal modo si 
mira a raggiungere il duplice obietti-
vo di una riqualificazione delle perife-
rie e di un recupero del centro sto
rico alle funzioni sue proprie di resi-
denza, rappresentanza, cultura, art!-
gianato e commercio cpecializzato. 

SIENA 
Da piazza del Campo 
comincio Tera delle 

isole pedonali 
Quella di Siena e una delle prime 

«isole blu» istituite nelle citta ita-
liane. Il prowedimento porta la data 
del 12 luglio 1965 e la flrma dell'al-
lora sindaco compagno sen. Fabbrim. 
Tuttavia, gia in precedenza, rAmmini
strazione comunale aveva disposto la 
chiusura al transito di piazza del Cam
po, consentendovi la circolazione sol
tanto in un senso. 

Al prowedimento del '65, che libe-
rava parte del centro dal traffico e 
daU'inquinamento e che suddivideva la 
citta in ura* zona nord ed in una 
zona sud, faceva seguito un prowedi
mento del commissario prefettizio che 
riapriva alcune strade per le pene
trazione nel centro di Siena. Succes-
sivamente, nel '72, rAmministrazione 
di sinistra presieduta dal compagno 
Barzanti, estendeva l'« isola pedona
le », che ora comprende larga parte 
del centro' storico: via dei Termini, 
via delle Terme, la via di Citta, bor-
go di Sopra e borgo di Sotto, la Cro-
ce del Travaglio, che e un po' il cuore 
della citta. la via della Sapienza, fino 
a piazza Indipendenza. 

In questa area sono racchiusi i com-
plessi artistici e monumentali, l'uni-
versita, il Monte dei Paschi, banche 
ed uffici pubblici e privati. Nei pressi 
della a zona blu» si giunge attraver
so due arterie di circonvallazione fuori 
le mura. 

Recentemente, per rendere piii age-
vole il traffico fuori le mura, il Con
siglio comunale ha deliberato il rad-
doppio e la ristrutturazione (con un 
contributo di 340 milioni della Re-
gione) della strada di Pescaia, che e 
una strada di penetrazione da e per 
la citta e di raccordo con la Firenze-
Siena e la Siena-Grosseto. In tal mo
do il programma di attuazione della 
<(zona blu» e delle alternative viarie 
viene portata avanti. 

BOLOGNA 
Dopo il centro 
e la volta della 

periferia cittadina 
La pedonalizzazione nel capoluogo 

delfEmilia-Romagna prese I'awio cin
que anni fa, nel settembre 1968. per 
volonta deU'Amministrazione comuna
le democratica. Si comincid con una 
decisione esemplare, non soltanto per
che fu la prima nel Paese, a livello 
delle grandi citta, ma anche perche 
venne sgomberato daU'intralcio dei vei
coli il « cuore » delta citta: piazza Mag-
giore. 

Da allora la pedonalizzazione si e 
estesa, recuperando all'uso dei cittadi
ni aree di interesse artistico (come ad 
esempio piazza Santo Stefano, con la 
sua chiesa) ma soprattutto spazi da 
dedicare alio svago dei cittadini in 
ogni punto della citta. 

Questo, infatti, ci sembra un elemen-
to importante, che accanto alia batta
glia deU'Amministrazione comunale 
contro la speculazione per conservare 
a Bologna il suo volto di citta al ser
vizio dei cittadini, i quartieri tanto del 
centro storico, quanto della periferia 
si sono impegnati nel recupero di aree 
da dedicare ai ragazzi. agli anziani. ai 
lavoratori. a due passi da casa. Ion-
tane dall'assalto dei gas di scarico e 
dei rumori delle auto. 

La pedonalizzazione e stata infatti 
estesa anche a strade prospicienti le 
scuole, a piazze che, liberate dal traf
fico, vengono ora ftnalmente destinate 
al loro autentico servizio. Eliminare il 
traffico da una strada o da una piazza 
significa per Bologna anche partecipa-
re alia lotta alia congestione del traf
fico. alia lotta per 11 verde. lottare cioe, 
come disse il sindaco Zangheri, per
che" « Bologna non soffochi ». 

Nei quartieri vengono elaborate demo-
craticamente, con la partecipazione dei 
partiti, della organizzazioni democrati-
che, dei cittadini, sempre piii numero-
se proposte di isole pedonali. Sono 
scelte ma! attuate acriticamente, che 
trovano una deflnizione concreta dopo 
un ampio dibattito. Quella della pedo
nalizzazione * dunque una forma di 
impegno che va sempre piii a fondo 
nella realta della citta e trova vasti 
consensi e partecipazioni a livello di 
tutti gli strati sociali. 

ROMA 
II centro storico 

suddiviso in 
sette «spicchi» 

La prima isola pedonale e stata isti-
tuita a Roma nell'agosto del 1968. Toc-
cb allora a piazza Navona, con la fa-
mosa fontana del Bernini, a fare da 
« cavia » ad un esperimento che via via 
si e allargato ad altre zone del centro 
storico. II divieto di transito ai veicoli 
e stato istituito negli anni successivi 
ad altre piazze e vie: piazza Santa Ma
ria in Trastevere, piazza della Fontana 
di Trevi, piazza Morgana, via Frattina, 
via Borgognona. 

Le decisioni, prese dalla Giunta co
munale dopo una serie di richieste del 
gruppo comunista, al principio regi-
strarono qualche protesta di tipo cor-
porativo, ma in effetti segnarono i pri
mi passi per la riconquista alia citta 
del centro storico ridotto ormai ad un 
immenso garage. 

Di' pari - passo e andata avanti la 
lotta dell'opposizione di sinistra per 
una diversa politica del traffico, fon-
data sulla priorita del mezzo pubblico. 
con una inversione di tendenza nelle 
scelte capitoline cominciata con gli iti-
nerari preferenziali per i «bus» pub
blici, proseguita con le «fasce di gra
tuita » e approdata nella decisione di 
concedere larghe riduzioni tariffarie at
traverso gli abbonamenti mensih ' 

In questo quadro hanno trovato rea
lizzazione due altri importanti prowe
dimenti: la chiusura al traffico privato 
del parco di Villa Borghese, aH'interno 
del quale e permessa — e solo per al
cuni tratti — la sola circolazione dei 
mezzi pubblici, e la recentissima deci
sione di vietare progressivamente il 
centro storico alia -notorizzazione pri-
vata. 

La base di questo prowedimento e 
un piano della commissione consiliare 
traffico — osteggiato dagli ambient! di 
destra, fascisti, e da una parte della 
DC — la cui prima fase e gia entrata 
in vigore da meta luglio. 

II centro storico e stato diviso in 
sette <t spicchi» all'intemo dei quali sa
ra sostanzialmente vietato il traffico 
(con permessi per i residenti) mentre 
la circolazione sara incanalata attra
verso linee di attraversamento princi
pal! che costituiscono i lati degli « spic
chi ». Per fare un esempio. il settore 
1. su cui e in corso resperimento di 
chiusura, e compreso tra la piazza di 
Fontana di Trevi. via del Corso, piazza 
Venezia, via Battisti. All'intemo di que
sta fetta e permesso solo il traffico lo
cale. ma nelle vie soora citate la cir
colazione (tranne Fontana di Trevi, gia 
isola pedonale) resta normale. Man 
mano che gli altri settori saranno 
chiusi. si verranno di fatto a creare 
una serie di isole pedonali divise tra 
loro da arterie di circolazione. 

MODENA 
Sparite 20.000 auto 

la citta riemerge 
col suo vero volto 

L*« isola pedonale» nel centro sto
rico di Modena. in vigore dal 1971, nel 
luglio scorso e stata notevolmente al
largata fino a raggiungere quasi i viali 
che racchjudono in cerchio l'antico ag-
glomerato urbano. Le strade liberate 
dal traffico hanno a&sunto il loro ori-
pnale aspetto. La via Emilia, corso 
Canalgrande, piazza Grande col Duomo 
e la Ghirlandina sono subito stati meta 
di centinaia di pedoni e ciclisti. 

Dopo qualche giorno di esitazione, 
dovuta alia novita della cosa, i citta-
dmi di Modena si sono subito im-
possessati della «nuova citta v. prima 
nascosta dalle ventimila auto che quo-
tidianamente premevano verso il cen
tra. Dai primi giorni del prossimo 
ottobre verra ristrutturato e potenzia-
to anche il trasporto pubblico urbano. 
Due linee di filobus incroceranno nel 
centro, con una frequenza media dl 5 
minuti, per permettere al cittadini di 
raggiungere ogni punto della citta. I 
filobus intern! al centro storico sa
ranno collegati alle linee pubblicba 
esteme attraverso quattro piccole sta-
zioni situate a! punti cardinal!. 

A discutere deU'ampliamento del-
l'«isola pedonale* e del piano di ri
strutturazione dei trasporti, sono stati 
chiamati 1 Consigli di quartiere, le 
categorie commerciali e i rappresen-
tanti dei lavoratori i quali hanno ac
colto con favore le proposte del Co* 
mune. 
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