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1. LNA VALUTAZIONE CRITICA DEL PROGRAMMA STRAOROINARIO

Pen cento anni, dallrepidemia di colena del 1884 si E parlato
dei malanni, dell.e carenze, dei difetti di Napoli. Tutte
queste cose non mancano davvero. Pe16 ona dobbiamo panlane
- oltne che dj. come fane qualche cosa che non c'E - di come

non perdere qual,che cosa che c'e, che nonostante tutto funzj.ona
bene e che dovnebbe continuare a funzionane.

Infatti il ternemoto deI 1980 ha rj-1evato, insieme a disagi.
e stontune incredj.bili, una capacita. di reazione altnettanto
sonpnendente, che si 6 tradotta in forme tecniche nagionevoli
e efficaci. GIi aspetti positivi e negativi sono intrecciati
fna lono, e j.1 giudizj-o sul Pnognamma stnaordinanio deve
necessaniamente essene complesso. l,la conviene consideranLo,
prima di tutto, ne1 quadno nazionale: 6 i1 pir) importante
tentativo fatto nell'Italia nepubbLicana per collocane un
intenvento pubblico d'emergenza in una corretta connice
urbanistica; pen col,legane f.a lono restaunj-, ni,struttunazioni
e nuove edificizi.oni; per attivare pnocedune amministrati-ve
e appaaati tecnici adattj- all'emengenza, ma trasfonmabili
in stnutture stabili e nonmali. G1i ostacoli incontrati.
in un ambiente cosi difficile - j-L sottosviluppo, la deli.nquenza
onganizzata, 1'ungenza dei bisogni elementani - accrescono
i1 r.j.1ievo dei risul.tati ottenuti. E se nella peggione ipotesi
gl,i ostacoli diventeranno preponderanti, nimarri. 1 ,espenienza
conoscitiva pii impontante finona tentata j.n una citta del
Sud. I nj-sultati scientifici pubbLicati sono gie. rilevantissimi,
e formano la base indi-spensabile pen ogni col^netto j-ntenvento
f uturo.

Le nel,azioni successi-ve dananno un nesoconto suI prognamma

stnaondinanio. 1o tenten6 di nicondurlo a1 gioco del,Ie circostan
ze da cui deniva, e del-Ie lono soll,eci.tazi.oni. divergenti,
pen scopnine - attravenso 1,ana1isi deI passato - i possibili
sviLuppi futuri. E' presto per un giudizlo storico, ma d
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tempo per una niflessj.one su cosa
Pnognamma, quando 1e componenti. in
un equilibrio d ivenso e durevole.

pud succedene dopo il
gioco dov ranno tnovare

Un pnimo tentativo fatto ne1 febbnaio '81 dj- calcolane
i fabbisogni complessivi (che in base a1 Censimento de1

'71 arnivavano a pir) di 1OO mila alloggt neI Comune di
NapoLi, e a pii di 200 mila ne1Ia pnovincj.a) ha dimostnato che !
pnovvedimenti proporzionati a queste cifne condunrebbeno a nevi.
sionare i1 slstema attuale degli insediamenti e delle infna-

utilizzando necessaniamente 1a manovra de11est nutt u nC ,

anee, non quelLa de1le costDuzioni pubbli.che.

La legge 219 de1 14 maggio 1981 ha escluso quest'ordine
di scelte, e ha impnesso aI Fnogramma i- suoi caratteai vincol,an-
ti, che sono pen un venso "conservativi-", per un verso ,'innova-
tivi't.

Le Scelte consenvative sono que1le di tonnane ne1 solco
delf intenv ento edilizio pubblico, finanziando dinettamente
Ia cost.uzione di 20 mila all-oggi; e di concentnarli i.l
pii possj.bile nel, capoluogo, acquistando a questo scopo
circa 400 ettanj- di aree libere o panziaLmente edificate.

Le scelte innovative tendono a garantire l,efficienza e

La tempestiviti. di questo gene!.e tnadlzionale d'intervento:
i tempi fulminanti (entno dieci gionni f indlviduazj-one
de1le anee; nei successi-vi quindici gionni 1a lono occupazione;
in altni quindici gionni. l,affidamento deLle operazioni
esecutive a1le impnese ) ; 1a pnocedura deIla concessione,
che aff i-da alle impnese tutte 1e operazioni, tecniche esecuti.ve,
dalI'acquisto dei tennenj. alLa consegna de11e opene; I'aumento
dei costi ammi,ssibili, sottoposti a1 contnollo de1 CIpE;
1a designazione de1 Sindaco di Napoli come Commissario di
govenno per lresecuzione deI progaamma, soggetto soltanto
a1la Costituzione e ai pnincipi generali dell,ondinamento,
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la fonmazione di un Comi.tato tecni.co-amministrativo, formato
da cinque funzi.onani govennatj-vi, che sostituisce a questo
scopo 1'appanato de1 comune. Per altno Ia Legge pnevede
La possibiliti che una pante degli alloggi sj.ano real,izzati
fuoni da1 comune di NapoIi, e nomina a questo scopo Ccmmissari-o
di. Govenno i1 presidente de11a Giunta reqi.onale, autot^izzato
a openare con 1e stesse pnocedune, e con i tempi sfalsati
di dieci gionni.

La risposta dei nesponsabili designati a1l-e ni.chieste de11a
Legge connegge ancora i1 t j"ro, e lega pen quanto possibile
S1i interventl alla connice unbanistica vigente, scegliendo
te sue parti pii a.vanzate. I 13.500 alloggi da coLlocane
ne1 Comune dj. Napoli senvono a completare i due grandi piani
pen lredilizia economica e popolane di Secondigliano e di
Ponti-ce1l-i, a attuare il" ,'piano de11e penifer.j.e" appnovato
da1 Comune ne11'apnile de1 1qeo, e a compiere una senie
di piccoli interventi sperimentali in tutta la citta. 11
necupeno del Piano del1e periferie conduce a destinare i
fondi della legge in pante ai nuovi edifici, in pante a1
nestauro o nistnutturazione degli edifici esistenti, e a
accnescere f impontanza delle opene di ut'anizza-zione pnimanie
e secondanie, destinate non solo ai bisogni del1e case compnese
ne1 Prognamma, ma a que11i arretrati deIl,e zone ci-ncostanti,
e questj- orientamenti. sono confermatj- dalle leggi successive.

I templ stabilitl sono nispettati entno i1 Z7 giugno 1981 ,
COn una sonprendente mobilitazj"one di enengie Che i-mpnonta
tutto i1 successi"vo svolgimento deIl'oper-azione. Alcunj-
dei miglioni specialj.stj- italiani si i"mpegnano in questa
avventura, come funzionari aggregati o consulenti del Commissa-
niato, oppune come progettisii dei consorzi di impaese.

Ne1 1983 si affrontano, 1e difficol-ta. dec j.sive de1la regolamen-
tazione del necupeno, pen cui non esiste una pnassi- tradiziona-
Le. La nonmativa tecnica a definita ne1 febbraio, distinguendo
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tne modalite.: la conservazione, Ia sostituzione e i1 comple-
tamento, che l.endono possibile una scelta spnegj.udicata
fra i tne trattamenti-. La val,utazi-one economica E discussa
a lungo, e vien nisolta solo ne1 febbnaio del 1984, quando
iI CIPE approva un meccanismo parametnico, che pud sostitui.ne
il- computo a misuna. Solo dopo questa data i1 recupero sj.
avvia, mentne Ie nuove costruzioni pnocedono pii speditamente.

Dunque 1a. filosofia de1 Programma stnaondinario e 1a ni-sultante
di panecchi-e spinte eterogenee, e regj.stra vanie esigenze
dell-a situazione r-ea1e. Le scelte deI fi.nanziamento diretto
de1le costnuzioni e della concentrazione ne1 capoluogo sono
nese inevitabili daIl, ungenza, da11, impossibiliti. di fan
conto su una pnoduzione edj,Lj.zia non abusiva e daI sospetto
del-]a deportazione, che colpisce per ora - non senza ragi-one
- ogni nadicale mod j-f j.ca deI sistema j-nsediativo. Le scelte
conseguenti suj- tempi, sui poteni eccezionali e sui pnezzi
denivano daLl'emengenza, dalla sfiducia nei poteni tradizionali
e da11a minaccia dei fenomini patologici: Ia speculazione
fondiaria, 1a malavita. La camorna A stata tenuta fuoni
dagli atti de1 potene pubblico, ma_desa ta.lona,.]ei |.apponti. f na
i pnivati (ne11e fornitune, neLl,e assunzioni di mano d,opena,
neIle guandianie dei cantieri) facendo salire i lono costi.
A sua volta 1a scelta strategica di aggredine con questo
pnognamma Ia fascia perj.fenica intermedia tascj-a aperta
ne11'unj.co modo possibile Ia pnospettiva di un intervento
globale, che pud continuane j-n due dinezioni, venso i1 centno
stonico e venso i1 ternj,torio esterno; individua or.ganismi
edilizi di dimensione limitata ( 1e fnazioni annesse fna
Ie due guenne ) dove 1e. quantiti delf intervento pubblico
possono incidene in modo sj,gnificativo; permette di usane
fin d'ona i due metodi paraLleli de1 necupero e dell.' innovazio_
[€, e di calcolane gIi effetti de11a ],ono associazione,
offnendo un chianj-mento pnognammati.co clecisivo pen ogni
sviluppo futuno. Le procedune specifiche - specialmente
pen i1 necupero - scaturiscono da un sernato confnonto fna
i funzionani de1 c ommissariato, i pr"ogettisti, g1i operatoni
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e le autonita di contnorlo, e sono piD pensuasive di ogni
formula ideata a tavorino, anche se manca ancona 1a venifica
de1 consuntivo. L'insuffi.cienza degli- apparati pubblici
nonmali - in cui si sommano I'incunia rocale, iI novinoso
inquadnamento delf impiego pubbrico italiano, 1e difficolti.
giunidi.che e economiche pen I,acqui_sizione delle anee, 1a
scansa affidabiliti. degli enti pubblici come esecutoni derre
opene di unbanizza-zione - ha neso pnefenibile ir tnasfenimento
de1 maggior numero di nesponsabilite agli openatoni edilizi
(ma nesta I'incognita del1e infrastnuttune genenali, che
nestano ne11'ambito pubblico e fonse non annivenanno in
tempo ) . A sua volta 1'ufficio tecnico de1 commissariato
si 6 attnezzato come contnopante dei- concessio-nani, ed E

diventato 1'embrione di un nuovo appanato tecni-co modenno
e efficiente. rnfine iI nitando de1 necupeno e 1a decisione
di avviane in anticipo ra nuova edilizia su11e anee libere
(cinca 3/4 del totare ) denivano dal1e difficolt}. obiettive
ma anche dalla necessiti" di nealizzane - nel conso de11'opena-
zione stessa - i1 volano pen fan uscine g1i abitanti darre
case destinate al necupeno, (cinca 6.OOO famiglie).

Restano da supenane 1e difficolti. dovute a1r'evoluzione
del Pnognamma stesso, dar 1gg1 al 1gg4, 1e leggi successive
alla 219 hanno niconosciuto che 1e opene di unban lzzazione
vanno rappontate anche "a] necupeno dei fabbisogni annetnatir',
e infatti, 170 dei 400 ettani espnopniati sono destinati ad at
trezzatune pubbliche, fna cui '1oo scuore e 24 giandinil
i pcezzi sono stati messi a punto con successive deribene.
der crPE e copenti da suc.cessivi s.tanziamenti. pnopnio questa
"scandalosa" langhezza di pnevisioni indica fino a che punto
E stata miglionata f impostazione quantitativa delIa regge
del '1981 : 1'obiettivo infatti si 6 . tnasfonmato darl'aggiunta.
di 20.000 alloggi (una goccia ne1 nane dei bj.sogni di Napoli) aJIa niqualifica_



zione di una parte significativa delIa citta, la cintura
de1le dodici fnazioni in cui si niscontnano 1e condizioni
di maggior disagio ( un affollamento medio di 1 ,25 abitantj-
pen stanza, contno 1,05 pen Napolj-, ma pir) dj, 2 nelle aree
di j-ntervento, con punte f i"no a 2,8 nel 1981 ).
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2. LE PRGSPETTIVE DI PROSEGUIMENTO

Nel]rautunno del 1985, se tutto va liscio, i cantj.eri de1
Programma straordinario sananno intenamente avviati, e questa
data (non 1'ultimazione deIle opere) E i1 termine pol-iticamente
significati-vo entro cui un altro pnognamma dovni. essere
fonmulato, penchd j- suoi effetti si saldj.no connettamente
con queIlj. pnecedenti.

Un proseguimento confonme a1 Pnognamma in atto non e pnoponibi-
Ie. 11 tenremoto de1 1980 - come 6 stato pii volte notato
- e senvito a mettere in Luce un degrado gii. avanzato, che
6 1a vera emergenza da affrontane con Ie nisorse di. tutta
1a nazione. l\4a panadossalmente questa situazione non pud
esseae affnontata efficacemente coi poteni e 1e pnocedure
eccezj.onal1, perchE nichiede dunata, ampiezza geognafica
e negol-anite. che non possono essene assj-cunate da un intervento
st.ab.dinanio.

I1 soprassalto di enengie dei lggi ha intenrotto 1a stagnazione
pnecedente, e 1a sfj.ducia di poten mette.e mano ai malanni
di Napoli. Ora occonre travasane queste enengie in un,azione
"ondinaria", costante, sicura, che sola. pud a1la lunga novescia_
ne la situazione. 1n Italia 1a p j.ani"f icazione urbani-stica
non ha tnadizioni lontane, come in Olanda o in Inghiltenna,
e 1e ci.tte. che hanno una buona gestione de1 tennitorio _
Bologna, l\4odena, Bnescia, Como - hanno impiegato tre o quattno
tonnate ammj.nistrative pen novesciane 1a pnecedente situazione,
pantendo dagli anni Sessanta e muovendosi nei Iimitl de11e
leggi ordinani.e italiane. Le g.a.ndi citta non hanno saputo
fane altnettanto, e NapoIi d una gnande citta speciale,
con caratteri suoi pnopri. euaL'd }a ,,negol-arite,, adatta
pen NapoIi-? E quali cambiamenti occonrono ai vani livelli
amministratj.vi - per raddtizzare la sua situazione?



-8-

Conviene pantj-ne dal Prognamma staaondinanj.o,
dal1a sua logica Ie i-ndicazioni necessani-e.

r■ cavare

In pnospettj-va, i due ondj-ni di scelte della legge 2.19 dovnebbe-
no essen ribaltati, ci.od que11e consenvative essene innovate,
e que11e innovative essen nicondotte a1la nonmaliti.

Ved iamole una pen una:

a) 1'organismo  urbano  reale  ё  l'ag91omerazione  napoletana,
che  comprende  ―  second。   la  delimitazione  propOsta  da■
Comitato  tecnico― scientifico  della  RegiOne  Campana  in
ordine  all'attuazione  della  leggge  219  -  85  comuni  in
Prov■ nc■ a  di  Nap。 li  e  di  caserta,  con  una  popo la2■ One
residente di 2.850.000 abitanti a1 1981.

In essa occOrre distinguere ― da un puntO di vista storico
-  la  cittさ   e  piら   di  cento  comunitさ   di  antica  origine
(p9i  ridOtte  dalle  aggregaziOni  succeSSive).  1l  Comune
di Napoll さ una costruziOne amministrativa di cinquant'anni
fa, che ■nclude una d02Z■ na di cOmun■ ta c.rcostanti trasfOr―
mate in frazion■ , e che ogg■  e caratterizzatO da un esauri―
mento delle possibilitさ  insediative, sicchё  la sua popolazio―
ne  ha cessato  di crescere  fra ll  1971  e ll 1981.  Invece
la cOrOna cresce ancOra vivacemente. Gli abitanti dell'agg10_
mera2■ one  SonO  aumentati,  nello  stessO  per■ OdO,  di quas■
11 9%,  con una densita cOmplessiva di oltre 2.500 abitanti
per  chilometro  quadrato,  che  cOmpensa  valori  quantO  mai

ineguali  (」 0.300  nel  capoluOgo,  e  da 400 a  17.500 nella
cintura).  oueste  cifre  derivanO  sOprattuttO  da  cOme  il
mosaico dei cOnfini comunali taglia il sistema insediativo.
La realta urbana attuale non puδ  essere analizzata nernmenO
in  questo  mOdo  elementare ―  e  tanto  meno  pianificata
―   senza  fare   astraziOne  dalle  delimitazioni  vigenti,
che  ag9ravano  le  disugua91lanze  e  formano  un  labir■ ntO
amministrativ。 , terreno di coltura della pat。 10gia sociale.



ragionevole
i1 nuovo paogramma di intenventj- dovn), essene formulato
ne1la scala gi.usta, ciod pen I'agglomerazione. Tutto lasci.a
pensane che la combinazlone fra recupeno e nuove costruzioni
non potni pii, in futuno, esser calcolata ne11a scala
comunale, ma nel nucleo satuno - cornispondente aI Comune

di Napoli - bisogner;. fane prevalentemente iI recupeno,
e ne11a corona esterna 1e nuove costnuzioni.

b) L'edilizia sovvenzionata, pagata co1 denano pubblico,
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Se fra La logica delt'immobili.smo secolane e quelIa dei
dieci giorni si tr.overe una via di mezzo

non basta a nisolvene j-l pnobLema de11a casa. 11 suo
incnemento fi.no a paneggiane i. bisogni. (che a NapoIi
hanno un anretnato di cinca dieci volte maggi-one de11e
quantiti. de1 Prognamma stnaot"dj-nani-o ) non d possibile
con 1e nisonse attuali e non e desidenabile, penchd i
meccanismi. de11'assegnazione pubbl,ica pnodunnebbero,
in gnande scala, inaccettabili squilibri sociali.

Le espenienze europe e negli ultj-m:- vent,anni dj-mostrano
che Ia cornetta dj-visione dei compiti fna l,amministnazione
pubblica e g1i, openatori privatj- d un'a1tr-a: Ie amrninsitra_
fo nn iscono i te n nen i 1i- operatori fanno 1e case.
veno che a Napoli f impnenditonia edilizi.a privata negolare
i quasi inesistente nei confronti di quetla abusiva;
ma 1'unico modo di capovolgene questa situazione e di
tagliane a1la base l,abusivismo a l,intervento pubblico
fondianio, che acquista (non espropria) i terreni, 1i
attfezza e Ii mette a disposizione degli operatonj- pubblici
e pnivatl a ptezzo dj. costo, contnollando in cambio i
caratteri tecnici e i livelli qualitatj-vi.

Questo genene d'intervento camb.ia radj-calmente i conti-
economici. Un semplj.ce calcolo d questo: 2OO mila alloggi



- 10 _

(f inteno fabbisogno annetnato de11'agglomenazione )

equi.valgono a un mili-one di stanze e a 30 milioni di
metni quadnati utili 10rdi.

Le espenienze fatte altrove dimostnano che tutta I'openazio
ne pubblica (acquisto dei terreni. agricoli. opere di
u n ban j.z zaz ione primanie e secondarie) i"ncide su1 metno
quadnato uti-Le pen circa 50.000 Iine di oggi. In queste
condizioni i 1.500 miliandi del1a 219 sanebbeno serviti
a comperane e attnezzane tutti i tenneni occonrenti
(comprese stnade, impi.anti, scuole, giardi.ni pubbllci,
ecc. ) e questi sold j- sanebbero nientrati in tne-quattno
anni, offnendo agli operatoni condizioni tanto competitive
da mandan fuoni mencato j. terreni pnivati, con 1,edil-izia
abus i-va sov nastante .

Ne11e condizioni di NapoLi i tenneni dovnebbeno esser
pagati pii de11e 1O m11a,/l j.ne consuete ne1 Nond, (che
tuttavia sono una pante minore deI costo complessj-vo);
1e opene di unbanj,zzazione sanebbeno pii care pen it
disordine tennitoniale ma se anche 1, incidenza a metno
quadro util-e diventasse doppia o tripla, l,openazj.one
potrebbe essene messa in moto con un fondo di notazione
di alcune centinaj-a di miLj.andi, e chiudenebbe in pareggio
a qualunque 1ive110, tanto i i1 margine fna il contributo
da chiedere agli openatoni e j.1 costo dei tennenj. suI
mercato pir) g1i onenj. di legge,

Dunque da un punto di vista strettamente economj-co,
con gIi stessi soldi si sanebbe potuto Sviluppane una
manovra fondiania decisiva pen tutta l,agglomenazione.
I "costi" stanno altnove: I,intecvento i.n coaso nesta
nei limiti di guardia che 1'edilizia pubblica ha sempne
nispettato nei confronti de1 mencato speculatj.vo, quindi
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pud convj-vene con esso e perslno incentivarlo. Invece
un intervento indil"j.zzato sui tenreni lo taglienebbe
alla nadj-ce, e esigerebbe - ma pnovochenebbe aIla lunga
- un comportamento impnenditori.aLe sia dell,appanato
pubbli.co sia deglj. openatori privati. Oopo la fase
di avvio, f intenvento pubblico pen j.1 nuovo andnebbe
in paneggio, svincolandosi dai- finanziamenti statali
che potnebbeno essene nivensati ne1 necupeno e ne1
sostegno di.netto agli utenti pii disagiati, oppune
potnebbe esser pontato in attivo, finanziando in parte
le altne openazioni.

In conclusi-one, I'acquisto dei terneni - che e tnadizional-
mente un accessonio de11, intenvento edilizio e fa pante
deIle spese a fondo penduto - pud diventare un investimento
pnoduttivo, quindi j.nnescane una logi.ca dj. autonomia
finanziania e openativa, divensa da que11a assistenziale
a cui appartiene anche iI p nogramma stnaordlnario,
sebbene a1 mi.glion Iive11o.

noto che ]e situazioni di Sottosviluppo non possono
essen connette dagli intenventi estenni, se questj.
non mettono in moto un pnocesso autonomo di sv!-1uppo.
Le scelte local"i per 1a gesti-one del pnogramma stnaordj-na_
rio si muovono in questo senso, e neaLizzano il- nasslmo
di autonomia compatibile con 1a di.pendenza finanziaria
e coi conseguenti contnolli. Solo cambiando questo
meccanj.smo economico si pud fane un passo decisivo
venso 1'autogovenno e i1 necupeno dell,j.dentita politica
delIa citta.

Pen g1i altri punti, aI contnanio, occonne uscj.ne dalla
logj-ca de11'eccezionaliti e tonnane a que11a delLa
normalita. L'apparato pubblico deve essene incrementato
e attrezzato pen assumersi tutai i compiti amministnativi che



g1i spettano. La rosa degli openatori deve essene allanga-
ta, includendo non solo gli impnesani ma anche j-mpnenditoni
pubblici e pnivati che nealizzino in pnopnio una gamma

di alloggi diversi, da assegnare, da affittane o da
vendene. In questa gamma i1 nuolo dei pnogettisti deve
essene precisato e limitato, per nispondene a specifiche
esigenze di openatoni e di utenti.

Vediamo come dovrebbero t nas fo nmans i"

- i compiti del1e tne categorj.e.
gnadualmente

c) G1i uffici tecnici e amministrativi- degli enti locaLi
sono stati ideati per i1 pj.ccolo cabotaggio dei compiti
tnadizionalj", e sono ben lontani dal1a dimensione aziendale
occonnente per un intervento di-netto su1 tenritorio.

Easta nicordane che neI prj,mo decennio deL ,90O - quando
A stata creata 1'organtzzazione pen l,edillzia sovvenziona-

. ta i.taliana - questi cornpiti sono stati sottnatti ai
comuni e attnibuiti agLi Istituti per 1e case popolani,
(mentne negli altri paesi eunopei spettano natunalmente
agLi enti 1oca1i democnaticamente eletti).

Oggj- questi uffici sono quasi inesi.stenti nei piccoli e

med j, comunj-, si sono sviluppati nei gnandi comuni
con una onganizzazi.one onizzontale pen settoni sepanati
(atti patrimoniali, lavori pubblici-, edilizia, unbani.stica,
ecc.) che basta da sola a impedire g1j. intenventi coondj.-
nati. Un ufficio unico verticaLe pen un gnande intenvento
di unbani.zzazione pubblica, che fa tutto, dai piani
urbanistici agli acquistl dei terneni, ai pnogetti
e a1le esecuzioni deLle opere pubbliche, a1le assegnazioni
dei terrenj- e a1le appnovazioni dei progetti edilizi,
sl E potuto fane solo a Brescia (mentre si e dimostnato
impnatj-cabile a Modena), e compnende 18 pensone, mentre
1'ufficio deL Gneaten London Councj.l pen Thamesmead -
che 6 solo una voLta d mezza pir) gnande di S. polo
- ne ha 180. I1 miglj.ai.o di pensone degli uffici analoghi
de1 Comune e della pnovincia di Napoli dovrebbeno essene
selezionate e raggnuppate i.n tuttialtno modo per diventa.e



-13-

utillzzabili in un programma dj. intenventi coordinati.
I 65 funzionani e i 20 consulenti del Commissariato
straondinario sono una task force Sii connettamente
collocata ma panadossalmente esigua; Ia Iono pnoduttivite
e stata sonpnendente, e tuttavi.a deve tnovane un passo
pii negolane in una stnuttuna pli stabile.

In pnospettiva, 1'apparato pubblico openante nella
scala de11'agglomenazione dovrebbe tonnate ad assumersi
la maggj.or parte dej- compiti oggi attnibuiti a91i openatori
mediante la concessione:1'acqulsto dei tenreni e i1
development successivo, fino a1la cessi,one dei Lotti
fabbnicabili agli openatonl pubblici e pnivati.

La supplenza degli openatoni a un appanato pubblico inef -
fj.ciente a accettabile solo per un j.ntenvento standardiz-
zato come 1'attuale (dove i ternenj, si espnopriano
e si occupano drungenza, non esiste una fase di nicessio-
ne a divensi soggetti, nd un vincolo dj. paneggio econcmico).
l\4a operando su langa scala, come si e detto, i tenreni
devono essene acquistati a un ptezzo accettabile pen
1a controparte (niservando I'espnopnio ai. casi ecceziona-
1i, e sfuggendo a1 contenzioso connesso al,La sentenza
de11a Conte Costi.tuzionaLe ) ; j- 10ttj. fabbricablLi devono
essere ceduti a una plunaJ-j-ti. di impnenditoni pubbl-ici
e pnivati.' oppontunamente dosati-; tutta 1'openazione
dopo aven nicevuto un fondo di notazj,one inizial,e,
deve autofinanziarsi facendo quadnane iI bj-lancio fna
acquisti, opere pubbliche e cessioni.

Questi atti comportano responsabilita politico-ammj.nistna-
tive non delegabil,i fuoni daLl,amministnazione pubblica,
e nesta solo L raltennativa di affidanli- agli uffici
no.maLi (dove i1 contnollo pol,itj.co e immedj-ato, ma

gravano i- vincoli amministnativi-, economici e sindacali
delf impiego pubblico, oppune a una azienda pubblica,
meno contnollabile, ma pii autonoma e efficiente ) .
F inora nel1e citta de1 Nond sj. E preferj-ta la pnima
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soluzione, che tuttavia dopo i pnimi anni si dimostra
eccessivamente nigi-da. A Napoli pnobabilmente E pir)
oppontuna 1a seconda, sia pea 1'efficienza, sia pen

I'adattabilita. a un assetto istj.tuzional-e complesso
e in evoluzione.

d) G1i. operatoni privati, che hanno dato complessivamente
buona prova neLl'esecuzione del Pncgnamma stnaordinaaio,
possono in pnospettiva essere sol_lecitati dall,ente
pubblico a un compito pii impegnativo: costnuine Ie
case coi pnopri so1di, su tenneni acquistati e unbanj,zzati
dal1'amninistn azione Ioca1e, con appnopniati incentivi
e contributi pen colma.e iL maggion costo de1 necupeno,
e con un controllo pubblico sui prezzi di cessione
e dj. affitto. Non basta lnfatti cont.apponne alla imprendi-
toria tnadizionale, specul,ativa e abusiva, una j-mprendi-
tonia connetta e nispettosa del fini pubblj-ci, Occonre
mirane a un risultato pii impontante: nompere 1a connessio_

. ne fra impnenditonia e compnavendi-ta delle anee, e
offnj.re a tutta f impnenditonia napoletana I,occasj-one
di qual-ificansi industnialmente, puntando suIl'uti1e
impnenditivo e non su11a nendita parassitani-a.

I1 prezzo dei tenneni a Napoli E langamente influenzato
dalla rendi"ta unbana. eueLli del pnogramma stnaondinari.o
sono stati pagati. cinca 3g mila Ij.re a1 metro quadrato,
e i1 valone venale medio calcol-ato da] CRESME pen gIi
espnopni pendenti in citti 6 di quasl 6O miIa. li.ne al
metno quadrato. Cid ostacola" f intenvento pubblico,
ma apre anche l,oppontunite di offnine i tenneni unbanizza_
ti da]1'ente pubblico a un pnezzo competj-tivo (sopnattutto
se scelti fna quel.li agricoli, e non fabbnicabili i-n
base ai. precedenti piani unbanistici). L,angomento
persuasivo pen g1i i.mpnenditoni non pu6 essere un appelLo
retonj.co nE la pnomessa di mar-gin j- pnecani sulle commesse



e)

- tc -

pubbliche, ma un calcol,o dj. convenienza economica valevole
alla lunga: unroffenta negolane e costante di tenneni
unbanizzati a ptezzi pii bass j- deI mencato. Come si
sa dalle espenienze gii fatte i1 prezzo che manda in
pareggio 1'ente pubbLico E langamente competitivo pen

g1i operatori, e un'offenta pubblica sufficientemente
ampia colmene. tutto il mercato fondiario. Su questa
strada coincidono Sli intenessi dell,'ammrnj.stnazione
e quellj- degLi imprenditori; j,1 paneggio economico
de11'unbanizzazione pubbli.ca diventa una garanzia di
continuita. pnoduttiva pen g1i openatoni; la lotta contno
1'abusivismo diventa una difesa contno Ia concornenza
i.11ega]e; si smonta j.1 gioco de11e supplenze, e ognuno
torna a fare i1 propnio mestiene.

Ritengo che 1'Ing. Ral10 accettenebbe questa sfida
deI "nitonno a1la nonmalita" con la stessa pnontezza
de11a pnecedente basata sulltemengenza.

Quanto ai pnogettisti, i.1 dibattito necente sui nisultati
de1 e 

"og ".iil--!filfio i nar i.o dimostna ra lono poslzione
scomoda, poj-cha nei pnogetti vengono in luce tutte
le forzatune de1 cicfo pnoduttivo attuale. I gnuppi
pnogettuali dei dodici consonzi di- impnese hanno ideato
soluzloni diversissj-me, che condizionenebbero Ia vita
degli abitanti nei vani comparti, e non sono giustifj-cate
da signifi.cative divensj.ti. degJ-i ambienti o dei pnocessi
realizzativ i, ma piuttosto dal- 1e pnefenenze degli autori.

Una simj.le ampiezza di mandato d eccessiva, e non gj-ova
nemmeno alla bonti" de1 risultato anchitettonico. In
pratica, una stessa ma.te.ia - I,edilizia pubblica,
finanziata e di-stnj-bu ita con pnocedune che impediscono
i.1 confnonto con pnoduttoni, intenmedi-ani. e utenti
- d stata scolpj.ta in dodici- modi divensi, dove pesano
1e rttendenze" degli anchitettl piuttosto che 1,iarlattarnento
aI contesto f isi.co
saniato ha svolto

ongan iz zativo. L,Ufficio del commis-
pneziosissi-mo lavoro di indinizzo,

ｅ

　

ｕ ｎ
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e di contnollo, tnovandosi talvolta a fan da contnopante'
e si e mosso in un terreno culturalmente pii avanzato,
perche 1'unico collocato in un .uolo persuasivo. I
gnuppi pnogettuali sta.nno ne1l"a posizione anomala di
essene ingaggiati e pagati dagl-i openatoni, che devono

fan quadnane i loro conti ma non costr uiscono pe n

sa. Dunque diventano degli intermediari; ognuno deve

offnine una pnopria interpretazione delf intenesse
pubblico, e ne11o stesso tempo salvaguandare 1e esigenze
o.ganizzat ive deI gnuppo concessionario.

lotti fabbricabili fananno j- progetti dei Lono intenventi,
in base aLle specifiche esigenze delIa Lono clientela.

1n prospettiva, lrappanato pubblico
Ia connice pnogettuale comune; poi -
pubblj-co fare i pnogetti esecutivi de11e
zazione pnj-mania e secondaria - g1i

Sia 1'ente pubblico sia 9li
loro uffici stabili, e aLle
lavonenanno funzionani intenni
ognuno con un nuolo nagj.onevolmente

dovri. pr epara n e

mentre I'appanato
opere di u nban iz-
assegnatani dei

openatoni formenanno i
nispettive pnogettazioni

e consulenti esterri
limi.tato.

L'ufficio deI commissariato 6 in questo momento iI
nucleo pnezioso de1 futuro apparato tecnico pubblico,
che dovri. assumene panecchie delle funzioni. attua].mente
decentrate presso i concessionani (la vaLutazione dei
contesti - nelle varie scale da quel-1a urbanistica
a quella edilizia - dovni. avvenine in questa sede pen
essere oggettivamente contnollabile); i. gruppi di progetta-
zione sono i1 sunnogato dell-e futune onganizzazioni
stabili deg1i imprenditoni, quando 1a lono attivita.
diventeri. continua i- Ij-beri professionisti- intenvennanno
come consulenti nell'uno e ne11'aLtno caso.



3. LE CONDIZ10NI GENERALI DEL PROSEGUIMENTO

11 compontamento "normale'r dei vani soggetti 6 ostacolato
da molte anomalie di ondine genenale, che nj-guardano tutta
1'Ita1ia. L'attrezzatura tecnica degli enti pubblicj. si
scontra con 1e negole deL pubbl:.co inrpiego, che sembrano
fatte apposta per mettene Ie amministnazioni in stato di
infenionita. La costituzione di un mercato edillzio regolane
tnova 1e difficolta de1 costo deI denano e deI calmiene
pubblico degli affittl, Le competenze pnogettuali sono distri-
buite in fonma antiquata, con fa prevalenza deglj. studi
professionali pni.vati, non legati da rappo.tj. onganici coi
produttoni e con le amministrazioni.

Se si aspetta 1a soluzione di tutti questi problemi genenali,
a impossj.bile pensare a una tempestiva evoluzione dell,j.ntenven_
to pubblico per Napoli, e del nesto Ia situazione genenale
vennd messa in moto sopnattutto dal ni.fl.usso deLLe innovazionj.
gie. spenimentate locaimente.

C'e solo una condizione pneliminare indispensabj.le, che
deve venine da un pnovvedi.mento nazionale: 1a nlfonma dell,asset
to ammj.nistnativo Iocale, onmai supenato dalIa nealti. OeJ
fatti (anche pen i1 prognamma stnaondinario sl sono dovuti

dentno e fuori dai confini comuna.li. A maggior nagione, il pnose
gui.mento de1 Prognamr.a dovaebbe .investine una senie di. situazio]
ni dentro e fuoni dai confini del comune e de.Lfa pnovincia,
e non E concepibile un coondinamento tecnico che non siariferj-to a un soggetto poli.tico pnimanio, fonte aLmeno come
91i altni soggetti da coondinane. euesta d 1a difficolta
che ha fatto fallire j. comprensori ideati negli anni , 70,
compreso que11o speciale pnevisto dalla legge pen Venezia).

nominane due commissani di govenno. _
e i1 Pnesidente de11a gj.unta neoionale

Anche i.n questo campo si aspetta da molto
genenale, e il. l\.4inistro Scalfano ha

i1 Sindaco di Napol i
- pen g1i intenventi

tempo un pnovvedimento
pnesentato a1 Se nat o
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il disegno di legge 31I ("Ordinamento deile autonomie loca]i"),
che ni-pnoduce un disegno pnecedente presentato ne11'agosto
deI 1982, con gLj- emendamentj- delLa Commi.ssione affari costitu-
z io nal i- del Senato.

l\4a i1 dibattito che ha preceduto questi- pnogetti e ancona
in corso, e 1a soluzione appare tutt'altno che matunata.
In ftalia i geneni degli enti locaIi - comuni, pnovincie,
negioni - sono scnitti nelLa Costituzione, e 1e lono pnenogative
sono immutate da molto tempo. Pen attuane un lono riordinamento
- come hanno fatto e nifatto g1j. altri paesi - e pen sfuggj.re
a1la proceduna di nevj-sione costituzionaLe, i1 disegno di
legge confenma il- comune come ,'ente tenritoniale di base,',
e tnasforma la provinci.a in un ente prognammatore, j.ntenmedio
fna comune e negione. Per 1e anee circostanti alie gnandi
citta 6 prevista 1a ,,pnovincia metnopolitana',, che assorbe
alcuni compiti dei. comunj. - fna cui La pianificazlone unbanisti-
ca - e esige Ia nidefinizione di. tutti gLi ambitj. amministrativj.
infr!nioni, compnesJ. i comuni stessi, pen supenane il regi.me
vigente di uguaglianza formale, Ia legge pnevede 1'autonomia
statutani.a de11e pnovi.ncie e dei comuni.

E' evidente l,eco de11e espenienze eunopee e rnondi.alj., condotte
da tempo nel1e citta maggioni e genenalizzate negli anni
'60 e ' 70 (ni.condiamo 1e ',comunita unbane,, istituite i.n

Fnancia ne1 1966, e iI Local Govennment Act inolese del
1972 e ta ni.fonma tedesca o"r ]6ZSll--ila i:. -io.t- p"'ese, ch_c
spesso resta indi.etno, d soggetto a un doppio penicolo:
I'immobilismo e la ',sindnome Cell,Etiopia', (i1 vizio di.
conquistane gli impeni quando questi stanno passando di
moda). In Inghil,tenna gi-i. si di.scute urj pnogetto di abolizione
delIe contee metropolitane e deL Gneaten London Council_
e tutte le soluzioni rigj-de ideate m;"
in via di nevi.sione.
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Le  ultime  battute

tre cose:

del  dibattito intennazi-onale dimostnano

Le comunitd. oniginanie (i 130 mila campanili contati dai
geografi fnancesi ne11'Eunopa de1 tardo Medioevo) nestano
un nifenimento pnezioso, da pnesenvane in ogni assetto futu
no. La Fnancia ha consenvato i suoi 36 mi.la comuni, su cui
ha potuto costnuine vani sistemi di cincoscnizioni modenne.
Invece i raggnuppamenti di comuni" - pnomossi in Genmani.a,
e in Itali-a, e ancora inconaggiati daL disegno di legge
3If, che parla con dispnezzo dei "comunj.-polvene,' -
hanno dato genenalmente cattiva pnova.

fI. Le gnandi citti. non si somigliano fna 1ono, e ognuna
ha una sua stnuttura carattenj.stica, d? studiane e

da nispettane. Una nicenca discussa nel convegno di
Benlino de1 settembne 1gg3 ha classi.ficato l4 tipi
di- governo metropolitano, senza contane i modelli stonici

. singolani come que11o di Londna ( con 1a city e i 33
bonoughs) che nimane fuoni discussione.

rrr. r1 nuoLo deLle anee metnopolitane si sta tnasfonmando
per I'impatto derla nivoluzione micnoelettronica, come
Giancanlo Mazzocchi- non si. stanca di nipetene. Diventano
meno impontanti i compi.ti tradizionali di govenno,
e cnescono ra vani-eti. e 1'ampiezza de1le connessioni
neg ional i .

rn conclusJ-one, occorne sbloccane ir nostno centenanio ondina-
mento degli enti locaLi, ma i1 disegno di legge 31 1 resta
tnoppo nigido, e re disposizioni genenali surle anee metnopoli-
tane devono ancona essere nipensate. pen questa parte, 1'appnoc-
cio pii giusto e pii attuale sembra una senie dl pnovvedimenti
minati ai singoli casi-, e i1 pnimo potnebbe niguardane r-a
citti. di Napoli.
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Si tratta di mettene a fnutto gLj. studi gia. fatti e Le numerose

competenze utilizzate ne1 Pnognamma stnaordinanio, pen studiane
la struttura effettiva de11'agg]onerazione napoletana e

ideare un ordinamento ammj.nistnativo connispondente a questa
realta. L' identifj.cazione di un ambito amministrativo globale
B solo un aspetto, e natunalmente un super-comune con un
supen-sindaco non basterebbe a nisolvene nessun pnoblema
(basta considenane il Comune di Roma, che d pii vasto de11,agg1o
merazione napoletana definj-ta come sopna e ha quasi. La stessa
popoLazione, dunque d g i-i, un super-comune, ma nealizza una
dimensione urbana pii ingovennabile che mai ) . Occorne neIIo
stesso tempo ideane un'anticolazione di ambiti minoni, che
conservj.no una dimensione pnaticabil-e e adatta a consentj.re
un napporto democnatico coj. cittadj.ni, pnobabilmente nicalcando
Le comunita tnadizionali, compnese quel1e inglobate negli
anni ,30 da1 comune capoLuogo. Le funzioni modenne devono
essere distnibui.te nagionevolmente fna i vani 1ive11i, e
un pnogetto fondato su queste funzi.oni si. pud fane moLto
meglj-o pen una nealti specifj-ca che per un caso astratto,

fn questa occasione si dovnebbero guadagnane tutti 91i spazi
di autonomj.a che aiutino a sfuggine 1e aLtre difficolta
(Ie norme su1 pubblico impiego, su1 cnedi.to edr.l-izj.o, sugli
affitti, ecc.), senza andan contno alle leggi nazionali. C'd i1pnecedente de11e province autonome dj- Trento e Bolzano,
e de1le negioni, a statuto speciale, che possono in centa
misura negolansi da s6- in questioni analoghe, spesso con
risultati eccellenti.

una nifonma di questo genere potnebbe essene i1 nuovo ,'intenven-
to stnaondinarioi' da chiedene alIo Stato pen Napoli: i1primo ena basato sg- una erogazione di so1di, accompagnata
da vari controlli; questo sarebbe basato su un nuovo assetto
isti.tuzionale, pen consentine a Napoli da fan da sd e di



avviare - coi necessa.i contnibuti statali - un clclo di
intenventi autosuff icienti..

La rifonma amminj.stratj.va e la p j"an j.f icazione deg1j. intenventi
potnebbeno esser combinati j-n una legge speciale. L'i.ntegnazione
dei due provvedimenti, mai tentata in Italia, aiutenebbe
a evi.tane i fallimenti di altne leggl speciali come quel1e
per Venezia, che date j.n mano agli enti locali esi.stenti
- responsabili dei maLi da conneggere - hanno funzlonato
a novescio (1o stesso esito si aspetta pen l,uItima legge
appnovata a fine novembne da1 Senato).

Fonse pen questa via L'arretnatezza de11a metnopoli napoLetana
potrebbe esser nibaltata in una pnioriti.: sanebbe 1a prima
ci.ttA itali.ana a nicevere j.1 nuovo statuto metnopolitano,
e ad attnezzansi 1n conseguenza, tr.ovando una coLlocazione
nuova a1le sue eneagie. I nisultati potnebbero ancora una
volta mel"avigliare, L' Italia e un paese pieno di sonpnese,
e non sempre catti-ve.


