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1. - PREMSSSA 

Nel 1948, in sostituzione de1 Piano Artoni approvato nel 
1940,'il Comune incasicava gli architetti ,Albini, Castiglioni 
e De Carlo, di elaborare un P.R.G. in base alla legge del1942. 

Redatto'il piano sulla base di una relativa stabilita de 
mografica e:~di una razionalizzazione della citta sotto il prg 
filo delle~:infrastrutture e dei. servizi mancanti, la G.P.A..ne 
rese impossibile 1' adozione fino a quando nel 1954 il Comune 
di Reggio fu obbligato a redigere un P.R.G. dall' apposito de 
creto legge. 

Un nuovo incarico all' architetto Albini consent? di ri= 
prendere i vecchi studi e di elaborare un nuovo P.R.G. adott 
to nel 1958. 

Gli elementi caratteristici de1 nuovo piano erano: 
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a) la previsione di un asse attrezzato con direttrice nord-sud, 
allo scope di favorirne lo sviluppo, sino allora trascurato 
a vantaggio della direttrice est-ovest lunge l'asse deila 
via Emilia; 

b) lo sviluppo residenziale della citta versa sud-ovest (Cerre 
to) e sud-est (Scandiano), con ampi cunei di Verde agricolo 
the penetrano sino al centro della citta; 

c) la riconferma dello sviluppo industriale nella zona a nord 
della'ferrovia Milano-Bologna e la previsione di move zone 
industriali e miste a nord della via Emilia in localit& via 
Emilia all' Angelo e S. Maurizio; 
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d) la salvaguardia della zona agricola, mediante l'adozione dl 
norme restrittive atte ad evitare la proliferazione di case 
fuori delle zone di espansione, e il tentativo di ricreare 
un equilibrio tra citta e campagna, mediante espansioni re= 
sidenziali e miste nelle frazioni piu importanti, atte a fa= 

vorire la permanenza in loco della popolazione non piu dedi= 
ta all' agricoltura; 

e) 1' obbligo previsto dalle norme per le zone di espansione di 
redigere piani particolareggiati di iniziativa privata sopra 
una superficie minima di 10.000 mq., al fine di consentire la 
realizzazione di complessi residenziali dotati di un minim0 
di servizi. 

In sede di controdeduzioni, l'accoglimento di una parte de; 
le osservazioni presentate aumentava in misura gravemente esage= 
rata le previsioni residenziali stabilite da1 piano originario 
in circa 240.000 abitanti. 

La soppressione di alcune destinazioni a servizi - converti 
te in aree residenziali - e 1' increment0 delle previsioni resi= 
denziali e miste, produceva cosi un considerevole equilibrio fra 
le destinazioni abitative e i relativi servizi necessari. 

11 P.R.G. adottato nel 1958 fu quindi revocato nel 1961 e 
sostituito con quell0 risultante da11 1 accoglimento delle osser= 
vazioni; 

Wove osservazioni furono masse al piano da1 Consiglio Supe 
riore dei Lavori Pubblici nel 1963, relativamente alla conserva= 
zione de1 Centro Storico, al rapport0 fra aree per attrezzature 
e previsioni residenziali complessive e alle norme di attuazione. 

In modo speciale circa le norme, il Consiglio Superiore,pur 
ammettendo la funzionalita urbanistica dei piani particolareggia 
ti di iniziativa privata, ne respingeva la validita per i motivr 
giuridici soltanto oggi superati, dopo 1' approvazione della lez 
ge 6.8.1967 n. 765. 

I1 P.E.E.P. adottato nel dicembre 1962 consentiva di riequi 
librare nelle zone di espansione il rapport0 residenza-servizi, 
modificato con 1' accoglimento delle osservazioni nel 1961. 

I1 primo stralcio de1 P.E.E.P. fu approvato nel 1965 mentre 
e ancora sub-judice il second0 stralcio adottato nel 1964 con 10 
scope di allargare la prowista di aree per l'edilizia economica 
e contemporaneamente di riequilibrare il rapport0 residenza-ser= 
vizi anche nelle zone pilx interne della citta. 

Rel frattempo si elaboravano gli studi per la preparazione 
dei piani comprensoriali nella provincia di Reggio e in quelie 
limitrofe (il decreto di autorizzazione per il piano comprenso= 
riale di Reggio e de1 giugno 1966), si impostavano i primi model 
li alternativi per lo sviluppo regionale, si completavano le riz 
cerche sulla nuova viabilita e sull' edilizia scolastica estese 
a tutto il territorio provinciale. 
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Negli anni 1965 e 1966 l7 Ufficio Tecnico cornuBal<~ e i CO; 

sulenti urbanisti, con il contribute di una commissione consi= 
hare ampiamente rappresentativa, prepararono su tali basi ma .~- 
relazione preliminare al P.R.G., the veniva approvata con tre 2 
stensioni, da1 Consiglio Comunale'il 21.3.1967. Tale relazione 
v&niva tradotta nella stesura definitiva de1 piano, terminata 
nel luglio 1767. 
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2.1. Assetto territoriale padano 

Lo sviluppo di Reggio va esaminato in primo luogo nel quz 
dro dell' assetto territoriale padano. 

Non ci si puo limitare infatti nellI integrazione regio= 
nale delle decisioni e dei programmi, ne a Ear la sommatoria 
dei programmi provinciali, intercomunali 0 tanto men0 comuna= 
li, ne meramente a razzionalizzare le tendenze in atto, per= 
the queste sono in larga misura il prodotto di quel policen= 
trismo statico, di quella framxentazione locale dei programmi 
e dell@ decisioni the 6 stata criticata. 

La situazione attuale si presenta tale da consentire di= 
versi modi di sviluppo ulteriore, tesi comunque a razionaliz= 
zare le tendenze in atto, sia da1 punto di vista economic0 
the, soprattutto, da1 punto di vista spaziale e territoriale; 
situazione aperta, quindi, a nuove soluzioni politiche ed o= 
perative. 

Un programma regionale, lo si awerte gia per l'esperien 
za dei primi convegni e dibattiti, si articola anzitutto su 
grandi direttrici. I1 ruolo dell' Emilia-Romagna va inquadra= 
to nel contest0 interregionale e nazionale. A quest0 proposi- 
to tre tesi ideali the semplifichiamo per chiarezza di ragio= 
namento, si contendono il merit0 de1 contenuto razionale de1 
programma: 

a) la programmazione regionale emiliana - e questa la prima 
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tesi - deve mirare soprattutto the la regione d?i, 
una certa competizione con il Veneto, 1' area di decent= 
mento delle conaestionate zone industriali di Milan0 e dzl 
t8triangolo'1, area di espansione delle economic esterne lom 
barde e di accresciuto richiamo turistico-balneare. Le in: 
frastrutture viarie da potenziare sono quelle attuali (Via 
Emilia-Autostrada de1 Sole) con una struttura di support0 
alla direttrice principale di sviluppo rappresentata dalla 
Autostrada pedemontana. 
Chiameremo questa tesi: dell' integrazione subalterna; 

la programmazione regionale emiliana - si sostiene con la 
seconda tesi - deve mirare ad una cooperazione da proprie 
posizioni di forza (supposto the esistano) con la citta - 
regione di Nilano e co1 "triangolog', in funziol?e di un p i.A 
equilibrato rapport0 fra il "trianqoio" e 1' Italia ten= 
le e meridionale, soprattutto quanto ad intensita e gradua 
lit2 di grandi investimenti infrastrutturali e industriali 
pubblici. 6' necessario, quindi, creare un'alternativa al 
lo sviluppo delle fasce pedemontane in prossimita dell' i= 
drovia padana, the pub rappresentare una forte struttura 
di support0 al decentramento lombardo. 

'A tal fine e necessario prevedere alcune direttrici nord- 
sud per rafforzare i punti di appoggio intermedi rappresen 
tati da Cremona, Mantova, Ferrara e Rovigo. 
Chiameremo questa tesi: de1 policentrismo indifferenziato; 

la programmazione regionale emiliana - ed ecco 12 terza te 
si - deve porsi all' interno dell' area padana in funzione 
di un piti equilibrato rapport0 tra 1' Europa centrale ed 
orientale e 1' Italia. 
L' Emilia e il Veneto, poste al centro de1 sistema infra= 
strutturale italiano attuale e futuro, si prestano ad una 
integrazione organica delle economic esterne rappresentate 
dalle altre Nazioni de1 NIX e da alcune aree orientali eu= 
ropee, con 1' inter0 sistema portuale tirrenico ed adriati 
co. 
Pilx the rovesciare una tendenza in atto, the gia app2rtie= 
ne a quest0 sistema (Europa Lotaringica - Torino - I~:ilano- 
Geneva), si tratta qui di discutere se scegliere e specia= 
lizzare il territorio second0 le sue vocazioni geografiche. 
E percio, appaiono chiare le direttrici di sviluppo fornate 
in prima approssimazione da1 sistema Brescia-Cremona-Parma- 
La Spezia- Brennero-Verona-Hodena-Reggio; Europa centrale e 
Orientale-Trieste-Venezia-Padova-Bologna-Italia de1 Sud; ed 
ancora Europa orientale ed aree balcaniche-Trieste-venezia- 
Ravenna-Valle de1 Tevere-Roma. Tali direttrici principali 
collegano trasversalmente le aree sviluppate poste a nord 
lung0 la pedemontana veneta e a sud lungo la pedemontana e= 
miliana. 
E qui itasta navigabile de1 PO trova la sua cOi3ocaziOne 
per la messa in valore, in corrispondenza delle grandi di= 
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rettrici nord-sud, di aree attualmente depre 
li di incentivazione e di COnSeTJente SVilUDDO. *. 
Chiameremo questa tesi: delle direttrici aiternative di sviluppo. 

Tre proposte di assetto territoriale 

Becentemente son0 stati proposti tre modeili di assetto ter 
ritoriale dell' area padana the corrispondono abbastanza bene ay 
tre tipi di sviluppo precedentemente illustrati: 

a) Ii ITOdeliO Vigliano parte da una idea di organizzazione euro= 
pea per metropoli. 
11 modelio e sviluppato assimilando ii concetto di citta-re= 
gione e quell0 di citta-metropoli; e accolto il concetto di 
urbanizzazicne guidata e controllata, di disincentivazione 
delle conurbazioni, generatrici di fenomeni di congestione, 
della localizzazione delle industrie di base in prossimita 
de1 mare, concetti tutti pacificamente e generalniente accol= 
ti: ma non pub non destare forte perplessita la previsione 
di una popolazione di 40.000.000 di abitanti dei quali 1' 80% 
circa nelle zone de1 pedemonte. 
11 modello urbanistico conseguente, da un lato prevede una 
rete di base infrastrutturale in tutto o in parte coincidek 
te con modelli proposti in precedenza (e infatti il vincolo 
storico ambientale the condiziona in parte le scelte); dallo 
altro prevede una forma urbana di sviluppo sulle grandi li= 
nee pedemontane, a forma di pettine rispc'tto alle grandi in= 
frastrutture viarie di base (per owiare al pericolo dei fe= 
nomeni di congestione), the lascia completamente esclusa l'a 
rea centrale della Valle Padana. 
Non e prevista la valorizzazione della fascia insediativa ten 
trale della Valie Padana, ne delle possibilita offerte dalla 
navigabilita de1 Pb; si assegna, infatti, soltanto una fun= 
zione di collegamento al canale navigabile Venczia-Torino. 
(figura 1). 

b) 11 modello Pacigaiupo (insieme a Corna Pellegrini e Xazzoc= 
chi), scaturisce da una necessit& comune ai formulatori del= 
la proposta piemontese, di inquadrare la pianificazione re= 
gionale in una dimensione piu vasta; cio+ di inquadrare a 
scope di veri,‘ica l’ipoiesi d- .L assetto regionale in quella 
di tutta la Valle ?adana. Quindi , entranbi i disegni risen= 
tono di tale impostazione particolare: cosi 6 evidente the, 
nel rflodelio piemontese, i' area torinese e vista come cernie 
ra delle due fasce urbanizzate pedemontane e sono pare visti 
con chiarezza i collegamenti transalpini in direzione ovest, 
mentre, nel m,odello nilanese - in iinea generale formalmente 
analog0 al prim0 - sono considerati piu dettagliatamente e 
pi6 compiutamente i collegamenti ver~ticali delia Valle Padana 
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e, di conseguenza, l'utilizzazione di alcuni 
di, nonche i collegamenti transalpini co1 centro Europa. - 
In sostanza, il model10 della viabilita regionale tende piti 
decisamente alla ret@ regolare<ortogonaie. (figura 2). 

c) 11 modello Campos Venuti - Coop,. Architetti (proposto da1 
centro S.P.E. al Minister0 de1 Biiancio )l?a u.n presupposto 
dichiaratamente riequilibratore dell' area padana, rispet= 
to al triangolo; sono quindi accentuate le fasce di svi= 
luppo nord-sud, the sono chiaramente individuate nelle va= 
rie infrastrutture di collegamento verticale. 
I collegamenti in sense orizzontale, oltre alle fondamenta 
li direttrici pedemontane, ne comprendono due altre inter= 
medie the interessano i centri padani depressi. 
11 sistema ortogonale si fa, rispetto agli altri due model 
Ii, piti chiaro e pit proporzionato in quanto a regolarita 
di maglia; il sistema portuale risulta a sua volta pi6 o= 
mogenexmente diffuso rispetto al territorio: sul Tirreno 
(s avona, Genova, La Spezia, Livorno) e ~11' Adriatic0 (Trie 
ste, Venezia, Ravenna, Ancona). 
Da considerare, infine, the il ?o si inserisce naturalmente 
e funzionalmente nel disegno ortogonale, aggiungendo agli 
altri nodi, numerosi punti di interscambio fra iltrasporto 
su gamma e su ferro e quell0 fluviaie. questa proposta e 
quella the meglio realizza UM modelio di distribuzione orno 
ger-iea sul territorio, essendo anche integrata con l'indi= 
cazione delle aree .da disincentivare (triangoio industria= 
le) di quelle da razionalizzare (fascia pedemontana) e del 
le aree da incentivare (direttrici nerd-sud al centro e al 
l'oriente della pianura e oltre le fasce urbanizzate). (fi 
gura 3). 

Dei tre schemi di sviluppo territoriale proposti, ci pa= 
re the le due tesi di integrazione subalterna e di golicentric 
smo urban0 si risolvano comuwue nella propagazione all' Emi.= 
lia dt 3110 sviluppo concentratd nel 

_ - 
"triangolo" industriale. 

Le tesi.sono, qujndi, destinate a scontrarsi con uno de= 
gli obiettivi generali de1 programma economico nazionale. 

11 'tprogramma'T, infatti, e contra l'espansione a macchia 
d'olio de1 "triangolo" industriale, e contra la crescita di 
concentrazione tradizionale delle localizzazioni industriali, 
nella fascia sub-alpina e padana occidentale. 

2.2, Assetto territoriale comprensoriale e comunale 

Problemi analoghi di riequilibrio territoriale si ripro= 
pongono alla Scala comprensoriale e comunale. A tale Scala 
le nilove alternative saranno ia concentrazione o il. decentra= 
mento, un tessuto urban0 chiuso e rigid0 o uno aperto ed ela= 
stico; e la scelta si rivolgera ad un piano aperto, basato 
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sul decentramento, orientato second0 la direttric 
the attraversa longitudinalmente la intera provincia. 

Tali scelte sono, va rilevato, tutte contrastanti la ten 
denza attuale, indotta dallo squilibrio economico del Paese e 
da1 regime immobiliare the ne consegue; la direttrice di SV~ 
luppo prescelta e anche diversa da quella prevista dagli stru_' 
menti di pianificazione urbanistica fino ad oggi vigente. 

Sara duqnue necessario invertire la direttrice attuale, 
modificare la tendenza alle localizzazioni centrali, sia_da 
parte dei privati the degli Enti pubblici, sbloccare l'espan= 
sione radiale e monocentrica della citta. 

Legato a questa impostazione, il piano disposto per Reg= 
gio restera per6 valid0 anche nel case the l'inversione della 
direttrice di sviluppo proceda con molta lentezza,. proteggendo 
comunque la citta dai gravi effetti della congestione urbani= 
stica. 

2.3. Specializzazione de1 tessuto territoriale 

Un altro ordine di alternative generali i offerto da1 
piano; la scelta fra la specializzazione e Zta indifferenza 
de1 tessuto territoriale. 

Altra caratteristica negativa de1 tessuto attuale e aE . 
punto l'indifferenza dei suoli alle diverse destinazioni: 
.secondo la quale diverse funzioni vengono forzatamente Pram= 
miste, disturbandosi scambievolmente (residenza e industria), 
o inserendosi con reciproco danno in un preesistente tessuto 
inadatto (zoqa direzionale nel centro storico), o ancora so= 
vrapponendo funzioni di uguale natura, ma di qualitk diffe= 
rente (rete viaria promiscua, senza gerarchia fra i diversi 
traffici). 

Anche questa tendenza alla generica utilizzazione dei 
suoli va contrastata creando il massimo della specializzazio 
ne territoriale: una rete viaria differenziata, una chiara 
distinzione fra residenza e industria, e la separazione dek 
la direzionalita compatibile con il centro storico (rappreseg 
tanza, cultura, turismo, commercio e artigianato specializza= 
to, professioni liberali oltre alla residenza) da quella da 
decentrare (grande amministrazione, commercio all' ingrosso 
e di massa), 
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3.1. Infrastrutture per ie cor~~J.nicazioni 

L' element0 the meglio contribuisce a chiarire ia impostazio 
ne morfologica e di conterXto dei P.B.G. di xeggio, & certamente 
rappresentata dalle infrastrutture per le comuaicazioni. 

L' assetto .territoriale padano the si e suggerito in alter= 
nativa a quelio tendenziale, avra come base infrastrutturale un 
reticolo viario equilibrate in luogo dell' un5co asse viario at= 
tuale corrispondente alla via Emilia. 

Sara allora necessario selezionare fra le numerose arterie 
the radialmente si staccano dai principali centri posti lunge la 
antica via co.-,solare, i tracciati fondanentali ortogonali a que= 
sta, destinati a rappresentare gli assi principali per lo svilup 
po della bassa padana e della zona coliinare. 

E contenporaneamente collegare di nuovo i.fl sense latitudina 
le a monte e a valle deiia Via E:xilia, i centri principali deglT 
assi di sviluppo gia ideutificati: nasceranno cosi una via Ci= 
spadana parailela al co%so de1 PO, una via Xediana posta fra qug 
sta ultima e la via Emilia, L;r;a via Pedemontana e fiaalmente una 
Trasversale appenninica, destinata a collegare fra lore i centri 
delle alte e medie vallate emiiiane. 

Analoga a questa viabilita principale quelia secondaria ri= 
peter&. ii,reticolo ortogonale speciaiizzandolo ulteriormente fi= 
no ai tracciati locali urbani e agricoli. (figura 4). 
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I ten-tri ur'ba:k sa:y'a~eo iilvestiti da112 magll 'r::@md2Ib 
con gli s +ssi cr-itfri. G , il reticolo viario Tegionale‘~sY+capil 
larizza nelle citt2 sconponendone il tessuto second0 il sistez 
ma delle aree axbientaii, pmetrate unicane;?tc da un traffic0 
iento locale e circoscritte invece daile arterie a traffic0 pi71 
rapid0 di tip0 urbane, coxprensoriale e regionale. 

?Teile citta si distingueranno dunque fondamentalmente quat 
tro tipi di viabiiit2. pdelia principaie (urbana, comprensoria 
le o regionale) chesar2 assicurata da strade a doppia carreg- 
giata, con incroci semp-re 2'~ 'trezzati - almeno mile previsioni , 
definitive - distanziati fra lore no:? nieno di 1.000 metri; la 
viabilita primaria (urbana e comprensoriale) con strade, a dop= 
pia carreggiata ed incroci canalizzati a raso distanziati fra 
lore non meno di 500 mtri; la viabilita 'secondaria (urbana e 
di quartiere) con strade 2 carreggiata mica a due o tre corsie; 
e la viabilita localf (di q~artiei-e e di vicinato) con strzde a 
carreggiata mica a una 0 due corsie, e finalmente ia viabilita 
interna, destinata alla distribuzione capiliaTe, sia urban2 the 
extra urbana. 

La viabilit2 principale e q;ella primaria non consentiran= 
no accessi alla strada oltre a quelli previsti dai piano, men= 
tre la viabili.LA secondaria e cq\ella locaie assicureranno tuk 
ti glib accessi necessayi alle fi^uibiiitA delle aree ambientali. 

Ne.1 case di Reggio Emilia l'asse infrastrutturale alterna= 
tivo in direzicme nord-sud, e state individuato da un lato nek 
la 5s. 63 the risale le colline versa Castelnuovo Xonti e dal= 
1' altro nella provinciale Bagnolo-Reggio the investe la bassa 
versa Novellara, Reggioio e Gonzaga fino al ponte sul PO dii3oL 
goforte. 

11 tratto urban0 dell t assc'principale nord-sud, dalla Va= 
sea di Corbelli, si inserir2 sulla attuale Rivalta-lYo3tecavolo 
e con ma variante in prossimita della Chiesa di,Rivalta si por 
tera fin0 a Baragalia. Di qui proseguira per 1' attuaie via - 
Canalina fin0 al Nigliolungo, utilizzando poi il tracciato de1 
Crostolo e raggiungendo, oitre la Via Zmil'ia e la ferrovia Xi= 
lano-Bologfla, un tracciato the raddoppiando l'attuale ponte.del 
la SS. n. 63 sul f'iume e sulla ferrovia, Si sdoppierk per alla2 
ciare il case110 autostradale e superare 1' Autostrada, ripren= 
dendo poi il percorso delia provinciale Reggio-Novellara. 

A rafforza?fiento della direttrice nord-sud e stat0 previsto 
un asse the p:-ove:lendo da Sesso, attraversa Cavazzoli, la zona 
attualnente occupata dalle offici-e io:lba-rdini e il Parco Terry 
chini, irmettenlosi sulla attual'e strada di Coviolo nella curva 
de1 Niglioiungo e proseguendo per Coviolo si 2llacccrA alla 
strada de1 Caste110 di Rivalta, si imetteri sul tronco della 
SS. 63 per Rivalta all2 Vasca di Corbelli e di qui si allaccer2 
all' asse attrezzato principal& 

Taie asse primario interessztutti i Centri de1 quartiere 
$osti ad west ciella,citth, .e'-la maggior parte delle aree desti 
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nate ad attrezzature urbane e cocprensoriali. " ;;,!4Q.l 

Esterni ris?etto 211' asse principale, due tracciati prim,2 
ri nord-sud garantiscono 13. con.tinuita del tessuto, comprensoria 
le e piC esattwsente ad oxrest la Guastalla-S.Vittoria-Cadelbo= 
sco-Codezondo-Cavr'- -,go-Cuattro C;stelia e 22 &St 1.2 Correggio- 
Gavassa the proseg;irgi: irL-.croc;zi:do 12 v2ria.nte +,N.iS alla via E 
mi:ia, fino 2d ~ln c2valcaferrovia post0 in prossimita dcii'inw 
sto della ferrovia di Scardiano sull2 fcrrovia delio Stato e d? 
qui attraversando ia :/-;a Zm.Llis i;~,~~ediatap,e:2te ad ovest della 
Casa di Ri7oso si co~~gi-agera direttrice ;3er Scai?di2;no in iota= 
lita due P:ecst~ ed a Rratissclo si a:iaccera aila pedemontana 
e proseguira per la fondovalie Tresinaro. 

La viabilita iatitudinaie sar& proporzionaimente ridime:n= 
siona-:a: in mod0 particolare si dew impelire the la nuovagran 
de variante .+;\;;1.S alia via Emilia abOia a realizzarsi second0 ie 

. 
prevlsionl origin ai; accentuando i'orientamente morfoiogico de1 
la citta in direzione est-ovest c rappresentacdo solo un appa= 
rente soiiievo aile att~;a li difficolth di traffico, desticatc a 
riprodursi qgr2v2nte a breve distanza di tempo. 

Va infat+i c ricordato - amhe se 1 i impressione generale 6 
certamente diversa - chc la maggior parte de1 traffic0 the si 
svolge sulie graidi strade attravepso un2 citta, non 6 di carat 
tere nazionaie e region&e, ma comprensoriale e urbane. 

La realizzazione di una scorrevoie Cisijadana @ma e in un 
second0 tempo della ?edenontana e deila Hediana decongestione= 
ranno certamente la via Cmilia; ma ii maggior fattore deconges 
stionante sara'Cost%:uito da uno sviluppo Ter Reggio e per gli 
altri centri deiia Regione, the sia orientaio trasversalmentc 
alla via Consolare. 

Cib noi? significher2 trascurare i percorsi latitudinali' in 
pr0ssimit.A dells. citta: questi per0 -analog2mente a quelii 102 
gitudinali- non saranno circonvaiiazioni awolgenti la citta da 
un punt0 all' altro deila vi2 Emilia, bensi tratti urbaxi di al 
tri percorsl comprensoriali e regional;. 

in direzione es;-ovect - o:tre all' Autostrada de1 Sole, 
the interessa il territorio solo per il Case110 di'iieggio - la 
continuita della via :'miiia viene assicurata da una variante 
assai IXeilO esterna della precedente eliminandone i difetti es= 
senziali. 

Infatti dalla localit& S .Xaurizi~o il tracciato scavalca la 
ferrovla Milano-Zologna, costeggia l'acreoporto, lambisce le 2= 
ree industriali di ?I.%,, incrocia la vecchia Reggio-90vel:ara 
(retrocessa nella pa-te urbana a ~ercorso secondirio), si co115 
ga con 1' asse prlnczpaie X.S., attr2versa il Crostolo e nuov2= 
mente la ferrovia ;iil2YlO-5OlOgnd e costeggiando le zone industria 
li ovest, ritrova il vecchio tracciato della via Zmilia press0 
Pieve Xodolena. 
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Castclla la Pedeso2tana, altro .tracciato principale de COmp%en 
sorio. 

Due traccrari _ Tp$p,2.ri i2tiA<udi;-21-i sop0 . 2 cord (fuori de1 
Comune) la Caste;nuovo So~~to-.,~~~~ ~:~r-OiO-~Or~egg~o e 5. S;d (en%0 

^. 
1 coilrlnl coxunali' j la Darco-Cavriago-Xoccina-Tonte sul Crosto= 
lo in prossimita de!. Cimitero, Piazza Cuarnaro, Chicsa di San 
Peliegrico. Di q.i c0.n tracciato nuovo si proseguirh fin0 a 
collegarsi ail' asse nerd-sud Correggio-Scandiano in prossimk 
t& de1 vecchio Lazzare'cto. 

Si noteri come il sistema viario foidanentaie e 'basato su 
wa doppia terna di strade incrociate ad angolo retto; cib ha 
richiesto, ?er realizzare ia terna est-ovest, il tracciamento di 
LITI asse principale the sia effettivamente al seyvizio della tit 
ta (ia nuova variante proposta per la via Emilia) e ii deciassa 
mento della vecchia via Eniiia all' intern0 delia citta stessa. 

eon sarebbe possibile per ia via Zmilia non solo realizzare 
la sezione e gii incroci di tipo principale, senza demolizioni 
e sventramenti tadicaii, finanziarmente impossibili e incoerenti 
con le scelte di base gia fatte, ma neanche eiiminare gli acces 
si 0 le occasioni di sosta per gli automezzi nella misura di 
uno ogni 101) metri a.1 r;.asslmo. 

Dei rest0 la via Zmilia, the attraversa il Centro Storico, 
e :e sue due sussidiarie (lc circonvailazioni sorte in luogo del 

'le antiche ;mura) the il Centro Storico circoscrivono, non dovra; 
no assumer-e i;na funzione viabiiistica primaria, an&e perch& cio 
contrasterebbe con i prescpposti di decentramento direzionale e 
di salvaguardia de1 Centro Storico the son0 fra i principali ob= 
biettivi de1 ?.R.G. 

La viabiiita secondaria e locaie, seguendo come si e detto 
il criteria delle aree ambientali, com.pietera un sistema strada 
le aperto, scorrevole e selezionato. ?erche cib sia realizzabT 
le occorre per5 distinguere accuratamente ii traffic0 static0 -' 
(parcheggi e soste) da quelio dinamico. 

FTa i tracciati secondari di,maggiGr rilievo vanno ricorda, 
ti in ser,so x026-su.d i collega2enti: aocche dei Xodano-IColino- 
della Xave (sulla varlante alia via Zmilit) - viale iSOn (SOL 

topasso 7-S.); Forta Casteilo-Crocetta-DeLvedere (Villa Verde); 
villa ;:;>';t,-i (~~1:s. Crocet-~a-~~co ~0; ~$gnorc) - Ca.n2iii - >.lbi= 
nea. e i:q sense est-o-Jest 1 coilegamenti: ?ieve ~.~Iodoy~ep.a, Tondo, 
zona industria:e 2 scoiastica, via R2mazz~x, aereoporto; la via 
Emilis. da ?ievG Xodoiena a Porta S. Stefano, i due trorchi di / 
Circonvallazione e da Forta S. Pietro a S. Maurizio; i3ibbiail0, 
~a Ghiarda, S.,i?igo, Xivalta, Ca:nali, Fogliano, Sabbione, Arce= 
to.' 

1: ?..x.G. e interessato a;2che ad affrontare il tema delle 
infrastrutture ferroviarie il cui problema principale riguarda 

.le ferrovie secondarie. 



3.2. ZOile storiche e ~0% direzionali 
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un terzo esempio & rappresentaio da111 ampio 
versa il quale si apron0 i quartieri residenziali a 
citta e the potra diventare progre ssivamente ungrande parco corn 
prensoriale, coliegato alla principale direttrice di traffic0 e- 
di sviluppo dell' inter0 territorio. 

In prossimitj di tale area e sempre 9211' asse principaie 
sono localizzate prevalentenente le aree per le attrezzature ur= 
bane e comprensoriali, 

Sara ora pii). chiaro come direzionalita efficiente e traffi 
co scorrevole rappresentans funzioni interdipendenti. Gli assi e 
addirittura i Easci di infrastrutture per il traffico, rappresen 
tan0 un fattore ciecisivo dell0 sviluppo in gcnerale, e per quel= 
lo terziario e dei servizi in particolare. 11 criteria dello svi- 
luppo urban0 lineare luingo le direttrici di traffic0 sara for&= 
ro di efficienza soltanto a patto di garantire la scorrevolezza 
de1 traffico: condizione the si pu& assicurare solo se le arte= 
rie principali e primarie saranno convenientemente protette dagli 
inserimenti marginali, inserimenti da realizzare alle distacze 
minime previste. 

In tal mod0 il traffic0 diventa esso stesso un fattore di= 
rezionale, rappresentando.un motive di arricchimento decisive 
della vita Urbana. Xentrc le funzioni direzionali, invece di ez 
sere un element0 di squilibrio nel tessuto cittadino assumono un 
ruolo tonificante per ogni parte dell' orgaksmo urbano. (vedi 
tav. 6). 

3.3. 'Zone residenziali e produttive 

Si & detto the il P.R.&. tende a specializzare il territorio 
ed in particolare a correggere la ~sovrapposizione di funzioni, co 
si frequente nella zona attnalmente urbanizzata, dove troviamo 
'spesso framuniste alla residenza, destinazioni industriali, servi= 
zi a live110 territoriale, etc. 

Di massima il nuovo P.R.G. tender& a seguire la vocazione tee 
ritoriale delle cittj emiliane localizzando le zone industriali e 
le zone annonarie in prevalenza a nord e ie zone residenziali a 
sud. 

Le zone industriali urbane di N.E. (Reggiane ed area a nord 
delle medesime) e di X.0. (f ra la via Emilia all’ Angeio e :a fer 
rovia Regg,io-Xilano) offrono ancora una cocsiderevole possibilit8 
di insediamenti, quanta meno per industrie di medie e piccoie di= 
mensioni. 

Si e proposto quindi di razionalizzare le\due zone industria 
li esistenti, di assicurare wove aree per il normaie process0 di 
espansione in localita Cavazzo1i.a nord-ovest e in localit&'Bazza 
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;ih rola a sud-est lunge le due principali direttrici N.S. che.65 
sicurano il collegawnto fra 1' industria e le aree di e.s$8&*,." 
sione residenziali. Melltre per le prospettive di sviluppo se 
condario a piti lung0 termine bisognera - nel quadro de1 piano 
intercomunale -, prendere eventualmente in esame 1' opportunita 
di nuove zone a carattere comprensoriale sull'asse nord-sud. 

Le zone industriali, per ?e quali i: previsto il solo indi= 
ce di utilizzazione onde superare l'inconveniente delle altezze 
bloccate, saranno edificate con 1' indice di 0,45 mq./mq. nelle 
aree di completamento e con 1' indice di 4.500 mq./ha. in quel= 
le di espansione, per le quali ultime & prevista la des'cinazioz 
ne a servizi de1 10% della superficie. 

Le zone Yesidenziali si son0 aperte ovunque era possibile, 
a penetrazioni Verdi, the si spingono all' interno de1 tessuto 
urban0 fino a raggiungere la zona storica. Sulla base delle is 
dicazioni dell' Amministrazione comunale, le previsioni reside2 
ziali assommano a 205,300 stanze, ampiamente sufficienti per un 
period0 di dieci anni, oltre il quale sarh opportuno verificare 
nuovaniente il trends dello sviluppo urbano. Di tali stanze 
30.500 circa son0 ricavabili nella zona storica; 97.0 00 sulle 
aree di completamento e di ristrutturazione della periferia in 
sediata; 37.000 nelle aree di espansione; 20.300 nei centri- 
direzionali insieme agli ambienti destinati all' amministrazio 
ne, il grande commercio o lo svaglo; e 20.630 nelle frazioni. 

La previsione relativa alla zona storica e alle frazioni 
& quella the, presumibilmente richiedera un maggior tempo per 
realizzarsi (tabella 1). 

.Per contrastare, fin dove & possibile ad un piano regola= 
tore, la formazkone della rendita fondiaria e consentire la rea 
lizzazione di ambienti urbani atti a soddisfare le esigenze 
della vita moderna, nelle zone di completamento si 1. applicato 
l'indice di fabbricabilita fondiario di mc./mq.: cib si & reso 
inevitabile anche perch& le are@ per i servizi, reperite fati= 
cosamente all' interno di t&e zona, non sarebbero in grado di 
sopportare un piA elevato increment0 residenziale. 

Alcune zone particolari de1 Centro Storico e dell' imme= 
diata periferia, caratterizeate da1 notevole accorpamento cat& 
stale unito ad una considerevole degradazione edilizia, son0 
state destinate alla ristrutturazione con un indice territoria 
le'sensibilmente superiore al precedente ('35OCO e (10000,nc/ha)di 2 
spansione, saranno realizzate sulla base di piani urbanistici 
preventivi, con un indice territoriale di 10.000 o 12.500 0 
20.000 mc./ha. second0 i casi. 

Nei quartieri esterni (frazioni) le zone di eSpanSiOne Sa 
ranno regolate come quelle dei gia descritti quartieri interny 
e sono state indicate nelle cinque frazioni di cui si prevede 
un maggior sviluppo: Sesso, Massenzatico, Gavassa, Fogliano e 
codemondo, tenendo presente the Rivalta e inClUSa nei qUarti+ 

,ri interni. 



Tab. 1 - TADELLA RIASSUNTIVA.STANZE (Dati arrot 
DI PROGETTO - 

Completamento 

Ristrutturazione 

TOTAL1 

Completamento e 

Ristrutturazione 

Espansione 

Centri direzionali 

TOTAL1 

Completamento 

Espansione 

TOTAL1 

3sistenti 

~-~28.100 

70.000 

--- 

10.000 
--- 

10.000 

108.100 
(0) 

:========i 

Progetto 

--- 

2.400 

2.400 

18.630 

a ,330 

37.000 

20.300 

86.600 

,?.400 

3.,2230 

lo.'600 

97.600 

=====E==i 

TOTALE 

28.100 

2.400 

30.500 

88.600 

8 I 330 

37.000 

20.300 

i.54.800 

17.400 

3.200 

20.80 

‘05.330 

z=====z 

(O) Sono escluse le stanze delle abitazioni sparse nel Comu= 
ne pari a circa 20.000. 
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In quezte e in tutte le altre frazioni sono state pr&iste‘~~7--~~ 
zone di completamento. Inoltre nellc frazioni non prioritarieH, 
sono previste anche aree rezidenziali, di completamento, con un 
indice fondario pari a 0,5 mc./mq., protette dagli impianti agri- 
coli the possono disturbare le abitazioni. 

Riazsumendo gli indici fondiari prevalenti oscilleranno fra 
i 2 e i 3 mc./mq., raggiungeranno i 5 e i 6 mc./mq gli 'indici de& 
le zone di ristrutturazione e delle zone storiche prive di valore 
ambientale.: Toccheranno gli 8 e 9 mc./mq. gli indici delle sole 
zone direzionali, ohe rapprezentano cosi nel contest0 generale de1 
piano le aree maggiormente incentivate, per offrire concretamente 
una alternativa alla zona storica. 

I Un second0 tip0 di incentivazione per il centro direzionale 
e i centri di quartiere, pub essere rappresentato dalle destina- 
zioni ai ~30~ A quest0 proposito si & consentita, nel tessuto re 
sidenziale, soltanto la destinazione di use pertinente, conceden- 
do una cubatura per negozi corrispondente ai soli punti di vendita 
di generi ai prima necessitk (1 mc. ogni 100 mc.)di residenza. 

- 30 - 

Dal tassuto residenziale sono stati esclusi i palazzi per uf- 
fici, i supermercati ed i grandi magazzini, i cinematografi,eco. 
Le zone direzionali e i centri di quartiere invece zono le uniche 
zone dove tali attivita e in genere ~tutte le attivita terziarie e 
di servizio~risulteranno incentivate. 

11 piano & format0 da dimensionanenti atemporali (viabilita 
e rispetti stradali, aree Verdi, eco.) e dimenzionamenti tempora- 
li, uno dei quali & rappresentato appunto dalle aree rezidenzia 
li, previste per accogliere un increment0 di circa 8.6.@0 stanze 
nei quartieri interni (coapreso Rivalta) - di cui 6'5.600 circa nel 
le zone ai espansio'ne e ristrutturazione (tav. 7) - alle quali sT 
aggiungono circa 2'.400 stanze da realizzare nella zona storica e 
circa 10.600 stanze aa realizzare nei quartieri esterni. 
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3.4. Standards urbanistici 

Gli studi di prima approssimazione condotti dagl 
comunali avevano riscontraio la possibilita di servire il ter 
ritorio comunale di standards urbanistici sufficienti qualorz 
nelle zone storiche e di completamento fossero stati adottati 
indici edilizi piuttosto bassi (non superiori ai 2,OC mc.,/mq.). 

Nella fase conclusiva de1 lavoro sono state ricomposte 
le aree ambientali equilibrate, in seguito allo studio della 
viabilita principale. 

Cib ha comportato il ritocco dei confini di quartiere pre 
cedentemente individuati e il calcolo degli standards urbanisti 
ci per i nuovi quartieri e settori. 

E' bene ricordare a quest0 proposito the una unita ammink 
strativa minima decentrata puo esistere e configurarsi soltanto 
con una popolazione di 30 - 40.000 abitanti. Tale unit& dovreb= 
be poter fruire di un nucleo,di insediamenti terziari the con= 
sentono un minim0 di vita autonoma. La zona storica per la sua 
Qtipicita si configura in quartiere autonomo, con la esclusio= 
ne degli aggregati esterni piti recenti i quali, co1 loro peso, 
potrebbero svisarne la ~futura funzione. 

Lo studio relativo agli standards ha perb ulteriormente 
suddiviso il quartiere in unita elementari pifi piccole legate 
ai vari tipi di aterezzature. Infatti la localizzazione degli 
standards e funzione di due parametri fondamentali: la quantJ 
ta di abitanti da servire e la distanza delle attrezzature daL 
la piti lontana residenza servita. 

Nel case dei quartieri circostanti il Centro Storico si a% 
giunge un terzo parametro relativo alla possibilita concreta di 
reperire aree ancora libere o comunque aree occupate da edifici 
fatiscenti e in contrasto di destinazione di zona the possono 
essere demoliti per dar luogo ad un servizio. 

Un altro aspetto de1 problema P quell0 di ricercare una 10 
calizzazione tale da consentire di collegare i servizi alle re= 
sidenze con un sistema di Verde e di percorsi pedonali senza at 
traversare le arterie di traffic0 veloce. 

Gli standards urbanistici a live110 di quartiere sono sta= 
ti quindi correlati alla popolazione second0 quantita ottimali 
relative ai diversi servizi e cioe: asili nido e scuole mater= 
ne, correlate ad unita di 2.500 abitanti (unit& di vicinato,cir 
ca 12 - 16 per quartiere); scuole elementari e chiese, correla 
te a unita di 5.000 -'6.000 abitanti (unit& di abitazione, cirz 
ca 6-8 per quartiere), scuole medie, correlate a unita di 
8.000-10.000 abitanti (settori, circa 3-4 per quartiere). 

Nel quartiere (30-50.000 abitanti) e stata reperita inol= 
‘tre l’area per il centro direzionale secondario, il centro sa= 
nitario, elementare, il centro civico, il Verde aftrezzato e 
tutte le attivita commerciali'e di servizi. 

Tale procedimento an+3iiticO e SerVitO a POSteriOri per CO2 
trollare e definire il disegno generale de1 piano, il quaie pa: 
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te invece da una vision@ globale della continuith es 
sidenza, zo:oe produttive e servizi legatn alla viabi 
R grande maglia e sorretta dai percorsi pedonali e da113 continuita 
de1 Verde, 

Lo studio della distribuzione delle attrezzature nel quartie- 
re & stato fatto per alcune di esse (Centro Direzionale) e Verde Pub 
blico )relativacente all'intero quartiere, e per altre (asilo nido T 
scuola materna, scuola elementare, scuola media, attrezzature di giuo 
'co per bambini, chiesa) relativamente ad aree pik piccole (settori).- 

I1 settore e‘un'area definita secondo un duplice criterlo : 

1) -ohe aia un'area ambientale, delimitata e non attraversata da ar- 
terie di gross0 traffieo, dotata di WI sistema canillare di stra 
de locali e pedonali the colleghino tutte le varie parti reside; 
ziali e di servizio fino a creare un insieme 11 piu compatto ed 
unitario possibile; 

2) -the il numero totale de&i abitanti in esso previsto oscilli 
fra i 5.000 e i 10.000, popoiazione sufficiente per fruire di 
tutte le attrezzature previste fin0 alla Scuola Media. 

Per quanta riduarda la previsione quantitstiva di tali attrez 
zature di settore sono atati rispettati i seguenti standards; 

1) -L'Asilo Nido k stato dimesionato second0 io standard di 0,51 mq/ 
abitante (valore ottenuto partendo dalla percentuale di bambini 
fino ai 3 anni in grado di fruire dell'asilo - 1,89$ della pop2 
lazione totale - e dalla superficie coperta e scoperta relativa 
ad ogni bambino - 27 mq./bambino). 
11 raggio di influenza di un'Asilo Nido B bene non superi.i 
X0)/300 metri. 

2) -La Scuola Materns & stata dimensionata second0 lo standard di 
0,75 mq./abitante (valore ottenuto partendo da113 percentuale 
di bambini dai 3 ai 6 anni - 3,69$ della popolazione totale - 
e dalla superficie coperta e scoperta relativa ad ogni bambino: 
20 mq./baubini). 
Anche il raggio di influenza della Scuola materna e di 2W/300 
metri. 

3) -La scuola IZlementare e dimensionata second0 lo standard di 3,15 
mq./abitantn (il numero dei bambini dai 6 ai IO anni k il 7,8w 
de1 totale della popolazione e ad ogni bambino sono stati asse- 
gnati 40 rnq* di superficie coperta e scoporta). 
L'ubicazione della Scuola Dlementare e Scuola Nedia dell'Sbbligo 
deve essere tale da non distare dalle ,-esidenze da essa servite, 
pih di IO-15/15-20 minuti di percorso a piedi, corrispondenti ad 
un raggio di influenza vir'cuale di 700~8GO/lOOO-1100 metri. 

4) -La scucla Media dellTobbli~ e dimensionata second0 lo standard. 
di I,81 mq/abitante (il numero dei ragazzi dagli 11 ai 14 anni 
e il 4,53$ de1 totale della popolazione e ad ogni aluono sono 
stati assegnati 40 mq. di superficie coperta e scoperta). 
L'ubicazione aella Scuola Elementare e Scuola Media dell'CJbbli- 
go deve essere tale da non distare dalle reSideEze da essa ser- 
vite, pih di 10-l 5/l T-20 minuti di perccreo a piedi, corrispon- 
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5) 

denti ad un raggio di influenza virtual@ di 700k.00/~~~~~100 
metri. 

-Per lPAttezzatura di giuoco dei bamhini - attrezzatura al di 
fuori dglle aree scoperte delle scuole e distribuita all'in- 
terno dellgarea reaidenziale - sono stati previsti 2,78 mq./ 
airitante. 
Tale grandezza, per la qaale era necessario restare in-torn0 
a 3 mq./abitante, k stats precisata a posteriori,dopo avere 
definite gli altri standards in base a parametri tassativi, 
pw arrivare alla concorrenza dei IO mq./abitante destinati 
ad attrezzatura secondarie ci settore. 

6) -Per la Cbiesa e le attrezzature Parrocchiali e stato previ 
sto 1 mq./abitante. 

Coaplessivamente tali attrezzature sommano IO mq./abitante. 

Pe:, quanto riguarda la distribuzione di queste attsezzature 
si e cercato di nollocarle lungo percorsi continui the determi- 
nasserk un rapport0 imntediato fra le residenze, le attrezzature 
e il Verde pubblico e the fossero il pi$Adatti possibile a un 
transit0 pedonale: cioe percorsi 0 esclusivamente pedonali 0 t; 
li da svolgersi lung0 un lato solo della strada senza attraver- 
samenti di arterie di grande traffico. Lo studio ai questi pef: 
corsi pedonali e ciclahili B stato esteso in modo capillare a 
tutta la zona urbanizzata e anche alla zona agricola in modo da 
suggerire percorai preferenziali dai nuclei frazionali alle at- 
trezzature. 

Le attrezzature a livello di.quartiere (~30.000-50.000 abita; 
ti) sono il Verde pubblico e il centro direzionale. 

I1 Verde Pubblico (destinato in parte ad attrezzature di ca- 
rattere sportivo e culturale) k dimensionato sulla base di IG mq/ 
abitante. 

11 Centro Direzionale di quartiere & progettato sulla base ai 
3 mq./abitante e di 412 mc./mq; della cubatura totale il-60% & de 
stinato a residenza e il 40s a Gentro Direzionale, (pari a 1,7 
mc./mq.)che comprende le attivita direzionali in generale (Uffi- 
ci, commercio, spettacoli etc.), dimensionate second0 lo standard 
di 4,60 nc./abitante, il Centro civico-amministrativo CO,12 mc./a 
bitante), il Centro culturale-asaociativo (0,23 mc./abitante), il 
Centro sanitario-assistenziale (0,15 ;x./abitante), corrisponden- 
ti globalmente a 5,10 mo./abitente. 

11 Verde e il Centro Direzionale di quartiere sono collocati 
in modo $ale da essere .serviti rkl modo pih diretto dalla viabi- 
lit& principale e da essere innestati nella rete capillare dei 
percorsi pedonali the, partendo dalle varie zone residenziali,iE 
teressa via via le varie attrezzature di settore e arriva fin0 
alle' attrezzature di quartiere. 

Nelle seguenti tabelle, qJastiere per quartiere, sono espo- 
sti i'dati relativi ails attrezzature di quartiere the in media 
corrispondcno a mq. la,54 per ab'itante. 
(Tabelle 3-4-5-6-7-8-9-9/bis-10-11-12-1~~-14-15-16-17-17/bis). 



STA??DARDS URBAIiISTICI DI QUART1~:R.f 

TOTALS QUARTISRI TOTALX AXT e 2oa. 895 

SILO KID0 ': 

XUOLA ISATTRXA 
I 

lTTRXiiZ@URS DI GIOCO P2R 
3AFBIIEf (Fino n 10 anni) 

;CUOLA M2DIA'D.?LL'OD3LI~ 

'2RlX PUBSLICO DI QUART12 

‘OTALI 

;', 5 60.750 276.770 
T 14 21E.020 

r: 55 2ag.520 392.355 
? 16 102.345 

I 
4..009.466 d009.466 

I,32 



I / 

.-> ; :: ” 3 
.&BIT a 

::;,*y;I .:z.:: AX? I 
[&:;YJ -l'i)i!Ic;, 'L .j'i!.'&: AIYI.~ * 

;CUcJi,.:. :';c .::'c:!.zii _~ -- 

:iz XA 

2 2 

(2) - La superficie direzionale sull'area de1 centro storico non bp 
ovviamente calcolabile. 

(1) - L'incremento di stanze previsto, pari a circa 2.460 fltanzn,pre 
valentemante sostitutive di elementi direzionali r?a rlecentrarF! 
non darn-ebhero perb comportareun increment0 di flbitanti, per- 
ch& gli altri intcrventi comporteranno ,una corrisponeente per- 
dita di stanze. 

,_-~.-~- ._ .~_~i ~- 



lwi 26.100 

I 
TTR3ZZATURE DI GIOCO P%R 
IAYBI~TI ‘(Firm a 70 unni). 1 P 13 44.688 44.688 

I 
CUOLA MSDIA lJ3LL~OBBLIGC ' 51.180 

P 3 51.1eo 

:s 6 40.590 :H3,3SA, 53.580 
P 1 5.000 

lIRSZIO:iAL3 DI ciIlART13R3 
5XTRO COT."FT:XCiAIS ~ii?TiiO CIVIC0 AXXIKCSTRAT. 99.540 .99.540 
4IITRO SANTARIO 
!:TWTRO SOCi~'l CULTUBALZ. 
'ZRDS PUBELICO DIZ QUdRTIX- 

z96;78o -296i78d . .24 

OTALX 6810 566 j-681.566 

- 

W./rib 

0957 

0,81 

2,85 

1~60 

9,26 

21127 

I 

I : 

I 
I 
, 

I 
i ‘, 
j 

/ j 

j 

I / 
: ! 

: 
t 

! 1 
: / 

: ! 
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X'TR';Z%,C'URA 
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- 

P 
- 

- 

,., 

0,e.o 

2,58 

1,?7 

:,,a6 

1,15 

2,S? 

10,OO 

x,55 
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_ STANDARDS. URBAItISTtCI DI Q'JARTI2R.f ? 

QUARTEm?: ABIT * i:?CREIJarO 
TO?ALiZ ABIT. 2.921 

FOGLIANO - GAVASSXi!O - SAB?IOEJ 

is 1 
ASILI XII.?0 

P '3 3.000 3.000 

;1: 

SCUOLA XATSRXA 1 3.750 '6.350 
P 2 2.600 

" 3,42 
. , -  

4 2 1o.coo 
~SLZMTjlr3:ITARZ 

10.000 
SCUOLA I 1 

P 
ATTR.W~ATURZ DI GIOCO PXR 
BAXBIP3. .(Fino a 10 nnnl) I? 1 1.620 1.620 

I 
SCUOLk MSDIA D~LL'OBBLIGO ; 

0,55 

CH$33A ,_ ;I, 
2 3 ,21.370 21.370 

P 

'I? 0 T,A L I 
I I I I 

- 



STANDARDS URBAKCSTICI DI @JARTIER \ 
TAB. 12 ,:’ .‘. ’ ‘. ,’ 

ABIT; ATTUALI 3.'409 
QUARTI~RL: ~I. ;' ',.,~:,, ,~','I ABIT; XK'cR~X%E~TO' . 

MA@JIROLO - BAOmO TOTALX -&IT " , 3.409 

,>?““, 1; .: 

‘. ’ 
\ 

I 

SCUOLA !M!ERi?A 

TOTAL1 

‘,, . 

” ., 

. , ,~ ‘. 
: \ “,;,.,’ ,: .,,., 

. . 

.- 



4AB:13 
.' ABIT. ATTUALI 

"' -:, : 
. 2.332 

QIJAF?l!I3R~& ..,Q3IT . If~KJR~ld:SX!O 

l11ASOlVii +ASTi3L&AZ~O ; '. ~TOTAL;S ABIT.. 2.332 
)li . I. 
.,, 

I 
*,, 

EXiDE PUBBLICO .DI QUAKl!I~- 

TOTAL1 

,‘. 
\ 

.‘, 
,. ,,,~/,, ~, ‘,‘.. ,:. 

‘. 

_ 

‘; \ 
I 



STANDARD$ U~AiYISTI'CI .DI'QUAFiYt:hJ 

TAB. 14. AC.. ATTUALI~ Ii743 : 
QUARTISXS: ,. " .~ ADIT. I1:CRd.I~XT0 

GAVASSA. TOTALi ABIT. 1.743 
,., ,(J.'. ,; :. ? 

',, ' . . 

Al!TREZZATUR$ ~ ' ' IJO. surmmdx~ TOTAL1 

1 

VdRN PUBBLICO DI. QUARTIE 
R;2 61.150' ,6f.140 

\ 

TOTAL1 78.440 78.440 

!nq./ab. 

2,87 



ATTRREZZATURA : , , I I NO 

ASILO NfCO 
I'.,. 

, 
% 1 

SOUOLA &?ATCRl?A~ 
P 2 

SCUOLA ZL3fEls1!ARZ, 
? 

ATTRGZJTURi DI. GIOCO PJR 
I,, 

BAMBIWI (Fine 8 ,+O anni). P 2 

,? G 
SCUOLA,hGDfA D3LL'CBBLIGO 

P 

D~RSCIO?lAL3 DI QUARTI.?RZ ,, 
CZNTRC COhX~RCIALS 
CINTRO OIVICO N~%INISTRAT. 

VXDZ FUBBLICO DI;QUARTI- 
3m 

TOTUX L 

A 
'. 

- 600 
3.100 1,02 

2.500 

5.000 
10.000 :. 3,34 

5.000 

6.146 6.146 2,03 

.51.ood ( : 51.000(, '16,f5 



, TAB. 16 ,' ,,, 

QUARTIZRX:- RONCOCJSI". :' 

RONQOCSSI ?. S~:s~O ; : 
,lli' ', 

;,, '?' .I. ,' : 

AITTRSZZATURA ' * 
I 

ASXM n1EO ~ 
4 .,. 

SCUOLA hMT%RllA 
,’ ,, ii' 4 

I-- P 

SCUOLA Fk3DIA D3LL'OBBLIGO 

CHIYSA 
3 

P 
DIRC3103?.U,J;= 31 QUARTI.iXd 
C27TRO COb??.!3RCIAL3 
CXXTRO CIVIC0 MJIIIXISTRA'i. 
CXBTRO YAXITARIO 
C3NTRO.$OCIALj' CULTURAL2 

V3RDi PTJBBLICO DX QUARTS2 
RS 

,-km. AYXJALI 3.352 
ABIT. IxCxIhd:‘:To . 

.j TOTAK,ABIT. ,3.352 

‘ 

NQ SUP$RF.ICI TOTAL1 mq./ab. 

2' 2.340 2'.'340 OS70 

.l ,. '.4.300 ,, :;<!oo 1,52 
1 000 

STANDARDS URl3ANIST~CI 31 QUARTIi$R3 

2,99 2 ! ‘JO.006 1 '~~10.000 1 

‘, 

.2 J2.!500 12.600 3976 

.' 

36.3VO 36.300 10,e5 

"6Ge420 66.420 19~81 



STAllDARDS URBA~XSTICI DI QUAnTI~R:~ 
TAB. 17 

QUARTIXiZr 

CSLLA . CADX' - GAIDA 

ABIT. ATTL'AX 3.G27 
ABIT .1X:3 31.2X0 

TO2AL2 ABE!. 3.627 

ATTRUZATURA PI0 

d 
ASILO KID3 t-l- P 2 

SCUOLA MAT':RBA 

SCUOLA 3L3XK!AR? 1 
P 

ATTRSZZATUR3 DI GIOCO 
P7R l3h3l?iI (Fine 8 10 an,?) 

? 
SCUOLA KDIA D3LL'OBBLIGC .' 

P 
i! i 

C3XTRO 20!?:'3RCI iii,? . . 

V3RD3,PUBBLICO DI QUARTI; 3 I. I 

TOTAL1 

NP1RFICI" TOTAL1 c 

------I 1.900 1.900 

3.200 3.200 
I 

7.eoo ----I 7.eco 

18.200 --I 78.200 

I..- 
32.000 32.00 

63. ICO 63,100 

dab 

O,r;E? 

2,15 

5,02 

a,a2 



STAEDARDS URBAXTISTICI DI QU 

TAB. 17/bie 
ABIT.A'iY?UAI,X 

QiiRTI.3RI: ABIrl e II?CX.X.53h’TO 

TOTAL3 .QUARTI~iXI L3TXwI ,, TOTAL;: ABIT', '22.200 

A3IJO XIIX3 

:I?IGA 

VXtD3~PUBCLICO DI QUARTI~C 
23 

.- 



11 calcolo degli abithnti, non coincide co1 c 
le stanze, in quanto i due calcoli sono stati condotti su due 
diverse valutazioni: 

Le stanze dalla tabella finale del piano, comprendono 
quelle esistanti nel Comune nei nuclei e centri abitati (esclu 
sione quindi delle,case sparse) alle quali si sono sommate le- 
stanze di previsione calcolate'in ragione di 1 stanza ogni 100 
mc. di costruzione. 

Gli abitanti invece, the servono per il calcolo degli stan 
dards, sono stati calcolati sommando agli abitanti esistenti - 
,nel Comune al 1966 gli abitanti insediabili nei quartieri in= 
terni in ragione di 1 abitante per ogni 100 mc. di costruzio= 
ne. 

El evidente the tale ipoteSi prevede per il decennio un 
increment0 null0 di abitanti nella zona storica e nelle frazio 
ni. 

Si ritiene infatti the le stanze di progetto in tali zone 
servano a coprire il fabbisogno di spostamenti interni nei1'J.m 
bito de1 Comune. 

Per quanto concerne gli standards a live110 urban0 e co2 
prensoriale, la 1^ relazione dei consulenti, approvata da1 Coy 
siglio, prevedeva i seguenti valori: 

standards urbanistici a live110 di quartiere mq./ab. 20 
11 11 II II 11 citta 11 30 
,I 1, II II PI comprenso=' 

rio non definiti come destinazioni 11 10 

TOTALE mq./ab. GO 
===E====== 

Tali valori in sede di progetto sono stati cosi modificz 
ti (tab. 18): 



silo ITid 
:u0la Natema 
ttrez.Gioco hnbini 

:uola Zlementare 
xola Nedia dell.' obbl. 

hiess 
anti-0 Civico,Cuiturale 
snita*io i 

arde PCbbblieo 

- 
srde Pubbl.e Compem. 
sntro Crezionels 
strtizione media Super. 
3116-&Ti e 1s:;ituti 
s&t& e A3sieterizz. 

ltre attrezzature 
ttrez~.~ecnic;rec;istri'c 

OT AL1 

I 5,oo i 
,? 

5,OO 

( 

5,co 
5,oo 

13,oo 

\ 

I 
G,CC 

:o,oo 
4,oo 

20,oo 

40,oo 

GO,00 

r----- 

13,OO 
I,00 
1,4G 
a,53 
2,oo 

:o,oo 
4,OO. 
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3.5. Standards a livello urban0 e comprensoriale 

11 Piano Regolatore della citta non pub essere'avullso 
dai problemi de1 suo interland regionale, provinciale, ccmpre; 
sotiale e comunale. 

Per alcune grandi strutture economiche, dei trasporti, 
de1 tempo libero, le .previsioni divranno tener conto di un con 
testo regionale e quindi alcune decisioni a questa scala non - 

'potranno essere prese the in conformita alle indicazioni de1 
piano ,territoriale regionale. 

Reggio Emilia e anche 'capoluogo di provincia e quindi 
fanno cap0 alla citta tutti i servizi relativi non solo alla 
pubblica amministrazione, ma an&e e soprattutto alle attivita 
terziarie'che interessano 1' intiera provincia (Amministrazio 
ne Provinciale, Prefettura, Tribunale, etc., per la pubblica- 
amministrazione; mercato ortofrutticolo, macello, commercio al 
1' ingrosso, spedizionieri, corrieri, per quanto riguarda le - 

.attrezzature). 

La citta e anche il pi6 importante centro de1 comprenso= 
rio e quindi a live110 comprensoriale si dovranno predisporre 
alcuni servizi quali scuole medie superiori, ospedali, case di 
cura, etc.. 

A tale scope nel Piano Regolatore Generale sono state re 
perite aree per attrezzature urba:?e e comprensoriali e aree - 
per attrezzature tecniche e distributive. 

Per quanto concerne 12 viabilita e trasporti sono state 
predisposte aree sufficienti a preservare dagli insediamenti 
lunge i bordi la grande ~viabilita esistente e di progetto. 

Per 1' autostrada si e fissato un rispetto complessivo 
di 200 mt., per la viabilita principale un rispetto complessi= 
vo di 100 mt., per la viabilita primaria un rispetto complessi 
vo di 50 mt. 

Le norme prevedono pure rispetti stradali per la viabilL 
ta secondaria e locale. 

Anche le linee ferroviarie sono protette da rispetti the 
consentono nel tempo il raddoppio delle linee esistenti. 

Si e pure confermata, nell' area occupata attualmente 
da111 aereoporto la destinazione areoportuale. 

A nord della citth in corrispondenza delle aree adiacek 
ti all' attuale mercato bestiame e in aree poste a nord della 
asse di scorrimento est-ovest da Pieve Kodolena al Crostolo 2 
stata prevista la localiizazione deile infrastrutture annonarie 
e tecnologiche 2 live110 di citta, e della zona delle mostre. 

Altre due aree a nord della citta, l'una posta lung0 la 
SS. 63, l'altra pqsta lungomla Reggio-Novellara son0 rispetti= 
vamente destinate all' impianto della nettezza urbana e alla 
depurazione - della fnqnatura cittadina. 
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Per quest'ultimo servizio si ritiene the il piano compren= 

soriale possa meglio precisare l'ubicazione per servire eventual 
mente anche 1' abitato di Bagnolo in Piano. 

A sud della citta invece, lunge l'asse attrezzato nord-sud 
[ e lungo..l'asse dei centri di quartiere the si svolge da Sesso a 

Rivalta ,sono state individuate una serie di aree da destinarsi 
.ad attrezzature urbane e comprensoriali quali: le aree per la 
eventuale ampliamento dell' ospedale, le aree per la nuova loca= 
lizzazione degii impianti sportivi, 

! 
le aree per collegi e comun~ 

I ta the gia in parte sono state trasferite in queste zone, aree 

1, 

per la dislocazione dei centri sanitari e dei centri di igiene 
mentale ed altri servizi di natura comprensoriale. 

A nord della citta, in prossimita dell' asse, e stata loca 
lizzata,come si e detto, la zona,per il centro scolastico mediz- 
superiore ed una seconda area sportiva. 

Lungo l'asse attrezzato verranno quindi a localizzarsi le 
attivita preminenti della citta the potranno trovare a nord de1 
case110 autostradale la localizzazione delle future aree indu= 
striali a servizio de1 comprensorio, immediatamente a sud le a= 
ree scolastiche ed annonarie, e oltre la via Emilia, il centro, 
direzionale principale, due centri direzionali di quartiere, il 
nuovo istituto agrario, il nuovo cimitero,, le attrezxature spar 
tive cbmprensoriali e la serie dei servizi sopra citati. 

Oltre il territorio comunale a sud si potra individuare a 
live110 comprensoriale una seconda zona industriale al servizio 
dei comuni collinari posta.in prossimita dell' incrocio fra lo 
asse attrezzato della citta e la Pedemontana. 

11 dimensionamento di questi servizi risulta dalla seguen= 
te tabella (tab. 19): 

., 
,.,., ’ 



l!ab. 19 - STANDARDS A LIVELCM URBAN0 E COMPRENSORIALE - 

ZONE 

Jerde pubblico . 

>entri aivili e religioei, 
3ulturaie svago. 

Centro direzionale princi- 
pale. 

Istruzione media rmperiorc 
e collegi. 

Sanit8.. 

iltre attrezzahre: 

POTALE'ATTREZZATURE URBANE 
E COiWRENSORIALI. 

Servizi tecnici, traspor- 
ti e annona. 

TOTAL1 
------e------5=== -;c=====----------w--m 

-I-- 

4.288.957 

540.494 

183.084 

777.500 

572.050 

1;175.862 

7.537.947, 

2.057.378 

9.595.325 
=========== := : 

Prev. 
nq/ab. 

-I-- 
3 9 

f 

Progetto 
mq/ab. 

18,oo 20,53 

-- 

l,oo 

2,00 

.2,00 

IO,00 

-- 

-- 

37,oc 

2,58 

0,88 

3,72 

2,75 

5,64 

36,TO 

9,64 

A: T 45,94 ---_-.... :=s======--------’ 
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Le norme relative alle attrezzature di car 
comprensoriale prevedono indici diversi a seconda 
trezzature siano di espansione, di 'completamento o al servizio 
dei vari quartieri. 

Gli indici fondiari If,corrispondono rispettivamente a a,25 
mc./mq. per le attrezzature urbane e comprensoriali esterne, a 
1,5 mc./mq. per le attrezzature urbane e comprensoriali interne 
e a 2 mc.,z'mq. per le attrezzature di settore. ; 

Le zone Verdi sono anch'esse distinte in aree Verdi urbane B 
o comprensoriali con indice If = 0,03 mc./mq. e in aree di Verde 
attrezzato di quartiere, specialmente indicate per il Verde at= 
tivo, per le quali si apslica l'indice if = 0,lO mc./mq. 

Le zone, per infrastrutture tecniche, the rientrano sempre 
nei servizi a carattere urban0 e comprensorialc, sono invece as 
similate, da1 punto di vista normativo, alle zone industriali.- 
Si prevedono infatti per tali aree indici di utilizzazione ter= 
ritoriale Ut = 4.500 Ikq./ha., e minima area di intervento Sm = 
2.ha. 

3.6. Suddivisione della citta in quartieri 

i-io, 
La citta, oltreche capoluogo di provincia e di comprenso= 
e anche capoluogo di comune e ad essa fanno cape tutti i 

servizi di competenza dell' Amministrazione comunale. 

Per quanto riguarda quest0 settore la politica de1 Comune 
e volta al decentramento amministrativo. I quartieri interni ed 
esterni alla citta dovrebbero corrispondere ad aree ambientali 
equilibrate, comprendenti tutte le attrezzature ed i servizi re 
lativi all' uso quotidiano. 

Chiariti cosl i concetti di base, il forese da1 punto di 
vista agricolo, residenziale e industriale dovra far parte di 
un contest0 eomprensoriale the tenga conto delle zone attualme2 
te insediate a maggiore o minore densita di popolazione e a vo= 
cazioni propriamente residenziali-industriali o residenziali-a= 
gricole nell' intent0 di diffondere il piti possibile lleffetto 
citta sull' inter0 territorio. : 

El chiaro quindi the, mentre il centro urban0 deve essere 
suddiviso in unita operative pi6 piccole, la periferia agricola 
insediata dovra invece subire un process0 di accentramento, per 
the non e materialmente possibile ottenere una distribuzione - 
dell' effetto citta su tutti i punti attualmente insediati. 

l< 

La citta e stata suddivisa quindi in 14 quartieri, dei qug :: ,, 
li 6 interni ed 8 esterni (fig. 8). " 1 





I sei quartieri interni sono: - 

10) - Zona storica - delimitata dai viali di circonvallazio= 
ne. 

2") - Quartiere sud - delimitato a nord dalla strada de1 Hi= 
gliolungo, da1 Crostolo e dalla, strada the da1 Ponte di 
S. Pellegrino porta al Buco de1 Signore. 

.Comprende le frazioni di US. Pellegrino; Coviolo, Castei 
lo di Canali. 
El il quartiere a destinaziorie prevalentemente residen: 
ziale e quello the ha avuto~maggior previsioni di espaE 
sione nel P.R.G.; lungo tutta la zona residenziale, ad 
ovest, e prevista la fascia'delle attrezzature territoria 
li di nuovo impianto. 

30) - Quartiere est - compreso fra il viale Zanti, il viale dei 
Mille, la via Emilia; comprende villa Ospizio, S. Mauri= 
zio oltre alle espansioni della citta lungo.il viale E.Si 
monazzi e via P.G. Terrachini. 
El un quartiere destinato prevalentemente a residenza e 
ad attrezzature di carattere urbano e territoriale per lo 
piu gia esistente. 

40) - Quartiere ovest - compreso @a il Migliolungo, viale ZaG 
. ti, viale Timavo e via Emilia. 
Xomprende il quartiere di Regina Pacis, la parte a sud 
della via Emilia all' Angelo, 1a'Roncina e la parte sud 
di Pieve Modolena. 
El a destinazione prevalentemente residenziale, ma inclu 
de il gross0 tema dell' asse atrrezzato, the lo attraver 
sa, e de1 centro direzionale. 

50) - Quartiere nord - compreso fra la via Emilia e i viali di 
circonvallazione a sud e i confini di Roncocesi, Sesso, 
Pratofontana, Massenzatico, Gavassa e Masone a nerd. 
E' il quartiere destinato prevalentemente ai servizi: i; 
elude infatti le aree industriali, le aree per l'annona, 
e'il gross0 centro scolastico di nuqvo impianto. 

6O) - Rivalta - costituito dalla frazione di Rivalta, S. Rigo, 
la Ghiarda e la Chiesa di Canali. 
El ora considerate quartiere urbano, per il quale e prc 
vista una grossa espansione residenziale. 

Gli Otto quartieri esterni sono: 

70) - Codemondo.- S. Bartolomeo - comprende le due frazioni CL 
tate. 
Et caraterizzato da aree agricole di notevole valore pas 
sistico. 

8’) - Fogliano-Gavasseto-Sabbione 7 comprende le,tre frazioni 
citate. 
La maggior previsione di vani residenziabi riguarda Fo= 
gliano. 



,* ~.,. 
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90) - Marmirolo-Bagno - comprende le due frazioni citate. 

100) - Masone-Castellazzo - comprende le due frazioni citate. 

110) .- Gavassa - comprende la frazione citata. 

120) - Massenzatico-Pratofontana - comprende le due frazioni 
citate. 
La maggiore previsione di vani residenziali riguarda Nas 
senzatico. 

130). - Roncocesi-Sesso - comprende le due frazioni citate. 
La maggior previsione di vani residedaiali riguarda Ses= 
so. 

14") - Cella-Cad&-Gaida -~comprende le frazioni citate. 
In questi centri frazionali di,sposti lungo la via Emilia 
viene contenuto al massimo l'incremento di vani residen= 
ziali.' 

Le unita urbanistiche the cosi .si configurano sono distinte 
quindi in quartieri esterni ed interni ai quali corrispondono di 
verse caratteristiche relativamente alle opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria (vedi,capitolo 4). 

r’ 

3.7. Assetto agricolo ' 

L' assetto definitivo de1 territorio agricold dovra essere 
strettamente legato all' assetto definitivo delle strutture pro 
duttive agricole. 

Coi processi di trasformazione in torso si accentuera il 
processo di accentramento di popolazione gia in atto nei nuclei 
abitati pili stabili. 

La.zona agricola non va considerata una zona in attesa di 
diventare fabbricabile, ma piuttosto una zona con una sua precl 
sa funzione, the non dovra per6 contrastare con quelle caratte= 
ristiche morfologiche talvolta necessarie per mantenere la pro= 
duttivita agricola e spesso indispensabili peril salvataggio 
della natura e de1 panorama. 

Una accurata distinzione,si e dunqye fatta, nelle tavole 
di piano e nella normativa, fra residenze decentrate (centri 
frazionali e case sparse) della zona agricola, differenziando 
profondamente quest' ultima. 

'. Per quanto concerne le attivita agricole, il piano prevede 
cinque tipi diversi di aree destinate all'agricoltura. 

Fissate infatti lelocalizzazione delle residenze agricole 
in coriispondenza dei-oent.ri frazionali, ,nel territorio di risul 



ta la preminenza 6 stata data a;11 insediamento 
vita produttive agricole piuttosto the alle residenze. 

Per questa ragione si e ritenuta (come si proteggono le 
aree residenziali con una conveniente fascia di rispetto da= 
ali insediamenti di attivita agricole incompatibili con le 2 
bitazioni) di proteggere nelle aree agricole gli impianti al 
servizio dell' agricoltura, e le costruzioni adibite alla con 
servazione e alla frasformazione dei prodotti. 

Le aree agricole si suddividono in: 

a) zone agricole di pianura per le qua11 e fissato un indice 
.di utilizzazione fondiaria Uf = 0,05 mq. al mq. di cui 
un massimo di 0,Ol pub essere utilizzato per abitazioni 
coloniche e pedronali. 
Per le costruzioni adibite alla conservazione trasformazio- 
ne dei prodotti agricoli J'indice Uf si eleva a 0,3 mq/mq. 
Per gli allevamenti industriali si prevede invece un indi= 
ce,-Uf = 0,15 mq,/mq. 
Come appare chiaramente dalla norma la zona agricola e viz 
colata in modo preminente alla sua effettiva vocazione. 
Le residenze, pure ammesse con indice bassissimo, non sono 
protette dalle attrezzature agricole, le quali fruiscono 
di indiki di utilizzazione piuttosto elevati the consento= 
no una loro razionale distribuzione sul terrirorio; 

b) zone agricole di valore paesistico reperite neile zone pre 
.collinari di Rivalta., Fogliano, e S. Bartolomeo, dove, per 
le caratteristiche di questi territori the debbono essere 
il piti possibile preservati nella loro integrita l'indice 
di utilizzazione e Uf = 0,Ol mq./mq.; 

c) zone agricole speciali, reperite,in localit ricche di ac= 
qua sorgiva e di canali di scolo, lontane dai centri abi= 
tati sottovento, dove si dovrebbero localizzare le industrie 
nocive; 

d) zone agricole di rispetto agli aditati esistenti o di proget 
to the consentono di creare fascie di separazione tra le 
zone residenziali e le attrezzature agricole; 

e) zone agricoie di rispetto ai corsi d'acqua soggetti a vincg 
li legati alla sistemazione idrogeologica dei terreni. 

Possono essere elencate nelle zone agricole anche le aree 
di. rispetto cimiteriali previste dalla Iegge. 

3.8. Dat,i numerici riassuntivi 

Le tabelle allegate presentano la contabilita generale de1 
piano suddiviso per quartieri ed esterni e per destinazione di 
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zona. 

Scegliendo tra le cifre della tabella principale (ta%,2,C 
si possono aggregare alcuni dati per ottenere raffronti rels;':v- 
tivamente agli standards urbanistici applicati e alle percen= 
tuali delle varie destinazioni d'uso sul totale. 

Nella tabella 21 si sono cosi aggregate le aree suddivi= 
se in pubbliche, residenziali e produttive, in modo da ottene 
re nella prima colonna le percentuali delle varie destinazioni 
d'uso rispetto al totale della superficie de1 Comune; nella 
seconda colonna, aggregando i dati relativi alla sola zona tit= 
tadina, si sono ottenute ie percentuali delle varie destinazio= 
ni d'uso rispetto alle aree urbanizzate o urbanizzabili. 

In una colonna a parte si sono calcolati gli standards ri= 
feriti agli abitanti, 

La tabella 20 riporta infatti soltanto il totale delle 
stanze esistenti e di previsione, mentre i calcoli relativi 
agli standards, come si e detto, sono stati condotti su di una 
previsione di popolazione di 208.900,- abitanti. 

I dati riportati quindi nella tabella 21 alia seconda co= 
lonna comprendono le aree destinate alla viabilita e ai traspo; 
ti depurate dai rispetti e dalla viabilita agricola esistente; 
le supeyfici destinate ai corsi d'acqua e le supe-rfici agricole 
sono state eliminate da1 compito: le aree di Verde pubblico so= 
no state incrementate dai rispetti stradali urbani. 

Dalla tabella risulta la densita territoriale media sulla 
intera superficie urbanizzata ad eccezione quindi delle sole a= 
ree agricole, delle aree per corsi d'acqua, dei rispetti strada 
li in area agricola e della viabilita agricola esistente, corr1 
sponde a circa 53 ab./ha. 

In totale il piano prevede 186 mq./ab., calcolati sulla su= 
perficie urbanizzata o urbanizzabile. Di questi circa 50 mq./ 
ab. sono destinati alla residenza, circa 28 mq./ab. sono desti= 
nati all' industria e circa 100 mq./ab. sono destinati alle zO= 
ne pubbliche. 

Si deve sottolineare the le zone pubbliche, per circa la 
meta, sono aree al servizio della provincia e de1 comprensorio 
(v. tab. 19) e quindi i dati fondamentali relativi all'equili= 
brio della zona urbanizzata sono i seguenti: 

aree residenziali: 
aree per servizi residenziali: 

50,23 mq./ab. 
54,4C mq./ab. 

Totale residenze e SerVizi: 104,68 mq./ab. ,. _ 

aree per servizi comprensoriali: 
aree per industria: 

46,QO mq./ab.(v.tab.lg) 
28,55 mq./ab. 

TOTALE 179,23 mc./ab. 
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I t Superficie de1 Comune 1 Superficie urbanizzata 
ZONE 1 w. t 

d 13 mq. ' SF 

Viabilit& e trasporti 15.166.189 6,55 . . 6.224.580 15,81. 
~OrSi dracqua 629.567 0,27 --- --- 
Verde pubblico (urban0 e c0mprens.e di quartiere) 6.111.772 2,64 . . . 7.465.920 

6.708.856 2,89 
18,s'. 

Attrezzature urbane e compr.,tecniche,di quartiere 6.696.041 
Direzionali. 651.663 0,28 

17,oo 
651.663: 1,70 

-~ 
- 

TOTALE ZONE PUBBLICHE . 29.268.047 12,63 22.038.204 53,48? 

Residenziali e Verde privato. 10.502.240 4,54 10.502.240 26,68 
.- 

TOTALE RESIDENZA 10.502.240 4,54 10.502.240 26,68 
- 

Industriali-e agricole speciali. 5.964.530 
183.958.783 

2,58 5.964.530 15,15 
Agricole e di rispetto Gricolo. 79,46 --- --- 

TXCALE ZCRE PRODUTTIVE 189.923.313~ 82,04 5.964.530 15915 

Zone a vincolo cimiteriale. 1.848.000 0,79 1.848.000 4,89 
- 
TOTALE ZONE VINCOLATE 1.848.cOo 0,79 1.848.000 4,69 

TOTALI 231.540.600 100,00 39*352.974 100,00 

Tlenf-it:; territoriale media della superficie urbanizeata = 53 ah/ha. 

- 

c 

mq/ab. 

z9,8o 
--- 

35,74. 
32,05 

3,11 

lOG,66 
-.- 

50,28 

50,28 

28,56 
--- 

28,56 

8,84 

8,84 

188,38 

. . Aree destinate alla viabilit5i deptlrate dai rispetti stradali e dalla viabilith agricola esistente co 
ta nella percenixale dello 0,9$ della superficie territoriale dei quartieri esterni. 

.a. Comprendente le aree di rispetto stradale urbane. 
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4. - ATTUAZIONE DEL PIANO 

4.1. Programma di attuazione. 

La emanazione della Legge Urbanistica Ponte, entrata in 
vigore il lo settembre 1967, consente di fornire i piani re- 
golatori generali di una normazione~attuativa fin0 ad cggi ig 
possibile, organizzando i diversi interventi sul territorio 
ai fini di una ordinata realizzazione dell0 sviluppo urbeni- 
stico comunale. 

Diventa oggi di pih facile redazione e applicazione il 
programma poliennale di attuazione, destinato a fornire de1 
piano quelle priori& temporali fin0 ad oggi non coneentite, 
misconosoendo uno dei principi basilari dellturbanistica 
scientifica: e do& ohe la realizzazione di un piano urbani- 
stico non pub avvenire second0 un qualsivoglia ordine di in 
terventi successivi, ma al contrario the soltanto uno o po- 
ohi ordini di priori& realizzeranno il piano, mentre tutti 
gli altri ne distruggeranno irreparabilmente le previsioni. 

11 programma poliennale"df attuazione sar'a aclottato 
da1 Comune dopo l'approvazione gel piano e Sara verificato 
e aggiornato periodicamente, rappresentando co& la g-uida 

./. 
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dell~azione e della gestione urbanistica comunale. 

Del programma faranno parte in prim0 luogo i piani par- 
ticolareggiati di iniziativa pubblica, i quali con legge n.755 
diventano dei veri e propri progetti urbanistici di dettaglio 
e non pih deyli strumenti prevalentemente finanziari : l'inter 
pretazione precedente, annullata dalla legget pretendeva infat 
ti the il Comune fronteggiasse gli oneri de1 piflno particolarZg 
giato con apnositi capitoli di 'oilanoio, rendendo praticamcnte- 
imposaibile l'impiego di tale strumento nella presente diffici- 
le aituaziono delle finanze comunali. E cib era oltre a tutto 
ingiusto, perch& con il piano particolareggiato, pik the sosti- 
tuire il Comune ai privati, si intende impegnare i privati, in 
forza de1 piano, a determinate aoluzioni urbanistiche di detta- 
glio. 

I piani particolareggiati di iniziativa comunale ai ren- 
dono necesaari e urgenti aer l'atkazione de1 7.H.G. In modd 
speciale nei confronti delle zone ~direeionali, destinate a rap- 
presentare una alternativa alla congcstione de1 Centro Storico. 
knche in quest%ltima zona della,citta, saranno veraments utili 
i piani particolareggiati di iniziativa comunale, the dovranno 
avolgere un ruolo di esemplificazione e di stimolo verso l'atti 
vita dei privati, dimostrando in concrete la possibilit& di ri- 
solvere economicamente i probkemi della conservazione amhidnta- 
le nella cittb antica. 

Altri piani particolareggiati potranno di volta in volta 
riaultare necessari per affrontare determinati probleni di det- 
taglio, nroposti da1 P.R.G. quali la "citt3 degli studi" medio- 
airoeriori, la zona fieristico-annonaria etc. 

Un tip0 apecialo di piano particolareggiato k rappreaenta 
to dai progetti urbanistici gia redatti da1 Com;me per la apply 
cazione della legge n. 167. Ieprevisioni relative a questi - 
piani sono state per la maggior parte recepite da1 P.R.G., ma si 
rende ugualmente neceaaario a taie proposito un aggiornamento 
the k gia in corso di studio. Lyattuazione delle diverse unit& 
residenziali dell'edilizia economika, sara comunque inaerita pe- 
riodicamente nel programma poliennale. 

Del programma faranno anche.~parte le previsioni di espro- 
prio ex-art. 18 della legge urbanistica, deatinate ad operare nel 
le zone di espaiisione ove riaultaase carente l'iniziativa priva- 
ta: e cib' in mod0 speciale per le aree a carattere industrialc. 

Finalmente saranno inseriti:nel programma i piani particola 
reggiati di iniziativa privata'- e.cioE i piani di lottizzazione 
e urbanizzazione - the il Comune intende richiedere o autorizza- 
re, anche in base agli impegni aasunti dai proprietari di aree. 

./. 



Se1 programma di attuazions dovranno inoltre essere iscrit 
te tutte ie opers pubbliche di cui ai prevede la realizzazione 
Fn un detorminato period0 : le infrastrutture della grande viab& % lita principale, p rimaria e secondaria previste da1 Comune, dal- 
la Provincia e dell*A.N.A.S., nonch8 di quella locale prevista 
dal.Comune 0 dai privati; le attrezzatwe e le infrastrutture UT 
bsne e comprensoriali di iniziativa pubblica e privata e quelle 
di quartiere;.infine le attrezzature e le infrastnutture di set- 
tore da realizzarsi a carico dell0 Stato, de1 Coaune e dei privy 
ti (qaeste ultime rappresentando le opere di urbanizzazione SQ- 
condaria e primaria previste dalla legge n. 765). 

Premessa al programma e ai suoi aggiornamenti saranno le a- 
nalisi aella situazione relativa all'edilizia residenziale, inau 
ntriale, commerciale e direzionale ) nonche alla consistenza dei- 
servizi pubblici a scala comunale e di quartiere. Da queste an& 
lisi sca.;uriranno 1s linee e gli ,obiettivi generali de1 program- 
map descritti poi in dettaglio e misurati in conclusinne per gli 
impegni finanziari the comportano~ agli operatori pubblici e privy 
ti.. 

4.2. Attuazione de1 piano in base a piani particolareggiati e a 
progetti edilizi: 

La norma ai legge second0 la'quale ogni intervento sul ter- 
ritorio Comunale deve essere dieciplinato da1 P.R.G., & stata u& 
teriormente rafforzata dalla leggen. 765, the consento oggi Bi 
suddividere chiaramente tutte le iniziative costruttivs da effeq 
tuarsi nel Comune, in due grandi categoric : quelle the vanno ok 
bligatoriamente precedute da un, ,intervento urbanistico ai detta- 
glio e le altre the possono realizzarsi direttamente mediante la 
presentazione di un progetto costruttivo esecutivo. 

Xn effetti la legge vigente c'ondizionerebbe ogni realizza- 
zione ad uu piano particolareggiato, ma la giurisprudenza da un 
lato e le vecchie diffidolta - oggi come si e detto superate - 
ineren,ti ai piani particolareggiati, hanno ai fatto instaurato 
una prassi the scavalcZfiella stragrande maggioranza dei casi 
l'intervento urbaiistico preventivo. '::.lvece ai generalizxare a 
tutto il territorio oomunale la norma dei piani particolareggia 
ti preventivi, si ritiene oggi pih realistico limitarne l$obbli- 
go a quei soli casi the, in base~al P.B.G., risultano indispen- 
sabili ad un ordinate sviluppo ,territoriale. 

Infatti in moltissime zone urbane ed extra-urbane la trama 
urbanistica dettagliata & gi& fbrtiita aalla situazione di fatto 
o dai grafici di P.R.G. Gib vale'ad esempio per tutte le zone 
urbane gi'a prevalentemente costruj.&3, le cosiaette zone di con-' 
pletamento, per le quali i1P.R.G. non prevede una nuova aestina 
zione o una nuova organizzazione urban~eti.aa~ oggure per tutte 
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le zone esctre-urbane, le cosidette zone agricole, nelle quali 
le costruzioni estremamente distanziate le une dalle altre, si 
inseriscono automaticamente nellVambiente circostante senza ne 
cessita di interventi esterni; o anche per tutte le attrezza6 
re o i parchi pubblici, the risultano chiaramente definiti day 
P;R.G. 

Al contrario altre zone risulterebbero certamente compro- 
messe da una realizzazione per singole costruzioni, chenon :osse 
preceduta da un progetto urbanistico pia dettagliato del.piano 
generale . Si tratta di tutte le zone direxionali, quelle ciok 
the godono diur.a maggiore densita edilizia; delle zone resi- 
denziali, the insistono su terreni vergini di ogni altro intec 
vento; delle zone residenziali di ristrutturazione, per le qua 
li 2 prevista la completa demolizione e la ricostruzione ex-no 
vo; delle zone industriali di:espansione, in analogia a quelle 
residenziali dello stesso tipo; e delle zone per nttrezzature 
tecniche e distributive, destinate ad ospitare gli impianti 
completamente nuovi de1 settore. 

11 Centro Storico, all0 scope cli non appesantire eccessiva 
mente le possibilith di intervento operstivo, & stato inserito 
fra le zone dove B consentito l'intervento edilizio diretto, ad 
eccezione di pochi comparti di ristrutturazione. Gnde evitare 
perb la manomissione dei delicat,i valori amhientali, gli edifi- 
ci della citt4 antica son0 stati,accuratamente selezionati, in- 
dicando quelli ove e obbligatorio,,il restauro conservativo,quel 
li vincolati al risanamento conservative e .:gli altri dei qua17 
6 consentita la demolizione e la ricostruzione in base alle'di- 
spoaizioni de1 piano. 

Condizioni di maggiore elastikita, sempre nel rispetto de& 
la salvaguardia ambientale, son0 offerte nel cent20 storico al- 
le iniziative di comparto volontario, the rappresentano dei ve- 
ri e propri piani particolareggiati relativi ad interi isolati. 

Tale suddivisione in due grandi categoric attuative, oltre 
agli evidenti vantaggi operativi,: offre la possibilitk di,evitg 
re ogni contenzioso giuridico'sulla definizione dei terreni da 
sottoporre agli oneri di urbanizzazione secondaria, in base al- 
la legge n. 765. Gli oneri di urbanizzazione secondaria andray! 
no infatti assunti dagli operatori: pubblici o privati, in tutti 
i casi per i quali A richiesto ill progetto urbanistico preventi 
vo9 e ciok il piano particolareggiato comunale 0 la lottizzazio 
ne privata. Nei casi invece ove ,k'consentito l'intervento edi- 
lizio dLett0, gli operatori - sempre in base alla legge n.765 
saranno tenuti ad assumersi unicamente gli oneri di urbanizza - 
zione primaria. ,. 

./. 

,., 



4.3. intei-vento urbanistico preventive ed intervento edilizio 
Ektt0. 

La lsgge n. 765, consente oggi di definire chiaramente, co- 
MG procedere all%rbanizzazione nclle aree per le quali il P.R.G. 
f.Epoae 18intervento urbanistico preventivo, e come in quelle per 
ie quali & consentit I'interventJ sdilizio diretto. 

in pri@o inogo va ricordato the ii progetto urbanistica par- 
ticolaregg~tjto, sia esso di iniziativa pubblica o privata, deve 
C?ssere elabbrato con identiche caratterietiche e subisce uq"analo 
go iter di approvazione. Le norme forniscono una precisa defini- 
zione di tali caratteriotiche, nentre l'iter di approvazionsk 
stabilito dalla legge. 

I ;.iani particolareggiati di inieiativa comunale dovranno es 
sere corredati di una relazione finanziaria, the rappresenta ov - 
viarxnte uno de&i eleuenti di valutazione per 1"approvazione de1 
&en0 stesao. ,(I 

I aiani di lottizzazione earanno inoltre corrcdati di una 
ecnven%aone, the stabiiirh i eiodi e i tempi di attuazione de1 pia 
no ed impegnera l'operatore alla cessione gratuita dei suol$ ne - 
oeasari alle urbanizzazioni prinarie e secondaries nonchk al paga 
~xento di ttitta l'urbaniezazione primaria relativa alla zona e 8i 
una quota di arbanizzazione secondaria , proporzionale all'entita 
e alle tiaratteristiche dell'insddiamento. 

La tradueiono pratica di tali. norme di Legge ha rappresenta- 
to uno degli obiettivi principali~nella redazione de1 P.R.G,"; 
A tale scopb sono state chiaramente suddivise (vedi tab. 22) le 
diverse tiaologie di attuazione de1 P.R.G., attribuendo a ciascu- 
na tipologia gli oneri relativi alla cessione di arse, alle opere 
di urbanizzazione prirsaria e a quell& di urbanizzazione,~secondaria. 

Bi minino iivello, quelio dell'intervento singolo, compete la 
cessione di spazi per parcheggi di ueo pubblico, la destinazione 
di spazi per ll verde di vicinato - privato, ma di usocollettivo 
e 1"intero ox?re di urbanizzazione pri:&aria comprese le relative 
tree o 

A tale live110 troviaao le zone residenziali di completamen- 
to urbane e frazionali e le zone~industriali di completamento. Le 
z,one StOYiC!he invecep ova si pubzoperare sia per interventi 5ing;o 
li the per cornparti, sono escluse da ogni cessione: in esse gli 5 
difiei da restaurare o da ricostruire sono assoggettati soltanto 
al pagamento delle urbanizzazioni.primarie mancanti e alla reali 
xazione delie auto;limesse interrate nella misura prevista dalle 
norrce per 'cutti i fabbricati residenziali. 

Al live110 immediatamente auperiore; quell0 dell*intervento 
urbanistico preventivo nel settore urbanop coupete la cessione de 
gli spazi di cui al live110 preceaente, oltre a quell0 degli Spa- 
zi relativi alle attrezzature cli settore . 

./. 



A tale live110 compete ancora l"intero onere di urbanizzazione 
primaria e la cessione delle relative aree, e la quota parte 
degli on+ per la urbanizzazione secondaria, consistente ap- 
pant0 nelle attrezzature di settore. 

Quest0 livello B quell0 degli interventi previsti nelle 
zone residenziali di ristrutturazione e di espansione. I peri- 
metri di tali piani particolareggiati son0 gik individuati nel 
le tavole di piano e l'area da cedere per le attrezzature di set 
tore B precisata dalle norme, nonche individuata a carattere in- 
dicativo negli elaborati grafici. Ovviauente il volume consen- 
tit0 dagli indici, territoriali va calcolato aull'intera super- 
ficie de1 piano particolareggiato. 

L'ammontare de1 contribute previeto per le attrezzature 
di settore, i! quantificato in lire correnti al novembre 1967 ed 
ha.naturalmente valore indicative. I1 meccanismo adottato per 
calcolare il contribute corriapondente alle attrezzature di set 
tore & chiarito dalla tabella' 24. 

Al10 scope di consentire per quanto B possibile, la dire2 
ta realizzazione de1 piano particolareggiato da parte dei lot - 
tizzatori, le singole attrezzature sono state distribuite nelle 
varie zone di espansione residenziale in mode da corrispondere 
allvincirca - pur nel rispetto dell'organizzazione urbanistica- 
alle quote di urbanizzazione 'secondaria proporzionali alle sin- 
gale lottizzazioni. Tali servizi saranno cosl realizzati diret 
tamente a cura dellPoperatore privato e soltanto le quote even- 
tualmente mancanti saranno versate al Comune, the dovra provve- 
dere ad utilizzarle second83 gli'impegni previsti in convenzione. 

Le attrezzature di settore conprendono per le zone residen- 
ziali : lPasilo nido, la scuola materna, la scuola elementare , 
la scuola media, uno spazio Verde per il giuoco dei bambini e 
l'area per la chiesa. 

Al live110 di quartiere,l,tro'viamo fra i servizi pubblici i 
parchi di quartiere e le attrezzature per il giuoco dei ragazzi, 
quelle sportive, ricreative e &turali, da realizzare tutte net 
Verde a mezzo di interventi diretti. 

11 cuore de1 quartiere &perb costitiito dalla zona dire- 
zionale di quartiere, da realizzare a mezzo di interventi urba- 
nistici preventivi, i perimetri~:dei quali sono gi4. individuati 
da1 piano. La volumetria competente a tali zone k suddivisa 
nelle destinazioni residenziale,,(60%) e direzionale (40%): per 
la parte relativa al volume residenziale gli oneri per i priva- 
ti sono u&uali a quelli dell@ zone interamente residenziali. 
Per la...parte relativa al volume direzionale son0 iaposti oneri 
analoghi ai precedenti : tali oneri sarenno in quest0 case tra- 
dotti in attrezzature pubbliche'direzionali, a carattere cioe 
civico-amministrativo,sanitario-assistenziale e culturale-ass2 
ciativo. In quest0 o*so perb ai k preferito non precisare 1'5 

./. 
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rea da cedere, ma unicamente il volume da realizzare: nella 
tabella 22 tale volume & quantificato in lire correnti al no- 
vembre 196'1, aventi carattere indicative. 

Al live110 comunale infine - the perb a Reggio Rmilia ha 
tialore tanto urban0 quanto comprensoriale - si trovano sia la 
zona direzionale principale,le zone per attrezzature urbane e 
comprensoriali e i parchi urbani, sia le zone industriali di 
espansione e le zone per attrezzature tecniche e distributive. 

Per il centro direzion%' 
to urbanistico preventivo 

rincipale k richiesto l*interven 
9 second0 i perimetri individuati da1 

piano. Come per i centri direzioli di quartiere, la destina - 
zione residenzialc (40s) B gravata da oneri uguali a quelai 
delle altre aree residenziali: la destinazione direzional4 (6C$), 
5 analogicamente gravata di oneri the si tradurranno in attrez, 
zature pubbliche direzionali di tipo cittadino. 

Le zone'per i parchi urbani e quelle per attrezzature ur- 
bane e comprensoriali, siano queste ultime pubbliche o private, 
si realizzano - coue gia quelle di quartiere - nel verde,:a 
mezzo di interventi diretti. 

Finalmente le zone industriali d'eepansione e quelle per 
attrezzature tecniche e distributive, vanno realizzate a mezzo 
di interventi urbanistici preven-tivi, la cui entitk territoria 
le B precisata unicamente dalle norme. In tali zone le cessig 
ni di area e gli oneri a carico~del lottizzatore,sono stabili- 
ti analogicamente a quelli delle, zone residenziali di espansio 
ne. Le aree per: i servizi da,,cedere gratuitamente saranno utz 
lizzate per realizzare le urbanizzazioni secondarie, the in qug 
sto case corrispondono al centro~ sociale e sanitario, alle zone 
per le mense e ad unparea Verde per -1a~sosta e il riposo. 

La procedura per la pressntazione dei progetti edilizi di- 
retti non differisce da quell,a,tradizionale: il controllo tecnL 
co B effe,ttuato a cura degli uf'fici comunali e la licenza & ri- 
lasciata da1 Sindaco, o suo d'elegato, sentito il parere della 
Commissione Edilizia. Le licenze hanno validita per un anno , 
trascorso il quale decadono evanno rinnovate. Sara buona nor- 
ma a tale proposito abbandonare-il metodo delle pratiche per li 
cenze edilizie in sospeso, evadendo ogni pratica entro i termi- 
ni di legge con un giudizio negativo o positivo. La correzione 
de1 progetto respinto sulla base dei rilievi formulati nei suoi 
confronti, da& luogo ad una nuova richiesta di licenza e ad una 
pratica completamente nuova, da evadere ancora una volta entro i 
termini ai legge con un nuovo :e.definitivo giudizio. 

Al fine di rispettare l:(obbligatorieta dell'urbanizzazione 
primaria su ogni lotto direttamente fabbricabile, si potra isti- 
tuire un contribute di urbaniizazione primaria - a somiglianza 
di quell0 di fognatura, gia bperante con frequente euccesso - 
da abbinare alk concessione della licenaa, sulla base di carati- 
re per il calcolo delle urbanizzazioni primarie maneanti. 

,,~ :, 
: !:' ,'i. ./. 
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Va ricordato che, anche in se.guito alle precisazioni del- 
ls le*;x? n 7"" c,4 * .,p ogni opera da esegJire au1 territorio comunale 
necessita di una licenza; coatruzioni, demolizioni, sopraeieva- 
zioni, trasformazioni 9 restauri di edifici, opera di urbanizza- 
eione primaria (strade( fogne etc.), ape::tura di cave, terrazza- 
menti e sistemazioni (9i ~11010 em.. 

Si B gitz detto della aroceLura per la formazionc dei piani 
particolaregg'ati d'iniziativa pubblica o privata. @danto ai 
centri direzioneii principali e di quartiare,~ si ritiene perb ne 
cossario corredare il prims dei piani particolareggiati els$ora~ 
to per ogni centro, di un piano pilota destinato a proporre i 
ariteri generali eon cui affrontare la redazione di questo'e dei 
particolareggiati successivi. Tale progetto pilota potr8. an&e 
essere in seguito aggiornato,, ma rappresentera comunque una'trac 
tie, UP element0 di raccordo meno genericb de1 P.R.G., per tutti 
i progetti urbanistici particolareggiati de1 centro dirczionale; 

4.4. - Costi. di attr:zione de1 ,piano. 

Non k utile n& possibile t&tare un calcolo de1 cooto oom 
plessivo per la realizzazione de1 P.R.G.: troppo diversi i modi 
e i tempi dell'attuazione. R' sambrato invece interessante, sia 
per 1"operatore pubblico ai fini della compilazione dei,!program 
mi poliennali, sia per l'operatore privato ,ai fini delle sue pre 
visioni eoonomiche, oalcolare ,pre:-e;rentivamente per grandi linee 
i costi di urbanizzazione della' varie zone de1 piano. 

Si e calcolato chs, quelio~‘rihe potremo chiamare il "valo- 
re aggiunto", nella trasformazione della "materia prima" rappre 
sentata da1 terreno agricolo, in mprodotto finite" rappresentaz 
to quest0 da1 terreno urbanizzato 9 pronto per l'uso residenzia- 
ie, industriale, direzionale o per la realizzazione di una at - 
trezzatura pubblica o privata. 

Tale calcolo economic0 k. !strettamente legato a tutto il 
nuovo process0 attuativo previsto.p.er il piano, il cui scope in 
fin dei conti B proprio quello.di'far conoscere esattamente a 
tutti gli operatori, quali interventi :.:;.ano possibili su ogni 
suolo, a quali condizioni e conquali oneri. I1 calcolo dei co 
sti di attuazione, interpretato$me calcolo dei coati di tra - 
sformazione de1 suolo, k dunque fatto trascurando il valore de1 
suolo stesso, nonche il costo dell'opera da realizzare dopo la 
urbanizzszione : sempre the questa sia preventivamente necessa- 
ria per 1"uso de1 suolo. 

Infatti lo sfruttameito urbanistico dei terreni destinati 
da1 P.R.G. all'uso agricoln non' comporta ad esempio, alcun co - 
sto: sara lo sfruttamento economi6o degli stessi terreni the cc 
sterit, in mano dropera, attrezzi,"bestiame, ed edifici da rea - 
lizzare sul fondo. A questo punto insorge un nuovo tipo di 
sfruttaaento urbanistico dei terreni agricoli : quell0 della co 
struzione di un edificio necessario alla residenza o alla prod; 
G; "~ ; .,,I (7, 
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Ancora una volta perb non sad l'intero lotto di terreno agri- 
co10 pertinente all'edificio, a richiedere una spesa di urbaniz 
zazione; ma soltanto l'edificio stesso a necessitare delle ape- 
re piti elementari di urbanizzazione primaria e cio&: una straaa 
di access0 - in genere non asfaltata -p l'allaccianento all3 re 
te elettrica pubblica, un impianto per lo smaltimento dei rifiu 
ti - quasi sempre autonomo -* 5.1 rifornimento idrico anche que- 
sto spesso autonomo, realizzato cioe mediante pozzi di proprie- 
t?i. 

Non k dunque previsto il costo di urbanizzazione dei terre 
ni agricoli, anohe se ogni edificio realizzato in zona agricolg 
necessiterk di una licenza cdilizia e dovra couprovare di gode- 
re delle urbanizzazioni primarie indispensabili per legge. 

Logicamente non presentano costi di urtailizzazione i suoli 
nei confronti dei quali il l?'.R.G,. si esprime in termini vincoli 
stici : i corsi d'acqua e le?.zone Verdi di rispetto ad essi, 1: 
3ree di rispetto cimiteriale, nonchE le zone di rispetto dell's 
bitato e quelle a parco privato, nelie quali non son0 ammnsse - 
nuove costruxioni, ma soltanto l'ampliamento delle esistent: 
nella misura de1 10%. 

NE presentano costi di urbanizzazione i suoli destinati di 
rettamente da1 pinno alle grandi,infrastrutture, the sono in e? 
fetti esse stesse delle opere di urbanizzazione nei confronti - 
di CJtto il territorio comunale e comprensoriale. Cosl 13 zona 
aeroportuale, quella ferroviaria' e quella destinata alla viabi- 
lit& principale, primaria e secondaria ( e non quella locale , 
the rappresenta invece uno dei'primi costi di urbanizzazione ), 
impegnano dei suoli sui quali l'iinfrastruttura & gih realizzata, 
oppure sara progettata tecnicamente e finanziariamente al momen- 
to della realizzazione, comprendendo il progetto ogni spesa per 
la utilizzazione de1 suolo ai fini previsti. 

I costi di attuazione sono"riportati alla tabella 22, the ri 
guarda parte deicoeti di urbauizzazione primaria, e i costi di- 
attrezzatura delle arse, nonch&quelli delle opere di urbanizza- 
zione secondaria. 

,,. 
La prima oolonna della tabella riporta gli standards adotto 

ti ~.31 piano, quantificati in mq./100 mc. di costruzione resi - 
denziale (ciok in mq./ab.). 
Una parte delle aree per servizi misurate dagli standars resta- 
no di proprieta privata, ma saranno di uso pubblico (parcheggi) 
o condominiale (Verde di vicinato); altre aree saranno cedute 
dai lottizzatori al Comune per:,& urbanizzazioni secondarie,(a- 
silo nido, scuola materna, attrezzature di giuco per i bambini, 
chiesa, scuola elementare,e scuola media dell*obbligo, per le 
destinazioni residenziali; cenfr.0 sociale, centro sanitario, men 
sa e Verde per le destinazioni i-ndustriali e per le attrezzature 
tecniche e distributive). La~seoonda colonna della tabella 22 , 
indica appunto l'entita di taliservizi. 

,,., 

4. 
,., 
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mon si e ritenuto the 11 ve?de pubblico di quartiere, il 
parco urbaco, ?~e scucZe medie superiori, gli cspedali ecc.,fos 
zero servizi da inputare alla proprieta privata, anche se per 
lottixzazioni di maggiori dimensioni si dovrebbe chiedere il 
contribute dei privati per queste opere. Nel c&so di Reggio E 
rilia si F: invece ritenuto the la quota Tarte di urbanizzazio- 
ni secondarie da porre a carico dei lottizzatcri nelle zone re 
sidenziali, fosse soltanto quell.0 corrispcndente ai eervizi di 
settore, facendo gravare sulle aree a destinazione direzionale 
l'cnere dei s&-vizi oubblici direzionali di quartiere .(centrc 

l 

civico-amministrativo, centro sanitario-assistenziale, centro 
culturale-associative). E cib anche se abitualmente tale quo 
+a di servizi viene attribuita alla residenza (vedi circolare 
Ministero LL,PP. n. 425 de1 20.1.1967, pag. 38). 

Keila terza colonna si k riportato il cost0 unitario a 
metro <:JadrO per lPattrezzatura,delle aree relative alle ope- 
re di urbanizzazione secondaria 'e, nella-quarts. colonna compaig 
no i costi teorici per abitante~'(= ICO mc.), risultanti dalla 
applicazione de1 cost0 unitario. Uella quinta colonna si ri- 
portano i costi rel;-Ltivi alle.cessioni analoghi ai precedenti. 
Seguitando a scorrere la tabella 22, il raggruppamento succes- 
sivo comprende invece le opere,da realizeare sulle aree di gui 
al ra.~gwppamento precedents, cioe i 'servizi. 
Nella sesta~colcnca compare'il volume di servizi per abitante, 
nella settima colcnna soltantoil volume di servizi post0 a'ca- 
rice de1 iottizzante, neila ottava colonna i costi unitari e- 
spressi in C/me. di costruziotie; nella nona 11 cost0 complesai- 
vo delle opere rapportato ad abitante (cl08 a IO0 mc. di costru- 
zione residenziale) e nella decima colonna il couto delle sole 
opere postc a carico de1 lottixzatore. 

L'ultimc raggruppamento,indica il totale dei costi, diok 
il costo delle urbanizzazioni primarie e secondarie the co$pcr- 
tano una cessicne'di aree e per le quali k stat.0 possibilp;,;sta- 
bilire uno' standard pro+capite., 

I totaii sono riportati,a':'cinque livelli di intervent : 
il prim0 Telativo ai singoli edifici, il second0 relativo al sej 
tore (fin0 a 1G.OGO abitanti circa esistenti? di previsione); 
il terzo reiativo al quartiere (da V 1300 a 50.000 abitanti e- 
sistenti, e/o di previsione); ilquarto relativo al comwe e il 
quint0 comprendente anche le aree industriali e i relativi ser- 
vizi. 

A chiarimento della tabella 22 Sara bene fare alCUne pre- 
cisazioni, Per il prim0 gruppc; di standars c-he riguarda l'abita- 
zione , non figureno i dati relativi alle aree stradal.i, the non 
si possono calcolare a priori, perch& nelle zone di nuovo impian 
to variano al variare del;.e densit&, mentre nelle zone di vecch?o 
impianto dipendono da3la particclare ~~kituazione esistente. 



Per f$.Ianto concerne la urbanizzaxione primaria, esistono 
due voci relative a cessioni di aree e piti precisamente, quella 
relativa ai parcheggi di urbanizzazione primaria (da non confon 
dersi coi parcheggi relativi agli edifici previsti dall'art. 41 
~septies della legge n. 765 e quella relativa al Verde, the nel'- 
la circolar$ interpretativa alla legge n.765 & indicate come 
Verde privq%o condominiale. 

Le due voci relative ai parcheggi e al Verde compaiond‘ 
quindi nclpe colonne degli standards e dei costi unitari rela- 
tivi, ma non nella colonna delle cessioni di aree, in quanta 
queste restano di proprieta privata in entrambe i casi. * 

11 gecondo gruppo di standards B rappresentato come si k 
gi8. vista-dall'asilo nido, dalla scuola maferna, dallc attrezza 
ture per $1 giuoco dei bambini, dalla ~chiesa, dalla scuola:ele- 
mentare Ed-dalla scuola media dell'obbligo. Per tutti questi 
servizi k prevista la cessione dell*area, mentre l'attrezzatura 
dellPare& ceduta e la costruzione delle opere & prevista per tut 
te le voci' ad eccezione della chiesa. 

11 terzo gruppo di standars si riferisce a' centri direzio 
nali di quartiere, $21' all'interno: de9 quali una par e/t;olume B‘ri-- 
serv.at0 al centro civico-amministrativo, al centro sanitargo-as 
sistenziale ed al centro culturale-essociativo. 

La x&t&, de1 volume rismrvato a tali servizi pubblici dire- 
zionali, sara realizzato a car~ico:dei proprietari the realizzeran 
no il cir&stante volume direii6nale privato. Questa cubatura po 
sta a carico dei privati, the ,nelle due ultime colonne della ta-- 
bella viene caicolata anche come cost0 per abitante, non rappre- 
senta perb:un costo imputato alla residenza, bensi un contribute 
fornito da% realizzatori dell'area direzionale. In quest0 -case 
non viene richiesta alcuna cessione di area, ma soltanto la ces- 
sione di una aarte dei fabbricati da adibire alla funzione'"dire- 
zionale pubhlica., 

Lgintervento urbanistico preventivo in zona direziongle 
" " pre-vede, in conclusione, cessio,ni, relative alle attrezzature di 

settore, per quanto concerne la parte residenziale della cubati- 
ra direzionale totale (cessione di area e di cubatura), mentre, 
per quanto concerne la cubatura'direzionale, vera e propria, 1'0 
nere per i proprietari B rappresentato dalla cesklone di una pax 
te di questa cubatura. 

11 quarto gruppo di stahb&ds comprende il Centro direzio- 
nale urban0 comprensoriale, p 

f 
'er il quale analogamente al ten - 

tro direzion,$di quartiere B prevista a carico dei proprietari, 
una cessione di cubatura per ,ii-centro amministrativo comunale. 
In questo g:ruppo sono comprese le voci relative al parco urbano, 
alle souole medie superiori, ai~collegi, alle attrezzature sani- 
tarie-ospedaliere e alle altre"attrezzature urbane e comprenso - 
riali; tutti questi servizi sono stati poati a carico della col- 
leltivith e non dei lottizzatosi.,, 
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For quanta ooncerne le attrezzature tecniche e distributi- 
ve, esiste anche in quest0 case una cessione di aree e un contri 
buto in opere da imputarsi alle lottizzazioni, destinate.ai cenr~ 
tri sociale e sanitaria 9 alla mensa e al Verde. 

Lrultimo gruppo di standards 6 quell0 dell'industria e dei 
serwizi relativi, ehe presentano una situazione analoga a quella 
vista per le attrezzature tecniche e distributive. 

Fer omogereizzare i dati della tabella, le aree dei servizi 
sosiali e le oper,o relative, nelle zone per attrezzature tecni- 
the e distributive e nelle zone industriali, son0 state calcola- 
te per abitante. In calce alla tabella si & riportata anche la 
cifra relativa alla incidenza di tali opere sulla superfici&uti 
3.e dell*industria o dellVimpianto tecnico o distributive. 
Nelia tabella i volumi relativi alla residenza son0 indicati in 
,ragione ,di 100 mc,/ab., le superfici per le attrezzature teoni- 
the e distributive in ragipne di 3,6'0 mq./ab. e le ouperfici per 
1s industrie in ragione di 22,50,mq./ab. 

4.4.1. Costi dell'intervento ediliiio diretto. 

Nelle zone nelle quali il:piano si attua per intervento 
diretto, i costi di attuazione si riferiscono alla sola urbaniz- 
zazione pricearia, the per le varies zone e riassunta alla tabella 
23. 

Belle zone pubbliche e di interesse generale i costi, e- 
snr-essi in metri quadri di lotto,: risultano via via crescenti,mi 
n&i per il Verde pubblico e massiitkper le attiwzzature di set: 
tore. Le differenze fra tali costi essendo fisse le spese di 
fognatura, rete Mrica , distribuz.ione di energia elettrica e gas, 
pubblica illuminazione, son0 date, soltanto dalle differenze di su 

- perficie richiesta,per i parch+& privati di uso pubblico. 

Nelle zone residenziali, dove si attua il piano per inter- 
vent0 diretto, i costi a metro quadro di area decrescono dalla zo 
na storica re;lizzata per compartd fino alla zona di completamen- 
to delle frazioni. Le differenze sono date dalla maggiore cubatu ,,. ,,~ 
ra consentita nella zona storica r.isnFto alle zone di completa- 
mcj?to 9 alla quale cubatura cor+snondono maggiori superfici di 
parcheggio di use pubblico. 

Neile zone di completamento delle frazioni una ulteriore 
diminuaione di costi k data dalla.assenza della rete di distribs 
zione de1 gas , pur aumentando i cdsti per le reti fognanti. 

Nelie zoneindustriali di 6ompletamento aumentano i dosti 
relativi alla distribuzione della.;energia elettrica e dell'acqua, 
roentre manta la distribuzione do1 gas. 

Per le sole zone residsneiali, i costi sono prodotti an- 
the in S./Ii30 me. di cubatura., 
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4.4.2. Costi nell'intervento urbanistico preventivo. 

Pra le zone dove B necessario l'intervento urbanistico 
preventivo, in quelle direzionali non si 5 ritenuto di pqter cal- 
colare l'onere di urbanizzazione primaria p ecoessivamente vincola 
to dalla tipologia urbanistica, the sara indicata da1 piano part7 
oc+reggiy di esecuzione. Gli unici vineoli noti per la parte- 
direzion- sono quell0 della supercicie obhligatoria per i$ par - 
cheggio annesso ai fabbricati, variabile perb second0 le destina- 
zioni d'uso come specificato dalle norme; e quell0 della realizza 
zione a spese de1 lottizzatore di attrezzature pubbliche, nella - 
misura di IO metri cubi ogni 100 costruibili. Quanta alla parte 
residenziale de1 centro airezionale, i costi di urbanizzazione 
possono essere desunti per analogia con quellj~ fielle zone resi- 
denziali di espansione. 

Nelle aree resiaenziali di ristrutturazione e di espansio 
ne avremo un costo di urbanizzazione secondaria sempre proporzio 
nale al volume edificabile (ciob agli abitanti! e un costo di up 
banizzazione primaria proporzionalmente maggiore nelle zone a has 
sa densit& e senipre minore passando alle zone a pih alta densita. 

11 costo della urbanizzazione seconaaria in tali zone am- 
ronta a 2. 93.063 ~ogni 100 mc. e s!i desume dalla tabella 24, nel- 
la quale son0 computate le attrezzature di settora..~Per il calco- 
lo delle cessioni Bi area, & compu'tata anche l'area della chiesa. 
In totale le aree da cedersi perurbanizzazione secondaiia corri- 
spondono a IO mq. per ogni 100.m~. di costruzione. 

Nelle frazioni, invece,:.mdntre rimangono invariate le ces- 
sioni di area (IO mq./lKI mc.) si ,riducono i costi delle opere in 
quanto ai lottizzatori si richiedono il contribute soltanto per 
lpasilo nido, la scuola materna e l'attrezzatura di giuoco per i 
bambini. Le attrezzature delle ,aree e gli edifici relativi alla 
urbanizzazione secondaria, compbrfano. quindi, nelle frazioni un 
onere di circa E. ~28.oco/1co rncl .('vedi tab. 25). 
Per quanta riguarda la chiesa, 'lascuola elementare e la scuola 
media dell'obbligo, & dunque ric&iesta la sola cessione dell'a- 
rea. . 

I costi di urbanizzazione primaria delle zone residenzia- 
li cittadine, inversamente proporzionali come si B detto alle 
densita, risultano dalla tabella 26. Nelle aree residenziali 
delle frazioni le urbanizzazioni ,primarie non comprendono la re 
te di distribuzione de1 gas. Il.co,sto pertanto risulta di lire 
122.5OO/'lOO mc. ,(vedi tab. 27).,,, 

Nelle zone per attrezzat&e tecnichc e distributive e nel 
le zone industriali di espansione; i costi di urbanizzazione se 
condaria sono riferiti alla superficie dell'intera lottizzazione 
nella tabella 28 e alla superficie utile Su nella tabella 30. 

Le opere di urbanizzazione"secondaria COrriS~OndOnO in <US 
sto case al cost0 di sistemazibne‘delle aree relative ai centri- 
sociale e sanitario, alla men3a.e alle aree Verdi attrezzate a- 

./. 



diacenti a questi servizi nonohk alla coatruzione dei fabbricati 
suddetti. 

I1 eosto delle opere di urbanizzazione secondaria per WI et- 
tars di area industrials (corrispondente::acirca 80 addetti) & spg 
cificato neiia tabella 28. Men'cre i costi della urbanizzazione 
primaria, serqre, riferita ad un ettaro di terreno urbanizzato, si 
possono desumeredalla tabella 29. 

4.4.3. Costi totaii. 
A conclusione di quanto esposto si pub quindi ricavare per 

ogni zona un costo totale di trasformazione,comprensivo delle ur- 
banizzasioni primarie e secondarie, Nella tabella 30 sono ‘state 
cosi indicate le cessioni di area e le incidenze di costo, relati 
vamente :-‘Il~urbani.~zazione primaria e secondaria per le diverse - 
zone de1 P.R.G. 

Nelle varie,zone Xe aree.da,cedere sono calcolate per mq. 
ogni lcx) mc. (cioe ad abitante) 'per le zone residenziali, e per mq. 
ogni Ia mq. nei casi in cui nonee'istono cubature residenziali. 

Per quanta riguarda le opere, i eastil prodotti nella tabel 
la 30 sono quelli the risultano!,dalla tab. 22; anehe in quest0 ca 
so i costi son0 calcolati in E./UC. ove esiste cubatura residenzya 
le, in Z./mq. ove non esiste cubatura residenziale e in Z./mq. di'- 
superficie utile (Su) nelle *one industriali e nelle zone per at- 
trezzature tecniche e distributive ,, dove appunto il piano prevede 
indici di ,attuazione espressi inn+. di Su. 

Resta affidato al piano particolareggiato il calcolo dei 
costi dells opere di urbanizzazione primaria nelle zone direziona 
li, sia per quanta compete alla&batura residenziale, the per 
quanta compete alla cubatura direzionale. 

Per avere un criteria orientativo si k costruita la tabel- 
la 31, nella'quale compaiono gli.,on'eri di urbanizzazione primaria 
e secondaria rispetto a 100 mc...diresidenza, a 1 me. di coatruzio 
ne e a 1 mq. di superficie vendibile (superficie lorda al netto - 
de1 solo vano Scala, e ascensorey.""' Dalla tabella si rileva the i 
costi sono abbastanza equilibrati:'$er 3.:; zone residenziali di e - 
spansione e di comyletamento urbane e r'razionali con la sola ecce 
zione delle zone residenziali di"6ompletamento nella citta, .della 
sola zona cittadina cioe gia convenientemente dotata di infrastru2 
ture e di attrezzature; ., .,: 

4.5. Norme transitorie. 
: 

In base alla legge n. 765'ii P.R.G. viene sottoposto a sal 
vaguardia obbligatoria subito dopo'la au& adozione in Consiglio 
Comunale: tutti i progetti diffbrmi da1 piano saranno ciok soap2 

./. 



si da1 Sindaco in attesa de1 decreto di approvazione. R' stata 
con questa decisione soppressa - e giustamente - la possibilitg 
di applicare in questa fase le norme de1 piano con criteri di- 
scriminatori. 

Resta perb l'esigenza di affrontare sistematicamente tut 
ti i problemi sollcvati con il passaggio da una vecchia disci: 
plina urbanistica - generalmente pih vantaggiosa per la proprie 
th dei suoli - ad una disciplina nuova. Tali problemi sono rig 
viati in tutte le zone dove B necessario l'intervento urbanisty 
co preventivo, perch& tale intervento non B consentito fipo al: 
la approvazione 8.elP.R.G. Restano dunque le zone edificabili 
in base al progetto edilizio diretto, nelle quali interes+i pri 
vati potrebbero essere particolarmente mortificati da1 cambia-- 
men-to di normativa : e cio? quelle residenziali e industriali 
di comple~amento. 

In tali zone le norme dispongono il period0 di transizio- 
ne, destinato a durare per sei mesi dope l'adozione de1 piano, 
nel torso de1 quale B consentito l'aumento fin.0 al 50% degli in 
dici di fabbricabilith e di utilizzazione fondiaria, nel nispet 
to di tutti gli altri indicie prescrizioni di P.R.G. 

Tale maggiore volumetria k'consentita a condizione the, 
entro 12 uesi dalla concessione~ 'della licenza la costruzione 
sia iniziata e the, entro 24 'me:si dalla concessione della xi- 
cenza, sia completato il rusfiho,ldell'edificio. Se trascorso 
uno dei due termini previ,sti &.condizioni indicate non risul- 
teranno exddisfatte, la licenza :si intende decaduta. _ ii..:; 

tiesta norma, giB speria&tata con success0 in al-&e cit- 
t4. della Regione; non consente.f&ilitazioni discriminatorie e 
coinvolge un numero relativamente modesto di casi, eliminando 
ad un tempo il rischio di drastiche sperequazioni fra i proprig 
tari che,,,avendoiniziato le costruxioni prima dell'adozione de1 

..I ., 
,,. 

piano, possono realizzare un'.al,ta densit& e quelli the, non a- 
vend0 iniziato in tempo, sono~ridotti alle basse densit delle 
nuove previsioni. 

Per ,il comparto de1 Rione :S. Pietro, per il quale era sta 
to redatto un Piano particolargggiato di esecuzione, restituito 
all'dmministrazione Comunale perlmodifiche dagli Organi Superi. 
ri, B stata richiesta una norfna.spe~ciale, in alternativa ai mo- 
di di intervento previsti perla.zona storica. . . 

Per consentire la realizzaiione ai due zone per la Picco- 
la Industria, gia in avanzata,fase di realizzazione, k stato ri 
chiesto : 

1) -la trasformaiione in zona~di~:completamento della zona indu- 
striale di espansione posta:a nerd della Via Emilia in loca 
lit9 Pieve Modolena; 

2) -la previsione di due zone~'industriali di espansione la pri- 
ma in locali& Mirandola diePieve Modolena, la seconda lun- 
go la SS., 63 in localitk Cavazzoli. 

. . ./. I 
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Per la redazione de1 P.R.G., in conformitii ad una cir- 
coiare de1 Proweditorato Regionale alle OO.PP., si k prov- 
ve?iuto a fare redigere uno studio geologico de1 territorio co 
mdnaie, cl~le si allega agli atti. 

Analogamente si allega a&i atti de1 Piano Xegolatore , 
Ia relazione 3i studio dell'indagine sul Centro storico, msn- 
tre gli elaborati grafici relativi, formano parte integraate 
de1 Piano. 
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COSTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER &E ZONE AD INTER&NT0 DIREWO __. "i . :. "2~. ~~ 1. _ _, 

&lstr. 
7 ai - 
zoiiiplet. 

;* ~0,05 

;210 

7 250 

270 

550. 

45 

I.325 

urban0 e Eeter~e eormrens. Ii: settore Interne 

. 
0,05 

210 

125 ~' 

135 

'1120. 

~~155 

$5 

790 

~~0,025 w/~S I 9,025 

JO5 

,125. 125 

--- 685 

20.166 ) 50.000 131.000 

(0) Nelle aree nel‘le quali h coneentito l'intervento dir&to non & cO=putato $1 cos%o della etrada. .,' 



---- 

cdifici 
c./100mc, 

carico 
21 prop. 

0,31 

0,84 

,. 

I,70 

I,35 

4,20 

Kq.,/ 
alunno dunni 

iU0~ ab. 

27 2.000 1 1.020 6.755 

7,88 

4,53 

Asilo nido 

Scuola materna 
: 

Attrezz.gj2uctib&ibi~ 
/ ~~~~ ~~~~2 

Chiesa 

Scuola elementare 

Scuola media 

TOTAL2 

36.9OC 40 

40 ?,81 2.000 3.620 18.000 24.300 27.92( 

93.06: 76.175 
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Nelle aree residenziali delle frazioni le urba- 

nizzazioni primarie non comprendono la~rete di distri- 

buzione de1 gas. 11 costo pertanto risulta di.lire, . 

122.500/100 mc. (vedi tab. 27) 
./ ,:..,.., 

COST1 DI URBANIZZP~IO&X PRIVARIA P::R LX‘ZON;: XZSID<N 

ZIALI DI 3SPANSIO~3 DIGL.3 FRUIONI 

d).Rete idrica 



0 

(calcolato su 1 ha. di t-rreno) 
-- 

Mq./add i 

0,80 

0,35 

c 
I: I: 

II,35 

-.- .-- 
13,oo 

AREE AT,TIlEZZATz! 
G./add. 

- 

0,44 

0,36 

2,95 

&/mc. 

0,6G 15.000 
-__ 

15.000 

0919 

0,06 

35,2 

28,8 

0,53 

0,43 

3,54 

Centro sanitaria 

Mensa e epaccio : 
in due $tini e : 
Verde attbzzato~~,~ 
e sportivo 

!l!0TAL1 I, 

I,81 !36,0 15.000 5,35 

6,50 3,75 



I costi della urbanizzaaione primaria, sempre ri- 

ferita ad un ettaro di terreno urbanizzato si possono 

desumere dalla tabella 29 

(calcolata su 1 ha di tqrreno) 

e larlca 

elettrica 

I dati riassuntivi riferentesi alla Cessione del- 

le aree, alla incidenz%dei costi di urbanixzazione 

primaria e 'secondaria per tutte le zone de1 P.R.G. so- 
no prodottti alla.segueiit6?abella 30. 
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33.OW 

33.m 

33.00 

33.00 

33. 

_ 

?8.30 

I.451 

made da determimsl 

26.12 
204.75 
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