
Margini residui crepe asfalto

Zero

XM24 esplora la propria forma di 
margine,

“un territorio di ricerca sulle 
ricchezze che nascono dall’ 

incontro di ambienti diversi”.

Vogliamo approfondire i legami
con le culture della terra,

fare in modo che il verde pubblico 
diventi idea,

parte integrante e costitutiva 
dello spazio pubblico.

Vogliamo lasciare invadere gli 
spazi urbani da

piante, arbusti, fiori spontanei.
Vogliamo farci invadere da 

esperienze pratiche
di giardinaggio e orticoltura, 

abusive e/o indipendenti.
Da parole ed immagini

su agricoltura contadina ed urbana.
Da laboratori del fare terra in 

città e nelle case.
Da itinerari alla scoperta del 

verde spontaneo.
Da proposte e progetti di 

interventi verdi in altri luoghi e 
spazi pubblici.

Vienici a trovare tutti i giovedì 
dalle 19.00 all'XM24

(via Fioravanti, 24 - bus 11)

per info: http://www.ecn.org/xm24
infocrepeurbane@xm24.indivia.net

Parietale



A giugno di q ue s t' anno abbiam o 
organiz z ato Critical Garde n/Cre pe  
Urbane  pe r e s plorare  il ve rde  pubblico 
ne lla città. Ci s iam o cos ì im battuti ne i 
m argini de ll' am bie nte  urbano,  in 
particolare  con q ue lle  are e  
abbandonate  ch e  s ono in re altà re s idui 
di te rritorio in atte s a di tras form az ioni 
radicali: luogh i ch e  s aranno pre s to 
e dificati, re s i q uindi e conom icam e nte  
produttivi ne ll’ onda s pe culativa ch e  fa 
de l s e ttore  e diliz io uno de i più fiore nti e  
prom e tte nti pe r le  tas ch e  de i s oliti 
(ig)noti padroni de lla città. 
A volte  q ue s te  are e  s ono occupate  
abus ivam e nte  da cittadini con piccoli 
orti-giardini, più s pe s s o s ono le  piante  
s pontane e  a coloniz z arle : abbiam o 
docum e ntato s ia gli uni ch e  le  altre . Un 
vide o racconta la s toria di alcuni orti, 
luogh i di s ocialità e  di 
autos os te ntam e nto de m oliti dalle  rus pe  
pe r far pos to ai nuovi inte rve nti ne ll' 
are a de ll' e x-m e rcato ortofrutticolo; con 
una m os tra fotografica abbiam o s e guito 
la cre s cita di varie  piante  s pontane e  in 
città, dalle  più piccole  agli albe ri. 
Ne ll' are a dove  q ualch e  notte  fa s i è 
cons um ata l' e nne s im a viole nz a ai 
danni di una donna, abbiam o 
organiz z ato una vis ita in occas ione  
de lla fe s ta di q uartie re  ch e  h a conclus o 
l' e s pe rie nz a de l laboratorio di 
urbanis tica parte cipata: il grande  
piaz z ale  dove  s orge vano i capannoni 
de l m e rcato è ade s s o punte ggiato da 
ce s pugli e d albe ri ch e  h anno dato vita 
ad un piccolo parco s pontane o, 
circondato da panne llature  ch e  lo 
ch iudono e  ne  im pe dis cono la vis ta all' 

e s te rno. Que s ta z ona dive nte rà parte  
de l parco pubblico de finito ne l proge tto 
ge ne rale : tra s e tte , otto, nove  anni o 
più, dipe nde  da q uanto te m po ci vorrà 
pe r portare  a te rm ine  il cos truito, ch e  
vie ne  s e m pre  im m ancabilm e nte  prim a 
di tutto il re s to. Ne l fratte m po s i cre a il 
vuoto.
Ma q ue s to vuoto, las ciato com e  m olti 
altri vuoti cittadini volutam e nte  tale  in 
vis ta de l s uo valore  futuro, non è m ai 
de l tutto tale , anz i s i rie m pie  
autom aticam e nte  e d irrim e diabilm e nte  
di attività ch e  la città de lla le galità e  
de lle  m e rci non vuole  ve de re . 
Spaccio di s os tanz e  ille gali m a di largo 
cons um o; rifugio pre cario pe r pe rs one  
m igranti s e nz a docum e nti o in difficoltà, 
s fruttate  ne lle  filie re  produttive  de l 
lavoro ille gale , ne ro e  s ottopagato; 
pros tituz ione  m as s iccia, corollario di 
atte ggiam e nti s e s s is ti e  m ach is ti, 
fondati s ulla pre varicaz ione  e  la 

s ch iavitù, m a largam e nte  tolle rati.
E’ q ue llo ch e  vie ne  ch iam ato de grado. 
Com e  pe r una fas tidios a invas ione  di 
s carafaggi s i ch iam a il dis infe s tatore , 
cos ì pe r affrontare  q ue s to de grado s i 
invoca e  s i im pe gna più poliz ia: gli 
e ffe tti de lle  politich e  di m ilitariz z az ione  
e  controllo de i te rritori le  abbiam o s otto 
gli occh i. L’ ins icure z z a, o m e glio la s ua 
pe rce z ione  s ociale , aum e nta di giorno 
in giorno.
Anch e  a noi, com e  a m olti abitanti de l 
q uartie re  e  de lla città, non piace  vive re  
cos ì. 
Allo s te s s o te m po vogliam o continuare  
ad e s s e re  attori de lle  re laz ioni s ociali 
ch e  fondano il vive re  com une  de lla città.
Que lla ch e  proponiam o è una cura 
e rboris tica: le  piante  s pontane e  h anno 
vivificato un grande  s piaz z o as faltato e  
pie no di m ace rie , re galandoci un parco 
s pontane o. Pos s iam o ricam biare  
pre nde ndoci cura de l luogo, apre ndolo 

alla città con altri cittadini dis ponibili, 
re nde rlo s icuro pe rch è attrave rs ato da 
attività ch e  favoris cono s ocialità e  
s cam bio tra le  pe rs one . Que s to è uno 
s paz io pubblico di ve rde  s pontane o e  
tutti gli abitanti de lla città pos s ono e  
de vono attrave rs arlo, vive rlo, abbe llirlo 
e  tras form arlo piantandoci altre  piante  o 
iniz iando a proge ttare  e  re aliz z are  
piccoli orti-giardino com e  abbiam o 
propos to ne l laboratorio de lla 
Bolognina. 
Noi m e ttiam o a dis pos iz ione  le  nos tre  
capacità, le  nos tre  re laz ioni e d i nos tri 
s ape ri in pe rcors i di condivis ione  e  
dis cus s ione  pubblica, ch e  ce rtam e nte  
h anno te m pi lungh i e  difficoltà 
intrins e ch e . 
Ma s iam o convinti ch e  s olo cos ì è 
pos s ibile  re nde re  q ue s ta are a luogo 
com une  pe r tutta la città e d i s uoi 
abitanti.

vuoti e pieni Nella pagina precedente: Via Sabatucci, ponte di 

via Libia - Sotto: Stazione di San Vitale

visioni dello spazio pubblico



"Ins Orti/Cre pe  fe rtili" è il titolo de lla 
m os tra-re portage  re aliz z ata da 
Re fle cs a - gruppo fotografico di XM24 - 
e d e s pos ta in occas ione  de lle  due  
giornate  "Critical Garde n/Cre pe  urbane " 
lo s cors o giugno. 
“Ins orti – Cre pe  fe rtili" vuole  m os trare  
una città ch e  di s olito non vie ne  m e s s a 
in m os tra. La città è Bologna, m a le  86 
foto, pe r m e tà panoram ich e  e  pe r m e tà 
prim i piani, potre bbe ro in e ffe tti e s s e re  
s tate  s cattate  in una q ualunq ue  altra 
città... 
Ritratti in prim o piano s ono gli “Ins orti”: 

piante , fiori e  ortaggi nati tra le  s ue  
cre pe ; le  panoram ich e  m os trano ciò 
ch e  li circonda, luogh i dim e nticati 
pe rch é m e ticolos am e nte  occultati, 
re cintati, cance llati: “cre pe  fe rtili” ch e  
ogni città nas conde  tra gli e difici, ai 
pie di di un ponte  o al ridos s o di una 
fe rrovia. Sono le  “s corie ” di 
un’urbaniz z az ione  dis tratta ch e  com e  in 
pre da ad una fre ne s ia proge ttante  
continua a “cos truire ” s e m pre  nuovi 
e difici - m a anch e  nuovi parch i e  
giardini - calpe s tando ciò ch e  già c’è.

insOrti
crepe fertili

Re fle cs a h a voluto con q ue s ta m os tra 
cos truire  una s orta di “glos s ario” ch e  
pote s s e  affrancare  dall’anonim ato ogni 
s ingola pianta s pontane a, ognuna con 
le  s ue  proprie  caratte ris tich e , la s ua 
propria ide ntità.
Cre diam o ch e  s offe rm are  lo s guardo 
s ulle  diffe re nz e  e  le  ide ntità s ingole  
all’inte rno de l m ondo ve ge tale  s ignifica 
m odificare  il nos tro s guardo q uotidiano 
s ul ve rde  s pontane o - s olitam e nte  
ignorato - e  guardare  i luogh i ch e  gli 
danno vita e  lo circondano non più 
com e  s paz i m orti, m a com e  cre pe  fe rtili.

Re fle cs a nas ce  dalla volontà di re nde re  pubblica e  
fruibile  da tutti la cam e ra os cura attre z z ata di XM24 e  
dalla ne ce s s ità di condivide re  uno s paz io pubblico 
autoge s tito ch e  attrave rs o il linguaggio de lla fotografia 
pos s a com unicare , s cam biare  e  diffonde re  s catti, 
im m agini, te cnich e , arti, e s pe rie nz e , pe ns ie ri, az ioni, 
propos te , proge tti. 
Re fle cs a vuole  propors i com e  "m e dium " tra XM24 e  lo 
s paz io ch e  lo circonda, lo s paz io ch e  ci circonda, il 
q uartie re  Bolognina, la città di Bologna.

Re fle cs a è un proge tto APERTO:
Ci incontriam o tutti i Marte dì alle  18:00 ne lla Cam e ra 
Os cura
(dalla pe nultim a s ala a s x "inte rne t point" s ce nde re  le  
s cale  ve rs o la s ala vis ioni). 

A sinistra: Parietale - Centro: Quartiere Bolognina 

- A destra: Parietale



Ve rs o la fine  de gli anni Quaranta le  
te cnich e  di produz ione  agricola h anno 
s ubito un proce s s o di m e ccaniz z az ione  
e  s tandardiz z az ione , attrave rs o la 
s e le z ione  di colture  ad alto re ndim e nto, 
l’us o di fe rtiliz z anti e  antiparas s itari di 
s inte s i. Il proce s s o produttivo è di 
cons e gue nz a pas s ato da un s is te m a ad 
alta inte ns ità di lavoro bas ato s u 
e ne rgie  rinnovabili ad uno ad alta 
inte ns ità di capitale  bas ato s u e ne rgie  
fos s ili. L’applicaz ione  di q ue s te  te cnich e  
indus triali ne ll’agricoltura, nota com e  
"Rivoluz ione  Ve rde " h a s e gnato un forte  
aum e nto de lla produz ione  di cibo e  
s icuram e nte  h a contribuito in q ualch e  
m is ura ad e lim inare  la fam e  pe r una 
parte  de lla popolaz ione  m ondiale  in 
e s pans ione . Tuttavia, ciò non è 
avve nuto s e nz a im portanti e ffe tti 
collate rali, com e  l'im pove rim e nto de i 
s uoli, la de s e rtificaz ione , l'inq uinam e nto 
de ll'aria e  de lle  acq ue , la s com pars a 
de gli e cos is te m i naturali, proble m i pe r 
la s alute  de ll'uom o, m igraz ioni ve rs o le  
città e  la ge ne raz ione  di nuove  pove rtà 
urbane . Inoltre , s e bbe ne  l'e fficie nz a 
produttiva pe r unità di s upe rficie  
coltivata s ia aum e ntata, è dim inuita 
l'e fficie nz a pe r unità di input e ne rge tici: 
il proce s s o produttivo può arrivare  a 
cons um are  com bus tibili fos s ili fino a 10 
volte  l'e ne rgia conte nuta ne l prodotto 
alim e ntare  finito. Pe r q ue s to m otivo, 
l'agricoltura cons um a ne i pae s i 
indus trializ z ati più carburanti ch e  ogni 
altro s e ttore  e conom ico.

Dopo la rivoluz ione  de l 19 59  
l'agricoltura indus triale  cubana e bbe  un 

forte  s viluppo di caratte re  indus triale , 
graz ie  al rapporto privile giato con 
l'Unione  Sovie tica, ch e  forniva al 
gove rno cubano carburanti, m acch inari 
e  fe rtiliz z anti ch im ici a pre z z i favore voli. 
L'agicoltura di Cuba e ra 
s os tanz ialm e nte  bas ata s ulla 
m onocoltura. Ve rs o la m e tà de gli anni 
Ottanta il 50%  de lla produz ione  agricola 
totale  e ra de s tinata all'e s portaz ione . 
Gran parte  di q ue s ta q uota e ra 
cos tituita dalla produz ione  de lla canna 
da z ucch e ro pe r il m e rcato s ovie tico. Il 
cibo pe r la s us s is te nz a de lla 
popolaz ione  e ra in gran parte  im portato.

Con la caduta de l blocco s ocialis ta ne l 
19 89 , a Cuba ve nne  a m ancare  la 
dis ponibilità di com bus tibili a pre z z i 
s ovve nz ionati. Le  te cnologie  a 
dis pos iz ione  de lle  im pre s e  agricole  di 
s tato dive ntarono pre s to inutiliz z abili, 
data l'indis ponibilità di carburanti e  
pe z z i di ricam bio pe r i m acch inari. Il 
tras porto inte rno de lle  de rrate  
alim e ntari s i re s e  im praticabile . Le  
e s portaz ioni furono inte rrotte  e  le  
im portaz ioni di cibo dim inuirono ne l 
19 9 3-9 4 de l 67% , m e ntre  le  
im portaz ioni in ge ne rale  dim inuirono de l 
70% . Si s tim a ch e  tra il 19 9 1 e  il 19 9 5 
la dis ponibilità di cibo dim inuì de l 60% . 
Ne i prim i anni Novanta l'apporto 
calorico m e dio pe r la popolaz ione  
cubana dim inuì de l 30%  e  il cons um o di 
prote ine  de l 27% .

In poch i m e s i Cuba e ntrò ne lla più 
grave  cris i e conom ica de lla s ua s toria, 
aggravata ulte riorm e nte  ne l 19 9 6 dallo 

H e lm s -Burton Act, la le gge  de gli Stati 
Uniti ch e  aggravava l'e m bargo 
e conom ico pe naliz z ando le  im pre s e  
inte rnaz ionali "s os pe ttate " di ave re  
rapporti com m e rciali con Cuba.

Que s ta s ituaz ione  s pins e  il gove rno 
cubano a varare  una s e rie  di m is ure  di 
e m e rge nz a, conos ciute  s otto il nom e  di 
"Pe riodo Es pe cial e n Tie m po de  Paz ", 
pe r fronte ggiare  la cris i e  pre dis porre  la 
s ocie tà ad un m ode llo e ne rge tico 
diffe re nte , non più bas ato s ui 
com bus tibili fos s ili.

L'agricoltura fu il s e ttore  ch e  dove tte  
intrapre nde re  i cam biam e nti più 
radicali. L'as s e nz a di com bus tibili e  
pe z z i di ricam bio pe r i trattori im pone va 
il pas s aggio a form e  di coltivaz ione  
bas ate  s ul lavoro um ano. Inoltre , il 
tras porto de i prodotti dai grandi cam pi 
rurali dive nne  pre s to im pos s ibile : la 
produz ione  dove tte  tras fe rirs i in 
pros s im ità de i luogh i di cons um o. 
L'indis ponibilità di fe rtiliz z anti e  pe s ticidi 
ch im ici cos trins e  i coltivatori cubani, in 
collaboraz ione  con i rice rcatori de lle  
unive rs ità, allo s viluppo di te cnich e  di 
produz ione  organica, e  a form e  di lotta 
inte grata contro i paras s iti.

Il pre s ide nte  Fide l Cas tro proclam ò ch e  
ne s s un pe z z o di te rra dis ponibile  
s are bbe  rim as to incoltivato e  i giardini 
antis tanti il palaz z o de l m inis te ro 
de ll'agricoltura furono tras form ati in orti 
urbani. Forz ati dalla ne ce s s ità, gli 
abitanti di Cuba iniz iarono a coltivare  
dapprim a s ui te tti e  ne i propri giardini 
privati, e  s i is tituirono fattorie  urbane  di 
s tato occupando ogni te rre no m arginale  
urbano com e  parch e ggi, cam pi da 
bas e ball, parch i.

Pe r ince ntivare  q ue s to proce s s o e d 
aum e ntare  la parte cipaz ione  popolare , 
colle gando m aggiorm e nte  gli abitanti 
alla te rra, le  im pre s e  s tatali furono 
s uddivis e  ne l 19 9 3 in "Unidad Bàs icas  
de  Producciòn Coope rativa", piccoli 
colle ttivi ge s titi dire ttam e nte  dalla 

popolaz ione . Inoltre  fu rim os s o il divie to 
pe r i piccoli produttori autonom i di 
ve nde re  s ul m e rcato il s urplus  de lla 
propria produz ione  ch e  non ve niva 
autocons um ato.

La de ce ntraliz z az ione  de l s is te m a 
agricolo non h a s ignificato una rinuncia 
al ruolo attivo de llo Stato. Al contrario, il 
gove rno cubano h a prom os s o un 
s is te m a di politich e  inte grate  volte  a 
favorire  i proce s s i di coltivaz ione  
urbana, attrave rs o l'adoz ione  di m is ure  
le gis lative  pe r favorire  l'acce s s o ai 
s uoli, l'is tituz ione  di s e rviz i di as s is te nz a 
fito-s anitaria pe r i coltivatori, lo s viluppo 
di un program m a di rice rca attrave rs o 
gli is tituti unive rs itari e  la 
pre dis pos iz ione  di s trutture  pe r la 
com m e rcializ z az ione  de i prodotti.

Attualm e nte , Cuba è autos ufficie nte  dal 
punto di vis ta alim e ntare  e  circa il 50%  
de l cibo cons um ato ne lla città 
de ll'Avana è prodotto ne l te rritorio 
urbano de lla città.

La caduta de l blocco s ovie tico h a 
anticipato pe r Cuba q ue llo ch e  pe r gli 
altri pae s i avve rrà ne i pros s im i anni: il 
picco de lla curva di produz ione  di 
pe trolio. L'im portanz a de l m ode llo 
cubano cons is te  ne ll'e s s e re  il prim o 
e s e m pio al m ondo di s ocie tà ch e  h a 
s upe rato la dipe nde na dalle  fonti 
e ne rge tich e  fos s ili.

c'è vita dopo il petrolio
Cuba
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