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Nel Nord e nel Sud del mondo le metropoli risorsa e problema: parla l'architetto Mario Botta 
• FIRENZE. «Siamo ormai all'an-
ticitta» Mario Botta si sofferma un 
attinio a pensare e non riesce a 
nascondere un vago senso di im-
potenza. «Ci sono probtemi irre-
versibili che vanno al di la deila 
volonta dell'architetto", osserva 
quasi constatando un limite invali-
cabile dell'architettura dinanzi agli 
abnormi agglomerati urbani che, 
dopo essere state citta e metropo
li, sono oggi invivibili megalopoli. 
Incontriamo ii grande architetto 
zurighese al Gabinetto Vieusseux 
di Firenze, dove partecipa ad un 
dialogo suH'architettura con Dal 
Co, Natalini e Savi. 

Com'e possibile, professor Botta, 
immaginare una architettura com-
patUMrc con un future che, secon-
do I'apocaltttica previsione di 
Mumford, e a un passo dalla ne-
cropoli? 

II problema di questa urbanizzazio-
ne sfrenata oltre il controllabile e la 
spinta che la genera motivata da ra-
gioni profonde. Quando assistiamo 
a migrazioni bibliche di milioni di 
diseredati, di poveri affamati del 
terzo mondo che cercano rifugio 
dove credono di trovare un minimo 
di speranza, ci troviamo come di-
sarmati. Ed e la citta che rappresen-
ta questo minimo di speranza, an-
che quando diviene megalopoli. 
Ho sotvolato in elicottero Citta del 
Messico (ma lo stesso e per San 
Paolo) e sono rimasto impressio-
nato, ed anche attratto dal consta-
tare come la citta ormai si sviluppi 
con una sconvolgente rapidita. Ho 
visto, dall'alto i campesinos arriva-
re e lasciare le prime tracce ai mar
gin! della citta, il consolidarsi nelle 
prime baracche e via via il rapido 
urbanizzarsi fino al punto di co-
struire dei muri fisici contra la mon-
tagna per fermare I'impetuoso pro-
gredire di una spinta legittima nella 
sua assurdita. Paradossalmente il 
fascino terribile di queste metropoli 
dlvenutc megalopoli e che, da un 
lato lasciano spazio anche ai piu 
poveri, ai piu diseredati, che spera-
no di Irovare qualche briciola per 
soprawivere, dall'altro la capacita 
di offrire una straordinaria com-
plessita di servizi che di per se rap-
pi esenlano un fatto positive. II gros-
so problema e come controllare le 
diverse parti della megalopoli per 
renderle compatibili a questa enor-
me scala umana. Mi sembra questa 
Tunica speranza per la citta e per 
I'architettura, che deve riappro-
priarsi di dimension! e di spazi che 
siano controllabili e rapportabili al
ia scala dell'uomo. 

In queste megalopoli, Citta del 
Messico, San Paolo e in cento al-
tre, la casa dei rkchi e divenuta 
una torre dHesa a vista da guardle 
annate. La citta come metafora 
del mall e delle division! del mon
do. EII nuovo medtoevo? 

L'immagine che ha evocato riassu-
me il dramma delle citta contem-
poranee divenute megalopoli. La 
citta dei ricchi che programma la 
propria esistenza, le proprie attivi-
ia, i percorsi per realizzarle. E poi 
c'6 la citta dei poveri. Ma questo e 
1'opposto della citta, che e fatta di 
spazi di relazione che ne alimenta-
no la qualita di vita. Da un lato c'e la 
citta dei ricchi, opulenta ma pro-
grammata; e dall'altra, quella de-
gradata e disperata. Non sara facile 
affrontare questa grande contrad-
dizione del nostra tempo. Credo 
che la risposta possa essere trovata 

I slndacl 
delle metropoli 
«riconosclutl» 
dall'Onu 

IINewYorfcrimesha 
parlatodi'ritomo 
delle Crrti-Stato" 
riferendosi a questa 
conferenza di Istanbul 
dove per la prima volta 
Isindaci delle citta 
sono interlocutori delle 
Nazioni Unite. E 
Interlocutori non 
casualine 
estemporanei. Perche 
tutta la linea della 
conferenza e volta a 
dare, almeno nelle 
affermazionidi 
prlndpio, piu centralita 
alleautonomielocali. 
Flnoafameilmotore 
delle iniziativee dei 
progetrj.E isindaci qui 
a Istanbul non si sono 
fatUpregare.Laloro 
assemMea (present) 
perl'ttaliailprimo 
dttadinodlRoma, 
Rutelli, Bologna, Vrtali 
e Padova, Zanonatol ha 
chiestocherOnutrovi 
soluzioniperrendere 
Istmuionalela 
presenzadeisindaci 
nelle stnitture dirigenti 
delle Nazioni Unite. Na 
hanno anche proposto 
(elo ha ribadito Rutelli 
neirincontrocon 
BoutrosGhalDdi 
rendereobblkjatoria 
entro 112000 
I'adozionedi strategic 
perapplicareinogni 
citta I'Agenda 21 
adottataaRio,cioele 
"regole"perlo 
svitupposostenibile. 

Scacco 
alle 

Citta 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

RENZOCASSICOLI 
in un contralto degli spazi non pro-
grammati ma che sono la ncchezza 
della citta. 

Recupero delle diverse parti della 
citta, lei dice. Rinunciando all'uto-
pia dei grandi piani urbanistici? 

lo credo che quella del futuro sia 
I'urbanistica della demolizione Bi-
sogneracominciare non acostruire 
ma a demolire quelle operazioni 
fasulle e gia obsolele degli anni 
Sessanta quando tutti hanno perso 

la testa per il boom edilizio mentre 
la citta cresceva senza controllo. Si 
dovra ricostruire la citta per settori, 
tenendo conto, e questo e il grande 
cambiamento, del vuoto, degli spa
zi e non del pieno. Queste citta so
no cresciute attraverso una som-
matoria incontrollata di "pieni" 
espressione degli interessi econo-
mici, della speculazione fondiaria, 
del massimo reddito traibile e non 
certo per i bisogni dei piti poveri. 
Forse dovremo tornare indietro 
partendo dal vuoto, che non rende, 
ma che da spazi di vita. 

Ma questa ricostruzione per parti 
separate non sancira la definitlva 
ghettizzazione di tanti quartieri, 
delle bidonvilles, delle favelas? 

II rischio c'e. Non dimentichiamo 
che quesla separazione e anche 
strumentale alia citta stessa. La citta 
per parti, del quartieri, delle attivita 
e delle stese classi sociali e inevita-
bile, II problema e che non se ne 
faccia una somma di ghetti. A Rio 
de Janeiro ho incontrato Jose Mo-
reira che, dopo aver lavorato una 
vita sulle favelas, e giunto alia 
drammatica conclusione che do-
vevano esistere perche sono le sole 
stnitture che lengono in piedi la cit
ta borgliese. Ne sono, insomma, il 
grande paradosso Attenzione, 

quindi. A pianificare tutto si va ver
so il modello americano, che e I'an-
ticitta pereccellenza. 

Grandi dinosauri, alcuni dei quali 
stanno morendo, come Detroit 

Si. Ci sono tendenze in America 
che fanno riflettere. Stanno esau-
rendosi, per esempio, i grandi 
shopping center. A San Diego, do
ve sono stato di recente, chiudono i 
grandi supermercati e ritomano le 
attivita commerciali ed artigianali, 
magari aggregate. Tornacioe il mo
dello della citta storica. Stiamo at-
traversando una fase di drammati
ca transizione. 

In quale modo I'attraversa l'archi
tetto, che finisce per essere solo 
ed impotente. In questo ribollire 
di disperazione, il suo ruolo pud 
esaurirsi nella ricerca deH'opera 
d'arte? 

Guardi, non perche faccio questo 
lavoro, ma credo profondamente 
che I'architettura sia per antono-
masia una attivita sociale collettiva, 
per la collettivita. Quando si co-
struiscono case o uffici, si costrui-
sce una parte dellacitta. Poi l'aspet-
to funzionale di servizio, varia nel 
tempo. Io credo che uno dei ruoli 
fondamentali che ancora spetta al-
1'architettura e quello di chiedersi 
se lavora per la citta o contra la cit

ta. La componente collettiva del fa
re architettura, insomma, e ancora 
lo strumento portante della nostra 
disciplina. L'architetto in fondo re-
sta il testimone del proprio tempo e 
I'architettura e I'espressione forma
te della storia. Credo che I'architet
tura, come espressione dell'uomo, 
a! di la dell'utilizzo tecnico e funzio
nale, ha ancora un grande aspetto 
espressivo che resta come elemen-
to di dialogo peril futuro. 

Per Doinenico De Masi, la citta e 
ormai solo una parentesi, sempre 
piu vorace, nella natura. Si toma 
quindi alia citta e all'archrtettura 
compatibile con I'ambiente, che e 
il dramma epocale del nostra tem
po. Come I'affronta l'architetto? 

Le diro di piu. Uno dei grandi pro-
blemi della megalopoli e dellacitta 
contemporanea e quello di definire 
i propri margini. Una citta capace 
di costruire i propri limiti, separan-
do e rendendo compatibile 1'artifi-
ciale col naturale, attua gia una 
grandissima urbanistica. Se si dise-
gnano i limiti, anche questa neces-
sita di rendere compatibile natura e 
costruito puo tornare ad essere un 
eiemento non di conflitto ma di 
dialogo per cotruire uno spazio di 
vita per I'uomo di oggi e per le ge-
nerazioni future. 

Emergenza acqua, e il bene piu raro e prezioso 
a> ISTANBUL. A Citta del Messico, 
17 milioni di abitanti, le strade si so
no abbassate di died melri e 70 cen-
lirnetri dal 1925 ad oggi. Niente di 
naturale, inlendiamoci. Accade in-
falli che la megalopoli messicana 
sorga su quella che un tempo era 
una grande laguna. E quando il ce-
niento ha coperto la laguna la gente 
ha dovuto scavare pozzi per avere 
I'acqua da bere.Solo che Citta del 
Messico aveva, nel 1950 ad esempio, 
Ire milioni di abitanti, menodi quan-
li ne avesse Milano alia vigilia del 
boom economico. Milano, da allora, 
e rimasta piCi o meno uguale, Citta 
del Messico, nello stesso periodo, si 
6 mollipllcata per cinque. E mentre 
la capitale lombarda ha il bacino 
delle Alpi che la lilomlsce di acqua, 
la capitale messicana ha avulo sem-
prf e solo i suoi pozzi. Cos] poco a 
poco la lalda acquifera che li ali-
mentava si e abbassala econ la falda 
acquifera la citta. 

L'allarme suona alto alia mega 
conferenza delle Nazioni Unite in 
torso ad Istanbul. Un allarme che 
annuneia all'umanita rischi di guerre 
per I'acqua, di malattic per I'inqui-

DAL NOSTRO 1NVIATO 

ROMEO BASSOLI 
namento chimico e batlerico del-
I'acqua, di enormi tension! sociali e 
guai economici per la cailiva gestio-
ne dell'acqua. Del resto, nella mega
lopoli turca basta aprire un nibmelto 
per capire di che cosa si parla. cio 
che esce ha un sapore e un odore 
che ricorda piultoslo uno stabili-
menlo chimico che un ruscello Ma 
siccome questa conferenza e anche 
un luogo dell'ottimismo possibile. 
un otto dove si coltivano mille vane-
tadi progetli per rendere percorribili 
le alternative al disaslro, ecco spun-
tare idee ed espenenze per provare 
a evitare il rischio di morire di sete 
nel prossimo secolo Per capirsi, pe-
r6, occorre faie un passo indietro F. 
folografare la siluazione. Che e Iragi-
ca Per due versi: I'rnquinamenlo 
(che poi significa anche incapacila 
di smaltire i rifiuti) e la dispombilita 
d'acqua polabile. L'inquinanienlo 
Ogni giorno che spunta sulla Tena, 
I'umanita espelle 2 milioni di tonnel-
late di feci e urine (per mlcndcici, 
.una monlagna di escrementi dal pe
so equivalente di 30 milioni di perso-

ne una sull'altra) Tra trent'anni, 
semplicemente, questa cifra sara 
quasi laddoppiata. Dove va a finire 
tutto cid? Nell'acqua, owiamenle. 
Che raramenle, nelle grandi citta dei 
paesi poven, viene ripulita (per 
esempio, a Citta del Messico solo il 5 
percento.a Buenos Aires addinttura 
ll 2 per cento). E non e un problema 
esciusivo dei paesi poveri. Una me
dia cilia europe a da, diciamo, un 
milione di abitanti, produce ogni 
giomo 300.000 tonnellate di acque 
di scarico. Ma qui, almeno. i soldi 
per npulire lacqua ci sono. Acqua 
sporca che ritornaall'uomo signified 
malattic. Quattro milioni di bambini 
all'anno muoiono per colpa delle 
acque contaminate. L'epidemia di 
colera in Peril, cinque anni fa, fu pro-
vocala dall'acqua inquinata ed e co-
stata la vita a 2.600 persone (ma ben 
320.00(1 hanno passato guai sen), 
ha dislrulto I'economia della pesca 
(perdile per un miliardo di dollari in 
tre mesi) e quella del tunsmo. Inlan-
lo. si abbassa anche il livello di ossi-
geno nell'acqua, cioe la condiztone 

pnmaria perche sia utilizzabile da 
qualsiasi essere vivente. O meglio, si 
abbassa nelle megalopoli dei paesi 
poveri, dove dal 1980 ad oggi si e 
scesi da una media di 8 milligrammi 
per litro fino alia soglia-limite del-
I'accettabil ita: 6 milligrammi per li
tro Nei paesi ncchi abbiamo invece 
superaloi 10 milligrammi per litro. 

La disponibilita.Poca, maledetta-
mente poca Come spiega Ismail S 
erageldin, vice presidente della Ban-
ca Mondiale, "un miliardo di perso
ne non ha accesso ad una quantita 
adeguala di acqua, un altro miliardo 
e seltecentomila persone non ha 
servizi igienici adeguati. E sono so-
prattutto i poveri ad essere privati di 
questo tene: il 53",, della popolazio-
ne dei paesi in via di sviluppo, il 59",, 
degli abitanti a sud del Sahara, ITO, 
del congolesi In Africa le donne 
consumano oltre 1'85''„ delle loro 
energie per andare a prendere I'ac
qua e portarla a casa". 

Ma non e colpa della natura ma
ligna. II50 per cento di tutta I'acqua 
polabile che si nesce canalizzare e 
infatti sprecata o perduta nei paesi in 
via di sviluppo. Dove si e investito di 

piu nellosforzodidiffondere i'elettri-
cita o il telefono piuttosto che I'ac-
quedotto.L'Onu ha calcolato che in 
molti paesi africani e asiatici ci sono 
piu telefoni che fogne. Del resto, i 
paesi sviluppati non si trattenaono 
certo dal consumare I'acqua polabi
le come se fosse un bene inesaunbi-
le: in Europa all'incirca 32.000 ton-
nllate al giomo in una citta media. 

Naturalmente, tutto cid ha dato vi
ta a quella che Nitin Desai, sottose-
gretario dell'Onu per lo svilupo so-
stenibile, chiama "la cattiva econo-
mia dell'acqua" E cioe, innanzitut-
to, un aumento dei costi ovunque 
nel mondo: in Germania e in Francia 
di 2 dollari e m ezzo per metro cubo, 
negli Stati Arabi di mezzo dollaro al 
metro cubo. E assieme ai costi, un 
aumento degli attacchi illegali alia 
rete idrica (va via cosi il 62% dell'ac
qua di Dacca, in Bangladesh, il 58'i, a 
Manila, il 42'V, a Seul) e il proliferare 
dei venditori d'acqua acui si approv-
vigionano, ad altissimo prezzo. tre 
milioni di persone a Giacarta e altre 
centinaia di milioni nelle altre mega
lopoli del terzo mondo. 

Cercare le soluzioni e il compito 

della conferenza di Istanbul. Compi
to ottimistico ma basato su alcune 
esperienze positive. La dove, corne a 
San Paolo del Brasile, si e investito 
nel controllo e manutenzione del si-
stema idrico si sono ridotte le perdite 
anche del 50% in pochi anni. A Citta 
del Guatemala, spiega David Satter-
thwaite dell'lstituto internazionale 
per lo sviluppo e I'ambiente di Lon-
dra, "gli abitanti del quartiere povero 
di El Mesquital, si sono orgamzzati 
per costruire un sistema di distribu-
zione dell'acqua corrente che e ve-
nuto a costare 100 dollari a famiglia. 
Una volta terminati i lavori, ogni fa
miglia vedra ripagato largamente 
1'investimento. Perche gia oggi, a 
opera incompleata, paga I'acqua 
meno della meta di uanlo doveva 
sborsare prima per acquistarla dai 
venditori privati". 

Insomma, il disatro si puo evitare, 
ma bisogna che i govemi, i comuni e 
le comunita locali sentano la cam-
pana suonare 1'ultimo giro. Se si per-
de I'occasione, le citta def futuro po-
trebbero trasformarsi in un deserto 
di cemento dove I'acqua ha il valore 
dell'oro. 

Gunter Pauli 
«Importante 
non buttare» 

SYLVIE COVAUD 
• MILANO Guntei Pauli, 40 anni 
appena compiuti, 1'aspetto di un 
adolescente dinoccolato, da gloca-
tore da pallacanestro, il computer 
portatile sotto un braccio. E uno dei 
massimi esperti di sviluppo compa
tibile, lo incontriamo a Milano dove 
e per un convegno. La sua scheda 
biografica occupa una ventina di 
pagine: ha esordito come disc-jo
ckey, barista, muratore, carpentie-
re, tipografo piu svanati altri mestie-
ri pagandosi cosi una laurea in eco-
nomia, due master in business ma
nagement. 

Oggi dirige lo Zeri, I'lstituto di ri
cerca per le emission] zero presso 
TUniversita delle Nazioni Unite di 
Tokyo. La sua speciality? «Fare do-
mande. Pratico la maieutica, sono 
una specie di piccolo Socrate on-li
ne". On-line con un simposio vir-
tual-platonico di 4.600 scienziati 
Ma che vuol dire dawero lo svilup
po sostenibile per un imprendito-
re?. «Faccio un esempio pratico - re
plica Pauli - Alio Zeri, abbiamo ri-
progettato la produzione della bir-
ra. Come si fa la birra? Si prende 
dell'orzo di prima qualita, si mi-
schia con del luppolo e degli ehzi-
mi e si lascia fermentare. Ma per ot-
tenere il prodotto birra, serve sol-
tanto l'85fl degli ingredient! dell'or
zo. II 92% si butta, alia faccia della 
cosiddetta produttivita industriale. 
Agli scienziati del nostra gruppo 
abbiamo chiesto; che ne facciamo 
di tutto queH'ottimo orzoche rima-
ne? «Sarebbe un ottimo terreno sul 
quale farcrescere dei funghi», han
no risposto, «funghi pregiati", Ab
biamo portato questo suggerimen-
to ai birrai. «Ha voglia di scherzare? 
da qui escono lattine di birre, non 
porcini", Intanto ci era stato segna-
lato che 1'orzo contiene 26'Y, di pro-
teine. Ora le proteine sono un ali-
mento di qualita, non va buttato o 
dato soltanto al bestiame. Ma come 
estrarla dall'orzo di scarto? La ri
sposta e arrivata daH'Accademia 
delle scienze cinese: se ne estrae il 
massimo allevando nell'orzo di 
scarto dei lombrichi II lombrico 
fresco, ai polli piace molto di piu 
della farina di pesce che di solito 
viene loro propinata, Per nassume-
re, diciamo che la produzione di 
birra, in realta e un tassello in un si
stema _ non c'e un industriale, un 
finanziere, un politico che abbia 
imparato in termini di sistemi, le 
pare possibile?.,. tatto anche di alle-
vamenti di funghi, di vermi e di pol
li. Lei mi dira che i polli sporcano. 
Se ne mette i rifiuti in un digestore, 
pero, producono metano Noi ab
biamo dimostrato non con qualche 
calcolo matematico, ma in concre-
to, che quel metano e in grado di 
generare tutto il calore necessario 
alia produzione della birra. 

«Se ci mettiamo a considerare 
I'economia con un pizzico di crea-
tivita, troviamo che c'e del valore 
aggiunto a ogni anello della catena 
del sistema, Continuo con la mia 
birreria1 per produrre un litro di bir
ra occorrono in media 15 litri d'ac
qua. Niente da ndire fmche c'e ac
qua in abbondanza, ma la realta e 
diversa. Allora perche non cercare 
di essere un po' produttivo anche 
con I'acqua9 Buttarne 14 litri soltan
to per otteneme un litro di birra, no 
grazie, non ha senso. Sicuramente i 
produttori di birra fanno del loro 
meglio per non sciuparla, ma sono 
acortodiidee 

Noi tomiamo a porrc domande 
in rete, e ci accorgiamo che quegli 
effluvi della birreria sono alcalini 
Fantastico: negli ambienti urbani, 
I'acqua disponibile e quasi tutta 
acida, per via delle piogge acide le 
quail uccidono le alghe che invece 
prosperano appena si abbassa l'a-
cidita. In particolare la spirulina, 
quella di cui si nutrono i fenicotten 
del Lago Vittoria, in Africa E pazze-
sco che nessuna biirena coltivi la 
spirulina, soprattutto nel terzo 
mondo. Un grammo al giorno 
estratto da quell'alga basla a darci 
vitamine A, beta-carotene, cose es-
senziali al nostro sviluppo 

Vede, gli industrial! dei paesi ric
chi sicompiacciono pe.che hanno 
ollimizzalo la reddilivila degli im-
pianti, quella della forza lavoro piu 
che altro elinunandola. e owia-
mente quella del capitale cui len
gono sopra ogni cosa. Secondo me 
hanno sbagliato tutto conviene 
che ottimizzino invite I'utiiizzo 
delle materie prime Come noi del-
lo Zeri, creando piu ocrupazione 
oltre che piu reddito. e nel rlspctto 
deH'ambiente 


