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L'lNTERVISTA. ParlaN'Dow,segretariodellaConferenzadiIstanbul 

Senza casa ne acqua 
II dramma degli irregolari 
Tra i disperati che arrivano ogni giorno nelle grand! citta del sud 
(300 famiglie ogni 24 ore nella sola Bombay) e le centinaia dl 
milioni che hanno una casa in affitto o in proprieta, csistono gli 
••squatters citiziens», cittadini irregolari, occupanti di suolo 
private o pubblico ma sicuramente non loro. E sono li senza 
acqua, senza elettricita, senza fogne, senza strade. 
Sono oltre il 40% della popolazione di Calcutta, di Citta del 
Messico e di Manila, il 50% per cento della popolazione di 
Dacca, in Bangladesh, addirrttura il 75% della popolazione di 
Nairobi e di Addis Abeba, di Conarky (guinea) e di Doula 
(Camerun). 

Integrarli nel tessuto urbano, e integrate la citta alle loro 
esigenze, e uno del compiti piu tremendi che le autorita della 
megalopoli del Terzo Mondo si trovano di fronte. Perche e 
complicato assegnare loro un terreno, quello dove sorge la 
casupola, che e spesso di proprieta di qualcun altro. E questo 
quaicun altro spesso e volentieri non ha alcuna intenzione di 
collaborare: un'indagine condotta nelle Filippine ha dimostrato 
che ogni anno a Manila vengono espulsi 100.000 «squatters», 
spesso in modo violento, dai privatj proprietari dei terreni 
occupati. E nell'80% dei casi i terreni restano, per anni dopo la 
cacciata, abbandonati alle erbacce. 
Se ne e parlato, owiamente, alia conferenza di Istanbul, ma le 
soluzioni sono difficili. In Brasile, ad esempio, alcune favelas 
sono state risanate, ma un'organizzazione protestava, nei 
corridol del forum delle Ong, perche le aiitorita per concedere 
servizi e permessi pretendevano un contratto di lavoro regolare 
da parte degli occupanti. 
I document! final! della conferenza si llmrteranno, 
probabilmente, a sottolineare I'esigenza di prowedere, di 
concedere piccoli prestlti a condizloni chiare, di promuovere 
quest! «gruppi vulnerable.. 

«Cittadini, salvate le citta» 
Secondo alcune stime nel 2050 gli 
abitanti della terra saranno 10 mi-
Hard!. Dove vivranno? 
Per la prima volla nella storia del-
I'uomo, la maggior parte della po
polazione nel prossimo secolo vi-
vra nei ceulri urbani. II ventunesi-
mo secolo sara il secolo delle cil
ia. Sliamo anche passando da 
una civilta che e stata prima agri-
cola e locale e successivamenle 
nazionale ad una civilta globale 
dove tulti viviamo fianco a fianco. 
Viviamo in un contesto caratteriz-
zato dalla globalizzazione delle 
comunicazioni, del commercio, 
dei viaggi. Stiamo assistendo alia 
piu grande migrazione della sto
ria, una migrazione all'interno del
le singole nazioni e tra le nazioni, 
UTia migrazione che varca rnari e 
ocoani. Mai in passato si e regi-
stralo un flusso di quesle propor-
zioni. Le citta del (uturo non sa
ranno nazionali. Stanno diventan-
do punli di riferimento regionali e 
talvolta global!. Sul piano politico 
le citta glohali appartengono alia 
nazione nella quale si trovano, ma 
sotto ogni allro punto di vista ap
partengono al mondo. Non a ca-
so, quindi, sono il crogiolo di una 
nuova culture che sta nascendo. 
Straordinarie sono la complessita 
o le possibilita delle citta. Malgra-
clo i problemi e le catastrofi sociali 
noli a tulti - dioga, criminalita, vio-
lenza, alienazione - e nelle citta, 
anche nel mondo in via di svilup-
po, che nasce la speranza. La 
gente si trasferisce nelle citta per 
investire le proprie energie e aliar-
gare le proprie possibility 

Quale contrlbuto pud dare I'ONU a 
questa realta nuova? 

Habitat II non si occupa solamente 

Spazio 

La nebulosa 
con molecole 
d'aceto 
• Molecole di aceto sono stale 
scoperle in una nebulosa lontana 
25 mila anni luce dalla terra, e d o 
aumenla la possibilila che in quei 
mondi loiilani possa e.sserci la vita. 
La scoperta elfettuata da un gruppo 
di aslronomi dcll'Uinversita dell'llli-
nois, che ha rilevalo la presenza di 
molecole di acido acelico nella 
maleria stellarc della nebulosa Sa-
giltario B2 Nord, apre un nuovo ca-
pitolo per clu cerca la vita nello 
spazio. L'acido acelico, infalti, con-
lenulo sla pure in piccolo propor-
zioni nel nostro coinune aceto da 
cucina 6 uno dei maltoni costilutivi 
degli organismi viventi. «Se all'aci-
do acetico si aggmnge ammonia-
ca, si oltiene acido amminoaceti-
co, il piu sempiice degli amminoa-
cidi essenziali alia vita» - ha detto 
Lewis Snyder, presentando la sco
perta del suo ossorvatorio alia 
American Astronomical Ssx:iety 

La conferenza Habitat II termina dopedomani. Ma il docu-
mento politico e gia stato stilato. Molte parole e pochi sol
di, tanto per essere chiari. Tuttavia, nel corso della confe
renza sono stati affermati alcuni principii importanti: la fine 
delle citta nazionali, il diritto alia casa, a partecipazione at-
tiva della societa civile alia ricerca di joluzioni sostenibili, 
l'importanza della gestione locale. Di tutto questo parla 
Wally N'Dow, segretario generate della Conferenza. 

LEILA CONNERS 
degli aspetti negativi della queslio-
ne, ma cerca anche di incoraggiare 
una cultura della speranza. I gover-
ni stanno facendo del loro meglio 
per fronteggiare la marea crescenle 
della popolazione. Mae soprattutto 
la societa civile - organizzazioni 
non governative, imprese, chiese e 
gruppi di ambientalisti - che deve ri-
liutarsi di essere travolta da un'on-
data di disperazione Nel club di 
Stati che costituisce le Nazioni Uni
te, ripetiamo continuamente che i 
governi non sono gli unici alton E 
impensabile. Le questioni sono 
troppo complesse. La slida e trop-
po grande. I! peso troppo gravoso 
inoitre in molte regioni del mondo i 
governi sono in guerra con la loro 
genie che vuole di piu e aspira ad 
una condizione migliore. Dobbia-
rno chiamare in causa il resto della 
societa. Dove il settore private) il cm 
successo dipende dai funziona-
mento delle grandi e piccole citta? 
Se vendete scarpe o apparecchi ra
dio vi serve una retedi distribuzione 
efficiente, avele bisogno di sicurez-
za persvolgere la vostra attivita. Og-
gi nel mondo in via di sviluppo se )a 
capitate non funziona, I'inlero pae-
se non funziona perche leconomia 

non funzicna. Se crolla II Cairo, 
possiamo s-ordarci I'Egitto Quindi 
oltre al go\erno, allri seltori della 
societa dejbono contribuire a 
creare post] di lavoro, a coslruire 
case e a pulne l'ambiente. 

La Confertnza delle Nazioni Unite 
puntera al'approvazione di una 
carta dei drrtti fondamentali nelle 
citta? In ch> modo lo sforzo teso al 
progresso "iesce a fare i conti con 
il fenomem in aumento di perso-
ne che vivaio come barboni nelle 
grandi disciriche di Citta del Mes
sico 0 nellaCitta dei Morti del Cai
ro dove i ptveri si sono installati 
nelle tombedei ricchi? 

Non si Iratta sollanto di un fenome-
no temporaneo di occupazione, in 
realta i cimiteri del Cairo sono di-
ventati la residenza permanente di 
molie persone.Oggi gli abitanti del
la Cilia della IMorte si battono per
che vengano rconosciuti i loro di-
ntti di proprieS sulle tombe nelle 
quali vivono! ton so se in quesle 
condizioni si possa realmente par-
lare di progress^ sociale Pochi (at-
ton contribuiscono al progresso 
dell'uomo piu cella casa. II presup-
poslo di un qjalunque discorso 
sulla casa e lo spazio. Casa inoitre 

vuol dire criteri minimi di pulizia. 
Vuol dire acqua potabile. Vuol dire 
solidarieta senza la quale inarresta-
bile sarebbe il processo di fram-
mentazione delle nostre societa, 
senza la quale la pace sociale ver-
rebbe meno e senza la quale non e 
possibile lo sviluppo umano. Que
sto e il livello minimo della lolta del
l'uomo per la soprawivenza. Se 
non si da una risposta, almeno a li
vello minimo, alia questione della 
casa, tutto ne sottre. II dibattito in 
corso a Istanbul riguarda il modo in 
cui queste tematiche vengono ela
borate m vista del prossimo secolo. 
Grande e il dibattito su quello che 
da taluni viene chiamato diritto alia 
casa. E una aspirazione? E un biso
gno? E un diritto? £ equivalente al 
diritto alia scuola? E equivalente al 
diritto di associazione e di parteci
pazione politica? Chi ha I'obbligo 
di dare risposte? Solamente il mini-
stro competente del governo nazio-
nale o anche ii sindaco? 

Aldila delle sfide per la pariti di 
accesso alia casa, e'e il proMema 
della sostenibiliti ambientale del
la aescente urbanizzazione. Co
me possiamo dare una casa a tutti 
senza distruggere I'ambiente? 

Per parlare di sostenibilita rispetto 
ad una megalopoli come New York 
o Tokyo e necessario porre la que
stione in termini globali. Che impat-
to ha la loro presenza su tutti gli al-
tri? Quale traccia ambientale la-
sciano anche in termini di produ-
zione, inquinamento, rifiuti? Quale 
e I'impatto di Tokyo sulla pesca 
nelle zone costiere di altri paesi a 
migliaia di miglia di distanza? L'e-
quilibrio ambientale di alcune citta 
puo apparire soddisfacente sul pia
no nazionale, ma quale e il prezzo 

che paga il resto del mondo? Si par-
Id di villaggio globale e poi, irre-
sponsabilmente, non si comincia 
nemmeno a fare questa sempiice 
aritmetica ambientale. Basta fare i 
conti Quanto costa il funziona-
mento e il rnetabolismo di questi gi-
ganteschi agglomerati urbani? 

Cosa possiamo fare per distribute 
meglio sul territorio la popolazio
ne decongestionando queste gi-
gantesche megalopoli di impossi-
bile gestione? Si calcola che verso 
la meta del prossimo secolo d sa
ranno in Asia SO citta con oltre 
ventj milioni di abitanti. 

Una delle cose che dobbiamo fare 
e valutare i bisogni della gente. 
Hanno bisogno di lavoro, ma han
no anche bisogno, ad esempio, di 
scuole per i figli. Non serve a nulla 
spostare le fabbriche in aree meno 
densamente popolate. Bisogna 
spostare anche le scuole. Bisogna 
spostare i luoghi di svago. Bisogna 
spostare le aree attrezzate per lo 
sport. Bisogna spostare gli spazi 
pubblici. E una trasformazione che 
ha avuto inizio negli Stati Uniti nelle 
cosiddette citta- satellite che stanno 
sorgendo in zone nelle quali prima 
si trovavano solamente quatlieri 
dormitorio del tutto privi di servizi. 
In altri paesi si adottano soluzioni 
diverse. Gli urbanisti cinesi ritengo-
no che il ventunesimo secolo sara il 
secolo urbano e che in Cina ci sara 
una enorme migrazione di persone 
dalle campagne aile citta. Pertanto 
la strategia di urbanizzazione della 
Cina consiste nel creare in tutto il 
paese una rete di 500-600 citta di 
mediedimensioni. 
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Meno grassi e piu pesce: i datipresentati al convegno sul colesterolo del Cnr 

Cosi gli italiani cambiano dieta 
Negli ultimi died anni noi italiani abbianto imparato a 
mangiare meno e meglio. E cost il livello di colesterolo nel 
nostro sangue si e ridotto notevolmente. LE notizia arriva 
dalla Conferenza italiana sul colesterolo chesi sta svolgen-
do al Cnr di Roma. Sulle nostre tavole il pssce compare 
sempre piu spesso, mentre e sceso il consuno di burro e 
latte. Frutta e verdura fanno ancora fatica a guadagnare 
spazio nel menu quotidiano. 

LICIA 
• II colesterolo contmua ad es
sere il pnmo fattore di nschio per 
le malallie cardiovascolari, ma gli 
italiani negli ultimi dieci anni han
no imparato a mangiare meno e 
in modo piu salutare. riducendo 
sensibilmente grassi e altri d e 
menti dannosi nella loro lavola 

Lo hanno detto ieri a Roma il 
cardiologo Alessandro Menotti, 
deH'universita del Minnesota, e il 
direllore generate deH'ktilulo na
zionale della nutrizione Eugenio 
Cialla, in apertura della seconda 

ADAMI 
conferenza italiana su colesterolo 
e malaltie coronaiche organizza-
ta dai Consiglio mzionale delle ri-
cea-he. 

II convegno si ooneludera oggi 
con la presenlazione delle, nuove 
linee guida su alimentazione e sa
lute, elaborate dall'Islituto nazio
nale della nutrizicne e destinate a 
completare e agjiornare quelle 
presenlale dieci ami fa 

Per Menotti mijurare il livello 
del colesterolo totrle (il «buono» 
Hdl e il »catlivo» Lill) permelte di 

predire in modo diretto e significa-
tivo il rischio di disturbi alle coro-
narie e cerebrovascolari nei sue-. 
cessivi25anni. 

Negli ultimi dieci anni, comun-
que, il livello di colesterolo negli 
italiani si e ridotto notevolmente, 
smentendo i pregiudizi sulla capa-
cita di fare a meno, a lavola. di 
grassi e calorie. 

Si mangia meno, con inevitabili 
ripercussioni sulla spesa. Quella 
pro-capite e diminuita dai 3,5 mi
lioni del 1980 agli attuali 3,2. 

Sembra anche che gli italiani 
preferiscano alimenti piu digeribi-
li, come il pesce, anche se frutta e 
verdura fanno ancora fatica a gua
dagnare spazio nel menu quoli-
diano. 

E quanto risulta dai dati piu re-
centi rilevali dall'lstiluto nazionale 
di nutrizione (relativi al '95 e an
cora prowison), presentati sem
pre al convegno su colesterolo e 
alimentazione. 

Secondo i dati dell'lslituto, pre
sentati rial direltore generate Eu

genio Cialfa, gli italiani consuma-
no piu came bovina (20,8 chili 
pro-capite nel '95 contra i 17,2 del 
1980) e pollame (da 12 a 12,7) 
ma hanno ridotto leggermente i 
consumi di frutta (da 86,6 a 84,9) 
e verdura (da 9,3 a 7,0) A bilan-
ciare queste tendenze negative, il 
consumo di pesce e quasi raddop-
pialo (da 8,7 a 14,4 chili pro-capi
te) e si consumano meno burro 
(da 3,4 a 1.7), latte (da 71,8 a 
54,5), formaggi (da 19,8 a 14,3), 
uova (da 8,6 a 7.0), zucchero (da 
11,1 a6,0) evino (da58,8a28,4). 

Rispetto a 15 anni fa e diminuito 
anche il consumo giomaliero di 
calorie, dalle 2.585 del 1980 alle 
2,173 del 1995. 

Un livello, ha rilevalo Cialfa, in-
feriore a quello attualmente rac-
comandato, pan a 2.250 calorie al 
giorno. 

Diminuiti anche i consumi di 
proteine (da 98 a 86 grammi al 
giorno),grassi (da 108a86),car-
boidrati (da 325 a 280) e calcio 
(da940a8(.S) 

Tanti 
e poem 

pnncipu 
i soldi 

DAL NOSTRO INVIATO 

ROMEO BASSOLI 
• ISTANBUL Ragazzi, n o n c e una 
lira. Quel che possiamo fare perevi-
tare il disastro e non sprecare i fondi 
e cercare di riconvertirli, mobilitan-
do anche la societa civile in questo 
sforzo. E cambiando i protagonisti 
dello sviluppo. 

Cosi, in estrema e voigare sinlesi, 
dovrebbe finire la Conferenza del-
I'Onu sulle megalopoli, Habitat II av-
viata agli ultimi tre giorni di lavori. 
Negh otto giomi di discussioni e pro-
duzione di documenti, e uscita con 
nettezza una nuova idea di citta: e fi-
nita I'epoca in cui era il centra moto-
re dello Stato Nazione. Le citta di og
gi e le megalopoli deH'immediato fu
ture attenuano, se non spezzano, 
questa dimensione di «parte di un 
tutto» perdiventare «gli» habitat uma-
ni, corpi autonomi che costituiscono 
1'economia planetaria e un modo 
planetario di consumare, di mangia
re, ascoltare musica, abitare, lavora-
re. Vivcre, insomma. E lo Stato-Na-
zione che esce messo in discussione 
da questa conferenza. Almeno nel 
suo ruolo di oggi, nei suoi rapporti 
con i «cittadini>» e le loro espressioni 
politiche. Tutto questo andra nel-
1'imbuto di documenti, tanti, e finan-
ziamenti, pochi, da decidere in que
sti ultimi giorni. 

Ieri e arrivato il ministro Di Pietro 
assieme ad un paio di centinaia di 
ministri e (pochi) capi di Stato. Met-
teranno il loro suggello, venerdi, alia 
approvazione, in extremis, e'e da 
scommetterci, degli ultimi docu
menti. Che alio stato delle trattative 
si presentano, come da tradizione, 
verbosi e vaghi, tanto da far gridare 
molti osservatori al fallimento della 
conferenza Eall'impossibility, peril 
meccanismo delle Nazioni Unite, di 
arrestare la corsa folle a citta di 40 
miiioni di abitanti, senz'acqua, im
merse iYi unvaria irrespirabile, gonfie 
di disperati senza lavoro e senza una 
casa degna di questo nome. Una 
conferenza, dicono i critici. senza 
nessuna novita politica e finanziaria, 
sottenata da compromessi tra posi-
zioni troppo distanti. 

Leconomista tunisina Sophie 
Bessts, dirigente di un'organizzazio
ne non governativa e di un giornale 
molto combattivo che ha accompa-
gnato tutte le conferenze dell'Onu 
Viure Autrement, ne e convinta. 
"Questa - dice - e una di quelle 
conferenze che si propongono di 
regolare i problemi sociali del pia-
neta. Oraj problemi sociali del 
pianeta non si regolano con le 
convenzioni internazionali, ma 
con trasformazioni profonde delle 
politiche. La comunita internazio-
nale cosi come e strutturata pud 
solo fare delle ottime diagnosi, 
quando si tratta di trarne le conse-
guenze politiche, non riesce ad 
andare oltre a frasi generiche. Per
che limitare il traffico o le emissio-
ni di anidride carbonica significa 
urtare interessi precis!». 

Ma altri non la pensano cosi. 
Ismail Serageldin, vice presidente 

II Wwf: «Europa 
sostlenl 
II marchlo 
salva alberi» 

L'Europa occideirule e il maggiore 
consumatore di prodottj forestall e 
I'Ue, stenta ad awiare il meccanismo 
della certificaikme ecologica, il 
marchio «salva foreste», malgrado i 
finanziamentj e i sostegni. 
Lo denuncia il WWF spiegando die 
tra il 1980 e il 1990 sono stati 
distrutti 17 milioni di ettari di foreste 
tropicali equrvalentl ad un'area piu 
grande di meta Italia. La causa 
principale della distruzione delle 
foreste resta sempre il commercio 
mondlaledellegname. 
L'Unione Europea non sollecita i 15 
Stati Membri ad adottare sistemi di 
certificazione indipendenti, 
strumenti che provano la gestione 
sostenibile del legname. 
Al marchio «salva foreste- hanno 
aderito molte aziende europee 
ma.come ha ricordato Gianfranco 
Bologna, segretario generate del 
WWF, «abblamo bisogno del 
sostegno dell Ue affinche il marchio 
Fsc (Forest Stewardship Council) 
sbarchi nei negozi di tutti i Paesi 
Europei.. 

della Banca Mondiale (Tunica 
struttura che ha deciso di ampliare 
i linanziamenti in questo settore, 
aggiungendovi altri 15 miiiardi di 
dollar!), sostiene invece che «la 
cosa veramente importante di 
questa conferenza e che per la pri
ma volla sono usciti dei soggetti 
nuow. Le autorita locali, le comu
nita, le Fondazioni. Non era mai 
accaduto. Questo spinge a ridefini-
re il ruolo degli Stan nazionali ri
spetto ai governi locali. I governi 
restano i nostri referenti primari, 
ma la dimensione locale diventa 
centrale. E questa e un'ottima pre-
messa per affrontare i problemi 
che abbiamo davanti". 

I diplomatici, da parte loro, non 
sono insoddisfatli. Hanno prodotto 
testi che segnano piii di un muta-
mento nella politica dell'Onu. Al
meno dai punlo di vista dei princi
pii. Viene inlatti riconosciuta per la 
prima volla I'insufficienza della so
la struttura statale a risolvere pro
blemi di queste dimensioni. E ven
gono chiamati a partecipare alle 
scelte suH'indirizzo degli aiuti in
ternazionali anche le Organizza
zioni non governative (Ong), le 
Fondazioni, gli uomini d'affari e, 
soprattutto, le autorila locali. 

II dettaglio e che lutto questo av-
viene senza che vi sia una lira in 
piu dei normale flusso di finanzia-
menti agli aiuli. Un flusso che non 
raggiunge neppure lontanamente 
quello 0.7-6 del prodotto nazionale 
lordo dei paesi donaton, (ante vol
te promesso.Siamo inesorabilmen-
te fermi a poco piu della meta: 
0,39%, 180 miiiardi di dollan. 

Ma se e vero che ii denaro non 
e tutto, allora, patrimonio della 
conferenza e anche quella cono-
scenza diffusa che viene dalle 
«best practices", le centinaia di 
esperienze di buon governo delle 
citta messe in atto nei piu diversi 
angoli del mondo. E riproposte 
perche se ne faccia tesoro. E stata 
un'idea forte qui ad Habitat II: pos
siamo imparare dagli altri, andia-
mo a vedere che cosa e gia stalo 
fatto per risolvere i problemi. Ai 
problemi globali si oppongano so
luzioni locali. 

L'idea che dava vita a questa 
conferenza era quella di affrontare 
gli spaventosi problemi dell'inur-
bamento di miiiardi di per sone 
puntando su un nuovo tipo di svi
luppo. Che fosse sostenibile sia 
dai punto di vista ambientale, sia 
da queilo umano Che cosa signifi-
chi «umano» e owiamente I'ogget-
to del contendere. Ma nelle inten-
zioni della commissione che ha 
preparato l'evento, vi e l'idea di 
promuovere il benessere delle per
sone sviluppando le loro possibili
la di accedere all'istruzione, alia 
lormazione professionale, al lavo
ro, alia mobilita, alle comunicazio
ni. E di vivere in un ambiente sa-
no. Vi e anche chi sostiene che vi 
e un diritto umano in piu da rico-
noscere: quello alia casa.Quesla 
proposta, appoggiata dalla Comu
nita europea, ha visto la netta op-
posizione degli Stall Uniti, paese 
d'awocati, che sembra spaventarsi 
all'idea che gli homelesses di New 
York possano trascinare Bill Clin
ton davanti al tribunate deU'Aja 
perche non da loro un'abitazione. 
Alia fine, il diritto e passato nel te-
sto, ma gli Usa sono stati accon-
tentali con I'affemiazione che gli 
Stati non hanno I'obbligo ma la 
«responsabilita» di garantire la ca
sa. 

Tutto questo e scritto in quella 
che sara la «Dichiarazione di Istan
bul". Che nconosce anche per la 
prima volta come soggetti polilici, 
oltre alle donne, i «gruppi vulnera-
bili». Cioe sostiene che i vecehi, i 
rifugiati, i disoccupati sono parte 
integrante delle citta. E che quindi 
vanno riconosciuti loro tutti i dirit-
ti.E gli immigratP I paesi con forte 
problema d'immigrazione. europei 
innanzitutto, hanno consentilo che 
anche questi fossero associati ai 
"gruppi vulnerabili» ma solo se «re-
golari». Insomma. pur Ira limiti lin
guistic! e compromessi, la nuova 
cittadinanza che esce da questa 
conferenza e basata sopratulllo sui 
bisogni degli uitimi Perche nolle 
megalopoli sono gli ultimi a essere 
maggioranza e a condizkmare la 
qualila della vita di (quasi) tutti gli 
altri. 


