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1. Processi inter e transdisciplinari del pensiero scientifico moderno. 

(da Scandurra E., L’ambiente dell’uomo. Verso il progetto della città sostenibile, Etas Libri, Milano, 1995, pag. 11).  
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2. Il pensiero sistemico nell’analisi territoriale. 









 
Capra propone di interpretare l'autopoiesi, definita da Maturana e Varela, come 
lo schema della vita (cioè come lo schema di organizzazione dei sistemi 
viventi); la struttura dissipativa, definita da Prigogine, come la struttura dei 
sistemi viventi; e la cognizione, definita inizialmente da Gregory Bateson e in 
modo più completo da Maturana e Varela, come il processo della vita 

Schema           Struttura          Processo 









L’Ecosistema Territoriale 
 



Una metafora: la città albero 





Il modello a cerchi concentrici di Johannes von Thunen 



Il procedimento di Lösch per ricavare l'area di mercato e il cono della domanda 
dalla curva di domanda di un prodotto in funzione della distanza (tratta da 
Carter H. (1980), La geografia urbana. Teoria e metodi, Zanichelli, Bologna).  



Il sistema dei luoghi centrali secondo Christaller (tratta da Carter H. (1980), 
La geografia urbana. Teoria e metodi, Zanichelli, Bologna).  





Progettare gli hinterlands delle città. In 
questo schema viene identificato 
l'ambiente di riferimento di un piccolo 
insediamento umano. Secondo l'autore le 
città hanno bisogno di assicurare la 
continuità degli ecosistemi locali 
preesistenti: luoghi di grande diversità 
naturale come montagne boscate, colline, 
prati, insenature e laghi. La salute e 
l'integrità di questi ecosistemi infatti 
assicura la continuità della vita locale, con 
inclusione della popolazione umana.  Lo 
schema è tratto da quello proposto agli 
inizi del XIX secolo da Von Thünen. Vicino 
all'insediamento si trova un anello di orti. 
All'esterno del quale si hanno dei frutteti e 
dei pascoli che producono frutta e 
pollame. Al di fuori troviamo le foreste per 
il legname da ardere e da costruzione, 
mentre più lontano troviamo i campi per 
coltivare grano e verdure. (tratta da 
Girardet H. (1992), The Gaia Atlas of 
Cities. New directions for sustainable 
urban living, Gaia Books Ltd., London).  





Modello concettuale di un sistema 
mondo di insediamenti sostenibili. 
Con questo schema si vuole 
sostanziare l'idea che per 
raggiungere la sostenibilità, le città 
debbono ripensare al proprio 
sistema di entrata delle risorse e di 
uscita dei rifiuti. Solo in un 
organizzazione territoriale di tal 
genere è possibile raggiungere la 
sostenibilità locale e la sostenibilità 
globale. Ciò, ovviamente, non 
implica l'autarchia territoriale, al 
contrario, in un sistema di centri in 
equilibrio con il proprio ambiente, si 
possono instaurare una serie 
complessa di scambi di materia-
energia-informazione (tratta da 
Stren R., White R., Whitney J. 
(1992), Sustainable Cities. 
Urbanization and the Environment in 
International Perspective, Wetsview 
Press, Boulder-San Francisco-
Oxford).  



Come reimpostare un ciclo dell'acqua di un insediamento umano, in un'esperienza olandese. 
L'analisi svolta, parte dalla individuazione delle problematiche ambientali esistenti (Fig. A.); si 
individua una strategia generale di interventi (Fig. B.); si definisce un modello guida per il 
lungo periodo al fine di riequilibrare il sistema insediativo rispetto al sistema ambientale (Fig. 
C.). E' interessante vedere come si studi le modalità di riequilibrio dell'insediamento partendo 
dall'edificio per giungere al livello regionale e nazionale. Molta attenzione è spesa per 
richiudere localmente il sistema dei flussi di materia-energia. Lo stesso tipo di approccio è 
stato sviluppato per i rifiuti ed i trasporti (tratta da Tjallingii S.P. (1995), Ecopolis. Strategies 
for Ecologically Sound Urban Development, Backhuys Publishers, Leiden).  



La sezione di valle e l’outlook tower di Patrick Geddes (tratta da Geddes P. (1970), 
Città in evoluzione, Il Saggiatore, Milano).  



Una rappresentazione bioregionalista: la nazione Shasta (San Francisco). 
(tratta da: Rete Bioregionale Italiana (1997), La terra racconta. Il 
Bioregionalismo e l'arte di disegnare le mappe locali, Edizioni AAM 
TerraNuova, Borgo San Lorenzo (FI)).  



A. La cupola di vetro ideale che rappresenta il territorio perché una città possa sopravvivere basandosi solo sugli 
ecosistemi presenti nella cupola stessa (tratta da Wackernagel M., Rees W.E. (1996), L'impronta ecologica. Come 
ridurre l'impatto dell'uomo sulla terra, Edizioni Ambiente, Milano). B. Schema della terra richiesta per il metabolismo della 
città (tratta da Wackernagel M., Rees W.E. (1996), L'impronta ecologica. Come ridurre l'impatto dell'uomo sulla terra, 
Edizioni Ambiente, Milano).  C. Esprimere i consumi in superficie di terra produttiva. La produzione e l'uso di ogni bene e 
servizio dipendono da vari tipi di produttività ecologica. Queste produttività ecologiche possono essere espresse in una 
equivalente superficie di terreno. Sommando il terreno richiesto per tutte le categorie significative di consumo e di rifiuti 
si ottiene come risultato l'Impronta Ecologica totale della popolazione di riferimento (tratta da Wackernagel M., Rees 
W.E. (1996), L'impronta ecologica. Come ridurre l'impatto dell'uomo sulla terra, Edizioni Ambiente, Milano).   
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Le relazioni fra insediamento umano e sistema ambientale  

Schema funzionale di un ecosistema funzionale (tratta da Finke 
L. (1993), Introduzione all'ecologia del paesaggio, Angeli, 
Milano).  

La base ambientale dell’ecosistema territoriale 





Esempi dalla storia. 



Esempi dalla storia. 



Esempi dalla storia. 



Esempi dalla storia. 



Esempi dalla storia. 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 

Un villaggio contemporaneo nel Cameroun (Africa) Namallai 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 

Imola, piano leonardesco, 1502 



Machu Picchu Orvieto 

Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 



Bitonto Karlsruhe 

Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 



Lucca Livorno 

Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 

Voghera, pianta catastale, 1723 Worchester, pianta 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 

Firenze, pianta, 1837 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 



Multiscalarità dell’insediamento umano e relazioni con l’intorno ambientale 



Ebenezer Howard, i diagrammi della Città Giardino 
 



Riferimenti bibliografici: 

(- Saragosa C., “L’Ecosistema Territoriale e la sua 
base ambientale”, in Magnaghi A. (a cura di), 

Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche, Alinea 
Editrice, Firenze, 2001, pag. 59-79. 

- Saragosa C., L’insediamento umano. Ecologia e 
sostenibilità, Donzelli Editore, Roma, 2005, pag. 13-50, 

89-138, 183-221). 



Infrastrutture ed elementi di 
connessioni fra città e 

territorio 

Gli acquedotti 



L’acqua di Roma 

















L’acqua di Istanbul 



























L’acqua di Palermo 

















L’acqua di Matera 



































L’acqua di Siena 



Gli acquedotti di Siena 



Gli acquedotti di Siena 



Gli acquedotti di Siena 



Gli acquedotti di Siena 





















L’acqua di Piombino 













L’acqua di Livorno 









































Riferimenti bibliografici: 

(Claudio Saragosa, L’insediamento umano, 
ecologia e sostenibilità, Donzelli, Roma, 

2005). 
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