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Un problema che si puo risolvere con profondi cambiamenti 

La concentrazione delle vacanze 
Spreco di risorse - AH'origine una combinazione di « convenienze » nelle quali Pinteresse al 

godimento del riposo non c'entra - Dalla scuola alia fabbrica, molte cose da cambiare 

SIAMO alle soglie della stagione alta, del periodo dell'esodo 
in inassa. Tra qualche giorno e luglio e coi primi turni 

di ferie comincera a salire la marea estiva. Per qualche mese 
le spiagge, le stazioni di cura, le localita di collina e quelle 
sui laghi saranno rigurgitanti di folia, per toccare punte di 
incredibile congestione in agosto. A giugno e a settembre 
spettano solo le frange dell'esodo turistico nostrano e fette 
appena piu consistenti di presenze straniere. Poi alberghi e 
ristoranti chiudono, le localita tornano tranquillc e silenziose, 
in attesa della nuova stagione. 

Cosi, ancora una volta sara celebrato il rituale della 
vacanza italiana. A questo andamento che comporta grossi 
squilibri nel paese e non pochi disagi, concorrono una serie 
di fattori quali lo scarso avvicendamento anzi la concentra-
zione delle ferie nei posti di lavoro, il periodo degli esami e 
la chiusura delle scuole, inflne varie ed abbastanza evidentl 
ragioni di preferenza per il mese di agosto e per il mare. 
In particolare c'e che il lavoro diventa piu gravoso nel 
periodo di maggiore calura. prevale il desiderio di trascorrere 
le vacanze con gli altri membri della famiglia, quindi nel 
periodo delle vacanze scolastiche. 

Le conseguenze della concentrazione delle vacanze assu-
mono le dimensioni di un vero problema sociale. A cominciare 
dalla utiliz2azione delle attrezzature turistiche, intensa flno alio 
spasimo per un mese e mezzo o due e completamente inattive 
o quasi per il resto deH'enno. Ci6 porta nei periodi di piena 
alia lievitazione dei prezzi degli alberghi, deU'affltto delle 
abitazioni private, delle derrate alimentari. che gravano pe-
santemente sul bilancio dei lavoratori: comporta l'affollamen-
to delle strade, delle spiagge, dei locali pubblici e quindi una 
ridotta possibility di riposo e di godibilita delle risorse. 

Una politica del turismo sociale 
E' naturale che un problema tanto vasto e con tante im-

plicazioni. nonostante le discussioni, non trovera una solu-
zione e neppure un inizio di soluzione se non saranno investiti 
del problema i maggiori protagonisti ed i responsabili delle 
decisioni. dai sindacati al governo, dalla scuola alle aziende 
pubbliche e private. 

Cid appare evidente se si considera che il problema e ogni 
sua possibile soluzione vanno collocati nell'ambito di una poli
tica organica del turismo sociale e del tempo libero. con 
precisi programmi e scelte di quegli aspetti a cui dare una 
sistemazione prioritaria. Al primo posto stanno gli aumenti 
dei periodi di ferie e con essi, maggiori facilitazioni per i 
lavoratori. 

Si assiste invece alia volonta, da parte dei centri decisio
nal!. di non affrontare seriamente ed a fondo la questione. 
E' chiaro che una volta imboccata la via, in qualunque dire-
zione si cerchera una soluzione, questa porteri con s6 come 
premessa e conseguenza una serie di altri problemi come 
il potenziamento delle attrezzature, la ristrutturazione di molte 
di esse secondo nuove esigenze e relativi investimenti; come 
la riforma del calendario scolastico, come l'adeguamento dei 
trasporti, 1'aumento degli organici nelle fabbriche, i soggiorni 
a prezzo piu accessibile. 

Comportera problemi all'interno delle grandi aziende le 
quali attualmente marciano secondo un andamento del mer-
cato che risente della concentrazione vacanze, e quindi della 
ridotta richiesta di prodotti industriali per cui diventa conve-
niente coordinare i periodi e organizzare le ferie aziendali in 
agosto. Cid tra l'altro, consente ad una serie di aziende di 
disporre contemporaneamente di un periodo di sosta per dar 
mano ad una serie di revisioni degli impianti e di manuten-
zioni straordinarie. 

Ecco allora che le diverse component! social! si sono per 
cosi dire adattate al ritmo consuetudinario che, tuttavia. cre
scendo di anno in anno le esigenze del tempo libero, diventa 
sempre piu inadeguato, crea squilibri sempre piu pesanti e 
rende il problema piu acuto. Si capisce allora che mentre 
cresce l'urgenza di impostare una soluzione che cominci col 
rompere ad un certo punto l'anello degli adattamenti, emer-
gono le resistenze. le preoccupazioni, gli inviti alia cautela 
degli ormai sperimentati professionisti politic! del cquieta 
non movere >, anche se di quieto, in effetti, non c'e proprio 
nulla. 

Ferie congestionate 
Ogni anno una media di venticinque milioni di stranieri 

varcano i confini per venire a visitare l'ltalia; altri undid 
milioni di italiani si spostano dai luoghi di residenza abituali. 
Questi trentasei milioni di persone vanno in vacanza quasi 
tutti nei mesi di luglio e agosto. Di fronte a questo fatto 
come ci siamo comportati? 

II turismo nel nostra paese viene concepito purtroppo an
cora largamente. come una buona fonte di lucro per gli 
investimenti in posti Ietto e basta. Cid ha condotto ad una 
corsa sfrenata per la ricerca di facih'tazioni, di finanziamenti, 
di credit! agevolati e nello stesso tempo alia piu spietata 
speculazione sui suoli migliori nelle localita turistiche, facen-
doci assistere alio scempio dissennato delle risorse natural! 
e del paesaggio scomparso dietro la colata di cemento. 

II risultato di questa febbrile attivita e che oggi ci ritro-
viamo in Italia una disponibilita di tre milioni di posti letto. 
Ma accade, che la concentrazione delle vacanze rende insuf-
ficiente questa disponibilita recettiva nel mese di agosto, 
quando ci sono almeno otto turisti per letto, e superflua ed 
inutile negli altri mesi, quando ci sono tre e anche piu letti 
per turista. 

Ora ci prepariamo a vivere un'altra di queste nostre sta-
gioni turistiche brevi ed intense come uragani equatoriali. Ma 
k certo che se anche questo grosso problema deve essere 
risolto in modo che nei prossimi anni si potra cominciare ad 
ottenere qualche risultato positive, non basta che se ne parli 
•oltanto. E' necessario passare ad una fase organizzativa a 
proposte precise, alia iniziativa concreta di tutti coloro: enti 
mteressati. sindacati, partiti che ne sono sollecitati. 

F. de A. 

Villa Mele a 
S. Giorgio a 

j Cremano, una . 
H J delle splendt-

de cojlruzlonl 
barocche del 
settecento ri
dotta ormal in 
condlzionl de-
plorevoll. La 
raplda appro-
vazlane della 
lr£$e proposta 
dai comunisti 
potrebbe sot-
trarla, Inste-
me alle altre 
ville vesuvia-
ne, alia ro-
vlna irrepara-
bile. 

Le ville vesuviane 
Oggi di questo inestimabile 
patrimonio culturale non restano 
che poche testimonianze 
intatte mentre la maggior parte 
delle ville e mutilata, mal 
ridotta dall'uso inconsulto e non 
protetta da alcun controllo 

Una proposta di legge del PCI: 
costituzione di un consorzio di 
comuni della zona, destinazione 
delle ville e dei parchi ad uso 
pubblico: biblioteche, sale 
di lettura, mostre d'arte; 
contributo di un miliardo 
da parte dello Stato 

II palazzo di Portici. Iuogo di 
villeggiatura e di caccia dei 
Borboni. verso la meta del set
tecento. benche incompiuto, era 
gia nel colmo del suo splen-
dore. Vi dimoravano maggiordo-
mi, cacciatori. intendenti. segre-
tari. cappellani. confessori, cuo-
chi, cocchieri. dame di corte. 
cameriere. tutti a spese del 
pubblico erario. e perfino gli 
ambasciatori che usavano segui-
re il re in villeggiatura. 

Sembra accertato che Carlo 
III fosse animato da due gran
di ed esclusive passion!: la cac
cia e le abitazioni fastose; ed e 
fuori discussione che dai connu-
bio di questi due < hobbies > re
gal! sorsero. ed oggi rimangono 
alia ammiraztone dei posteri i 
palazzi di Capodimonte. di Ca-
serta e. appunto. di Portici. Ma 
conseguenza indiretta della pas-
sione del re furono anche le bel
le ville vesuviane. 

Possedere la villa ai pied! del 
Vesuvio. infatti. divenne allora. 
per raristocrazia napoletana. 
un fatto terribilmente chic Mo-
da e cortigianeria spinsero i 
signori a costruire ville e pa
lazzi lungo tutta la zona vesu-
viana sulla famosa strada di 
Reggio. creando in tal modo. 
ratorno al palazzo del re una 

piccola corte estiva. 
II crescere di quest! palazzi 

non fu ostacolato neppure dai 
timore per la pericolosa vici-
nanza del Vesuvio che nel mag-
gio 1837 aveva nuovamente co-
perto di lava le rovine di Tor
re del Greco. II re costruendo 
il suo palazzo aveva detto a 
proposito delle eruzioni del vul-
cano che «la madonna e S. Gen-
naro ci penseranno*. Nessuno 
poteva pensare di mostrare me-
no fede e meno coraggio. Cosi 
cominciarono a sorgere le vil
le barocche ai piedi del Vesu
vio, proprio nel periodo tra il 
1741 e fl 1767 gli scari portarono 
alia luce il foro di Ercolano. Le 
cose veimero fatte con larghez-
za di mezzj e a realizzare le vil
le vennero chiamati architetti fa-
mosi come fl Sanfelice. fl Van-
vitelli. Muzio Nauclerio. Dome-
nico Vaccaro e Perdinando Fu-
ga. che costruirono gioielli co
me la villa D'Elboeuf. villa Cam-
polieto. villa D'Amendola. La Fa-
vorita. villa Maltese. Quante fos-
sero queste ville e quante ne 
sono rimaste tra quelle piu o 
meno conservate e quelle ri-
dotte a pochi ruderi cadenti, e 
difficile stabilire. ma sparse tra 
Portici. S. Giorgio a Cremano. 
Ercolano. Torre del Greco e 

Torre Annunziata se ne incon-
trano oltre quaranta. Le costru-
zioni piu nmarchevoli sorsero 
su un tratto della strada a co
minciare da Ercolano e il Iuo
go. per il fastb delle dimore fu 
detto < miglio d'oro >. Tra di es
se vi e la villa Riario. (oggi 
villa Aprile), della quale un cro-
nista di cose napoletane dice-
va allora: c ...puo chiamarsi la 
regina delle ville... nessuna es-
sendovene che la eguagli in 
magnificenza. buon gusto e 
splendidezza >. E' questa una 
delle poche che conserva anco
ra il verde del parco insieme al
ia villa Campolieto di Ercolano 
e alia Caramanico (oggi villa 
Vannucchi) di S. Giorgio a Cre
mano. Per la quasi totalita del
le altre. i magnifici parchi so
no abbandonati. distrutti. o oc-
cupati da modeme onibili co-
struzioni. come e il caso della 
villa Menna di Portici. 

Le ville vesuviane rappresen-
tano una specie di trionfo dello 
stile rococo: opulento. sovrac-
carico decorativo. L'occasione 
della villa estiva offriva la pos
sibilita di sbizzarrire la fanta
sia in forme capricciose che da-
vano vita a portal!, balconi, 
esedre, rampant! e gradinate 
shronetricbe. terrazze e che si 

TERME AGNANO NAPOLI 
NUOVO COMPLESSO TERMALE - ALBERGHIERO 

APERTO TUTTO L'ANNO 
CURE CONVENZIONATE CON 
ENPAS, INAM, INADEL, INPSf ONIG, 
INAIL, CASSA MARITTIMA MERIDIO-
NALE, ENPALS, ENPDEP, EN EL, ecc. 

SERVIZIO BAR E RISTORANTE 
PARCO CON LIBERO ACCESSO 

Informazioni e prenotazioni: 
TERME: 60.28.00 - 60.42.60 
ALBERGO: 60.45.43 - 60.62.15 - 60.62.40 

^ Fanghi radioattivi naturali 
Hs Bagni minerali 
4c Cure sudorali 

nelle stufe di San Germano 
%: Inalazioni - Nebulizzazione 

Aerosolterapia 
:Jc Fisioterapia - Cure ginecologiche 

Insufflazioni endotimpaniche 
Trattamenti di estetica 

aprivano sullo stupendo paesag
gio vesuviano e sul golfo. Vil
la Campolieto e c La Favorita > 
sono considerate le maggiori di 
tutta la costa, ma altri esempi 
notevoli sono. oltre alia villa 
Riario. la piccola villa Danza 
(oggi Meola). definita una au-
tentica gemma del rococo set-
tecentesco e il palazzo Buono a 
Portici che sorge sul Iuogo co-
nosciuto dai napoletani col no-
me di «La Riccia», fatto co
struire da Bartolomeo di Ca
pua. principe della Riccia ver
so il 1730. 

11 destino e le ambizioni corti-
giane di queste ville appaiono 
dagli episodi a cui sono legate 
la prima di esse, alia Croce del 
Lagno appena fuori Napoli. e 
l'ultima che sorge tra Torre del 
Greco e Torre Annunziata. La 
villa Leucopetra alia Croce del 
Lagno. che e piu antica delle 
altre. essendo stata costruita nel 
1530. ospitd Carlo V reduce da 
Tunisi. La villa Aurisicchio a 
Torre del Greco, fu costruita 
dai guardacaccia di Ferdinando, 
che voile offrire al suo signore. 
oivenuto re. un comodo rifugio 
dove ristorarsi dalle faticbe del
la caccia. Non bado a spese: 
ma il re lazzarone non voile 
mai accettare I'ospitalita del 
gunrdacaccia e villa Aurisicchio 
rimase come una lussuosa tesb-
mocianza delle ambizioni fru
strate del suo padrone. 

Oggi di questo roesthnabfle pa
trimonio culturale non rimango
no che poche testimonianze in
tatte. mentre la maggior parte 
delle ville e mutilata. mal ridotta 
dall'uso inconsulto che se ne 
fa e non protette da alcun con
trollo. 

Per la salvezza delle vflle ve
suviane c'e stata una proposta 
di legge comunista discussa po
chi mesi fa alia VI commissio-
ne del Sem.to. R progetto. illu-
strato dai sonatori Abenante. 
Fermariellc e Papa, prevede la 
costituzione di un consorzio tra 
i comuni nei quali si trovano 
le ville. la destinazione del
le ville rtebse e dei parchi ad 
uso pubblico: biblioteche, sale di 
letture. mostre d'arte; un or-
ganismo dcslmato a compiere 
rapidi rilicv: sullo stato delle 
ville da restaurare; un consiglio 
di arrnniniftrazione con la pre-
senza di ratf>resentanti dei co
muni. della provincia e della 
Regions; ed tnfine. un contribu
to di un miliardo da parte del
lo Stato. 

L'approTOzione del progetto 
da parte della Camera che non 
dovrebbe tardare potra dare ini
zio ad una opera che restituira 
alia culhira e aU'oso pubblico 
un patrimonio di ecceztonale va-
lore che allriroenti sarebbe de-
stinato ad una irreparabfle ro-
vina. 

F. De Arcangelis 

IL PRQGRAMMA DELLA PROVINCIA 

PER BLOCCARE 
IL RIFLUSSO 

DEL TURISMO 
DA NAPOLI 

Ecco, nel seguente documento, 1 punti 
di vista e l'lmpegno programmatico della 
Provincia dl Napoli: «Nel sottolineare il 
ruolo fondamentale che il turismo svolge 
nel la provincia di Napoli l'amminlstrazione 
provinciale ritiene opportuno proporre una 
piu efficace tutela e valorlzzazlone del pa
trimonio artistico. culturale. archeologico 
e paesaggistico della provincia e del capo-
Iuogo che influlsce in manlera notevole sul 
flusso turistico. 

II recente convegno regionale sul turi
smo tenuto alia Mostra d'Oltremare su ini
ziativa della provincia di Napoli e che per 
la prima volta nella nostra regione ha con-
sentito di mettere a fuoco il problema con 
tutte le sue connesslonl e interdipendenze, 
ha dlmostrato amplamente la necesslta di 
procedere anche In questo settore, alia ste-
sura di un programma organico da realiz
zare in tempi brevi, se non si vorra con-
tinuare ad assistere al lento riflusso delle 
correnti turistiche dai capoluogo. 

II problema e complesso ma non sara 
stando inert! che si avviera a soluzione. 

La provincia di Napoli ritiene doveroso 
lmpegnarsi direttamente e attraverso una 
azione di coordinamento e di stimolo degli 
Enti piu speclficamente preposti al settore, 
Inquadrata nella piu vasta visione integrata 
regionale, perche Napoli e le zone della 
provincia possano avere potenziamento e 
sviluppo delle loro correnti turistiche. 

Pertanto essa promuovera azioni dirette 
a creare aree turistiche attrezzate per sod- ~ 
disfare le esigenze delle correnti turistiche 
di massa ed ogni altra iniziativa atta a 
consolidare le correnti turistiche delle zo
ne che vantano una lunga tradizione nel 

settore. nonche a promuovere lo sviluppo 
delle altre localita che ne sono suscettibili, 
anche in rapporto ai poll di sviluppo turi
stico gia indivlduati dalla Cassa per il Mez-
zogiorno. LegatI ai problemi del turismo 
sono quell! del tempo libero e delle attrez
zature sportive per una sana politica della 
gioventu. In tale visione. particolare lm-
pegno sara dedicato al mondo giovanile, 
perseguendo una politica atta a risolvere i 
problemi del giovani nei vari aspetti edu-
catlvi, soclali. ricreativi, per la predisposi-
zione di strumentl idonei affinche le stesse 
forze glovanili possano essere In grado dl 
dlvenire protagonlste di una tale politica. 

Nel campo dello sport la glunta provin
ciale tendera a riaualificare l'attlvita nella 
provincia favorendo la reallzzazione. In col-
laborazlone con I comuni. di impianti spor-
tivi al servizlo delle comunlta locali. Si po
tra cosi. In accordo con il CONI e con I 
comuni, elaborare un piano organico e ra-
zionale di impianti sportivi da realizzarsi 
su tutto il territorio. 

Si indivldueranno le localita ldonee per 
il concorrere di particolari condlzionl (ef-
flciente rete viaria e del trasporti pubblici, 
centralita, situazione geografica. ecc.) ad 
accogllere polisportlve al servizlo di piu 
centri viciniori. 

Sulla base del piano si procedera, Insie
me a I comuni, a rlchiedere I necessari fi
nanziamenti all'lstltuto per 11 credlto spor-
tivo al fine di realizzare 1 Centri program-
mat! in un razionale arco pluriennale ed 
organico con prlorita alia costituzione dl 
impianti sportivi di base da realizzarsi se
condo un economico progetto tipo». 

L'Azienda di Soggiorno e Turismo 
per la rinascita di Castel dell'Ovo 

Castel dell'Ovo, tra i piu ce-
lebri monumenti napoletani — 
perche addirittura emblemati-
co dell'intero golfo — e an
che tra i piu sconosciuti: nes
suno ha mai potuto visitarlo. 
attraverso i secoli, perche zo
na di interesse militare.'Ma 
ora, ceduto dai Demanio in 
uso alia citta, - l'Azicnda di 
Soggiorno e Turismo si appre-
sta a valorizzarlo. affinche es-
so diventi quell'auspicato < po
lo di attrazione turistica * del
la Citta. 

L'idea venne suggerita dai 
Prefetto di Napoli, dr. Bilancia 
e gli operatori economici, uni-
tamente agli esppnenti piu 
qualificati dell'ambiente cultu
rale, l'accolsero come una fe-
lice iniziativa. 

Nei tempi classici il Castello 
appartenne a Lucullo: poi fu 
convento, reggia, fortezza, pri-
gione e quindi sempre presi-
diato. Ai suoi pied! sorse, nei 
primi del secolo. un borgo ma-
rinaro, composto di casette 
nelle quali si vollero ospitare 
i pescatori di Santa Lucia. 
sfrattati dall'espansione edili-
zia della zona, dopo la colmata 
della spiaggia. 

Attualmente il borgo acco-
glie ristoranti tipici e piccoli 
cantieri per imbarcazioni da 
diporto: e negl! ultimi anni e 
stata anche realizzata. dallin-
dustria privata, una struttura 
cantieristica per motoscafl. 

Due architetti napoletani. Al
berto Izzo e Camillo Gubitosi. 
hanno effettuato un rilievo del-
1'insigne complesso castellano. 
di mtesa COD la Soprintenden-
za ai Monumenti, nonche un 
progetto di restauro e siste
mazione de) Castello. del Bor
go Marinaro e del Porticciuo-
lo di Santa Lucia, col patroci-

nio dell'Ente Provinciale per il 
Turismo e dell'Azienda di Sog
giorno Cura e Turismo. 

In attesa che l'ambizioso 
progetto di complete restauro 
e di valorizzazione sia realiz-
zato (e intanto il Soprintenden-
te Ing. Giovanni Di Geso, con 
la collaborazione dell'architet-
to Livio Ricciardi. ha aderito 
con entusiasmo all'impresa). 
l'Azienda di Soggiorno ha 
stanziato i fondi per I'illumi-
nazione esterna. dai mare, con 
un suggestivo gioco di luci 
installate a fior d'acqua su pali 
sottomarini. 

Inoltre l'Azienda sta reaUz 
zando un primo itinerario di 
visita. affinche al piu presto 
i turisti possano — sia pure 
limitatamente — entrare nella 
cittadella. 

I lavori per i complessi im
pianti di ilhiminazione sono 
ormai terminati e. nel rilievo 
del golfo, la mole tufacea de) 
Castello risalte.a degnamente. 

II Presidente deil'Aziendd 
di Soggiorno e Turismo, dr. 
Alberto Del Piero. ha promos 
so I'iniziativa dell'illuminazio 
ne, finanziata dall'Azienda. ed 
ha fatto di Caste] dell'Ovo un 
punto-cardine dei nuovi pro
grammi di sviluppo turistico 
di Napoli. ottenendo I'inclusio-
ne del finarziamento totale per 
il riassetto di Castel dell'Ovo 
nel prossimo pir. di inter 
venti della Cassa per il Mezzo 
giorno. 

Castel dell'Ovo. dunque. do 
po secoli di preclusione. sara 
meta di visite da parte dei na
poletani e degli stranieri. av 
viandosi a diventare — unita 
mente ad una ristrutturazione 
del Borgo Marinaro e ad una 
sistemazione del Porticciuolo 
di Santa Lucia — quell'auspi 
cato « polo di attrazione turi 
stica >. Giustamente. quindi. 
l'Azienda di Soggiorno. ne ha 
fatto un caposaldo del pro 
prio programma di attivita 
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