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Dispettoso studente 
di duemila anni fa 

La sofferenza per lo studio dei versi di un poeta greco - Importanti reperti della zona di Er-
colano vengono studiati e composti nel museo archeologico di Napoli - La « villa dei papiri» 
ricoperta da uno strato di lava alto 20 metri: occorrerebbero cinque miliardi di lire per por-
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Dep.: Via Nazionale, 364 - Torre del Greco - Tel. 8812645 - Napoli 

tarla alia luce 

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE 

IL T1JRI§MO IN 
CAMPANIA E 
NEL MEZZOGIORNO 

Oggi comincia ad essere piuttosto chiaro 
come il turismo sia stato per il Mezzo-
giorno una delle tante illusioni, e forse 
la piu cocente, proprio perche sembrava 
essere quella che piu facilmente potesse 
realizzarsi. In fondo la creazione di im
portanti nuclei industriali, che resta la 
massima aspirazione del Mezzogiorno e 1* 
via maestra per lo sviluppo delle aree 
depresse, comporta una serie di problem! 
non sempre e non facilmente risolvibili. 
Era parso. invece, che il turismo, per 
la sua minore complessita, avesse potuto 
risolvere in tempi piu brevi moltl de« 
problemi del Mezzogiorno, stimolandone tra 
l'altrc le latent! capacita managerial) e li-
mitando l'emorragia demografica. Ancne 1 
piu sperduti paesini di pescatori, con l'of-
ferta di mare pulito e di spiagge serene, 
avevano accarezzato la speranza di veder 
fiorire sul proprio territorio una sene di 
iniziative fino ad allora impensate.con 
la conseguente creazione di un numero dl 
post! di lavoro capaci di limitare la tradi-
zionale odissea della gioventu verso le 
grand! conurbazionl industriali del nord. 
Nel naufragio di molte speranze pure una 
crescita del tursmo c'e stata, sebbene 
caotica. 

I flussl dl turisti stranieri, che diecl 
anni fa si fermavano alia soglia adratica. 
ormai si spingono declsamente verso le 
coste della Calabria, delle Puglie e della 
Sicilia. Ma l'errore e stato quello dl ve. 
dere nel turismo la oanacea di tutti i mall 
del Mezzogiorno, mali che non potranno 
mai essere sanati da uno sviluppo uni-
dimensionale. 

Accanto all'incremento dei benl turistici 
bisognava articolare tutta una serie di 
interventi legati all'assetto del territorio, 
alio sviluppo Industrial e al rammoapr-
namento dell'agricoltura. Sono aspetti di 
uno stesso Droblema che non possono es
sere considerati settorialmente, ma van-
no, invece, analizzati e risolti in modn 
unitario. E* mancata in sostanza una po-
litica di programmazione territoriaie ed 
economica che evitasse la frammenta-
zione degli interventi e consentisse di trar 
re il massimo utile sociale dalla grande 
occasione offerta dal turismo. 

La delusione nasce proprio da qui: dal 
fatto che il Mezzogiorno non ha visto tu-
6tanziali mutamenti nelle proprie strutture 
soclali. Per di piu, bisogna mettere nej 
conto gli irreparabili guasti che la spo-
culazione ha arrecato al paesaggio e ai 
l'ambiente storico naturale. Guasti ch« 
purtroppo non potranno essere riparati 

Malgrado 1'enorme offerta di posti-lettn 
nel Mezzogiorno, si verlfica oggi il fr-
nomeno della scasra competitivita del no
stra turismo, sia in campo nazionale ch# 
Internazionale. II continuo e incontrollato 
aumento dei costi dei terreni ha provo
cate un generate aumento del costi dl 
gestione e dei prezzi in genere. Accanto 
a questi fenomeni vogliamo citarne almenn 
altri due: 1'irrilevante sviluppo delle at 
trezzature aeroportuali e lo scarso inv«^ 
stimento dei capitali meridionali. 

Gli aeroporti, soprattutto quelli piccou 
e medi. costituiscono ormai una infra-
strut tura essenziale per il turismo, la cm 

gliare fuori il Mezzogiorno dal grandl 
mancanza potrebbe a breve termine ta 
flussi stagionali. I vettorl aerei mierruv 
zionali finiranno, per owie ragioni, col 
dirottare il turismo verso quei paesi del-
l'area mediterranea che si vanno rapida-
mente e sempre meglio attrezzando. her 
altro verso, la scarsita dei capital! inti 
ridionali che vengono investiti nel turismo 
comporta una sorta dl pericoloso prooesso 
di colonizzazione economica die, se non 
pud essere del tutto eliminato, andrebhp 
perlomeno attentamente sorvegliato e, nei 
limiti del possibile, circoscritto mediant^ 
tm'attenta azione politica da parte dealt 
enti locali. 

II piano economico 1973-77 assegna ai 
tur'smo in Campania un rilevante ruolo 
promozionale. Superata la lunga e difficile 
fase di avvio, le Region! dovrebbero esseie 
ormai in grado di varare una ragionat-a 
politica territoriaie e, trasformare il tu
rismo in una leva di promozione eoona 
mica e sociale di tutto il Mezzogiorno. 

II discorso sulla Campania non e molto 
diverso da quello che si fa sull'intero Me/. 
zogiorno. Anche qui esiste un assillante 
problema di assetto del territorio e di ra-
zionalizzazione delle scelte. II turismo. nun 
meno dell'industria, pud essere uno stru-
mento per il riequilibrio della fascia co-
stiera con le zone interne della regione 

Spetta alia Regione quindi con l'ausilio 
determinante di quegli enti locali minorl 
eletti democraticamente, essere il cuoro 
e il motore della nuova politica turistici 
per la Campania. 

Sul problemi piu specirici del turismo 
napoletano il discorso si fa certamente 
piu difficile. Forse parlare di turismo in 
una citta che ha soprattutto biscgno d) 
Industrie, scuole, strade, ospedali, ca&J 
popolari, e di tutte quelle attrezzaturc 
che servono ad elevame lo standard medio 
di vita, diventa un discorso addirittura 
ozioso. Non sara certo II turismo, per 
quanto riorganizzato su basl diverse, che 
potra provocare quel salto di qualita che 
dal dopoguerra ad oggi i napoletani invano 
attendono; perche il turismo e, e rimarra 
sempre. un fatto marginale rispetto alia 
economia estremamente complessa di una 
grande citta. Con cio non si vuole aftatto 
declassare 11 turismo, disconoscendone i 
meriti. Si tratta invece di saperne valu-
tare obiettivamente le possibilita. evitaudo 
che lo si considerl come una struttura 
portante deU'economia di una citta, ed in 
particolare di una citta difficile come Na
poli. 

II discorso allora da farsi sul turismo 
napoletano deve essere un discorso quanto 
mai articolato, un discorso che coirjvolga 
tutte le carenze e le esigenze della citta. 
Solo nel quadro di una visione ampia e ge
nerate che impegnl a fondo tutte le for/* 
vive della citta, si potra incominciare a 
parlare piu serlamente di turismo a Napoli. 
senza cadere, come spesso e stato fatto 
in un vaniloquio inutile e ormai Intolle-
rabile. 

GIUSEPPE IACONO 
Vice presidente deirAmministra 
zione provinciate di Napoli 
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Vi aiutiamo 
a progredire 

t i Carrera di Commereto, Industria, Artigianafo 
• d Ag-icolfura di Napoli e al servizio delltf atti-
Vifi produtrive e deU'economia della provincia. 

Analisi dl lulti i fenomeni economid e socialii 
a livedo provinciate, regional e nazionale; 

Assistenza agli operator! economici .con in-
formazionni, notizie, chiarimenti legislarivj e 
pubbhcazioni stafisiiche interessanti I'econo-
rnia locale e nazionale; 

Sollecitazioni di nuove iniziative a favore del 
pofenziamento della struttura produttiva; 

Promozione e cura della qualificazione pro-
fessionale. 

«Panlassis il poeta e scoc-
ciantissimo»: e la scritta, di-
vertente perche fa ovviamen-
te immaginare uno studente 
in plena sofferenza per dover 
studlare versl antipratlcl, sco-
perta sul petto del busto per 
l'appunto dl Paniassis, poeta 
morea faceva parte della col-
epico greco, la cui immagine 
marmorea faceva parte della 
collezlone artistica del suocero 

La scritta, e questo puo 
sembrare solo una curiosita, 
6 stata scoperta e declfrata 
solo da qualche mese, da quan-
do cioe ni e deciso di ricom-
porre, in due grand! sate del 
museo archeologico di Napo
li Tunica collezlone d'arte che 
ci sia pervenuta dall'antichita: 
quella appunto trovata nella 
villa ercolanese detta « dei pa
piri », appartenente a Lucius 
Calpurnlus Piso Caesoninus. 
padre della moglie di Giulio 
Cesare. 

I papiri che danno il no-
me alia villa costituiscono dal 
canto loro Tunica biblioteca 
antica che e glunta fino ai 
nostri giorni, conservatas! gra-
zie alia famosa eruzione del 
Vesuvio; una biblioteca che, 
essendo raccolta e conservata 
alia « nazionale», aveva avu-
to una sorte piu favorevole 
rispetto alia collezlone d'arte. 

La villa dei papiri si trova 
tuttora a circa 20 metri di pro-
fondita sotto lo strato di lava 
che rlcopre Tantica Ercolano: 
per riportarla alia luce e sta
to calcolato che occorrerebbero 
5 miliardi di lire, solo per 
sterrare ! milioni di metri bu-
bi di roccia e terriccio che 
la ricoprono. Se venisse por-
lata alia luce la villa di Piso 
ne varrebbe forse quanto Tin-
tera Ercolano dal punto di 
vista archeologico e culturale: 
doveva essere — a giudicare 
da quanto se n*e potuto tirar 
fuori — piu che una sempli-
ce villa suburbana luogo di 
villeggiatura, un grosso e im-
portante centra culturale, luo
go di ritrovo di intellettuali 
e studios!, e dei greci gira-
mondo della cultura. I Pisoni 
vi avevano raccolto una infi
nite di testi matematici, filo-
sofici e poetic! greci: si calco-
la, in base ai pezzi interi e 
ai frammenti che i voiumi 
recuperati siano circa 800. 

E' da ritenersi che ce ne 
siano altre centinaia ancora 
sepolti: una documentazione 
meravigliosa sulla cultura, sui
te letture e sul modo di vi-
vere dei romani alia vigilia 
delTimpero. 

Le belle statue — bronzo e 
marmo — che i Pisoni ave
vano raccolto un po' dapper-
tutto — in Grecia, nella Ma
gna Greci a, o avevano fatto 

esegulre copie fedeli — co-
minciarono a vedere la luce 
dopo il lungo buio iniziato il 
24 agosto del 79 dopo cri-
sto, nel 1750, quando in prati-
ca si comincid a scavare a 
Pompei e ad Ercolano sotto 
Timpulso entusiasta di Carlo 
I I I di Borbone. Per accedere 
alia villa dei Pisoni furono 
scavati In serie, e a ragna-
tela, pozzi e cunlcoli che an
cora oggi sono Tunico mezzo 

per raggiungerla ed esplorarla. 
Man mano che ! pezzi veni-

vano alia luce, circondati dal
la gelosla del re borbonico, es-
si erano sistemati assieme a 
tutte le altre migliaia d! pre-
ziosl reperti e pezzi della col
lezlone Parnese che Carlo ave
va portato con se. 

Nel museo archeologico na
zionale la grande collezlone 
d'arte del Pisoni era dispersa 
in quasi tutte le sate rela
tive all'eta preimperiale e el-
lenistica, e nei deposit!. E' sta
to un lavoro lungo e meto-
dico quello di andare a sco 
vare, nei cataloghi, nelle sale 
e nei depositi, le opere d'ar
te tanto care al suocero di 
Giulio Cesare; un lavoro che 
ha fatto scoprire particolari 
come quello che citavamo al-
Tinizio: la scritta indispettl-
ta dello studente dl 2mila an
ni fa costretto a studiare i 
versi greci di un poeta «scoc-
ciantissimo)) di 500 anni pri
ma (ma chi ha sudato sul 
greco del liceo classico pud 
comprenderlo benlssimo). 

L'aver riunito il patrimonio 
artistico dei Pisoni non va con
siderate un postumo omaggio 
a questa famiglia di intellet
tuali. Solo per questo non ne 
sarebbe valsa la pena. Si trat
ta invece dell'inizio di una rl-
strutturazlone del museo ar
cheologico napoletano — uno 
dei piu importanti del mon-
do — che verra riordinato se-
condo nuovi criteri scientlfici 
e filologici per quanto sara 
possibile. 

Certo, sarebbe tanto piu af-
fascinante, e interessante sot
to il profilo culturale, se le 
statue potessero tornare nel
la villa dei Pisoni riportata 
alia luce con tutti i suot te-
sori. Ma lo stesso soprinten-
dente alle Antichita per la 
Campania, prof. Alfonso De 
Pranciscis. e assai scettico sui
te possibilita che si trovino 
i denari per questa impresa 
Del resto non possiamo dar-
gli torto, pensando ai tempi 
che corrono per la cultura. 
la scuola, il patrimonio arti
stico nazionale. 

Eleonora Puntillo 

CASTELLAMMARE Dl STABIA 
« LA PERLA DEL GOLFO Dl NAPOLI » 

Vi attende per il soggiorno 
piu suggestivo e salutare 

terme - archeologia - monti - mare 
TUTTE LE CURE TERMALI 

IN DUE M0DERNI STABILIMENTI 

Informazioni: 
AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO 
80053 Casfeliammare di Sfabia • Tel. (081) 8711334 

C a m e r a di C o m m e r c i o d i Napol i « « • *>*> - WL JISOTI . ™u* 

VISITATE A CASERTA 

LA REGGIA DEL YANVITELLI 

c E' un palazzo immenso che ricorda I'Escuriale, cosfruifo 
in quadrato, con parecchi cortili: una residenza veramenle 
ragalc. Posizione di una bellezza straordinaria, nella pia-
nura piu fertile del mondo, in cui il parco si sttnde 
sino al pitde del It mentagne. Un acquedotto vi porta un 
fiwme intero, per dart acqua e frescura alia villa e ai 
dintomi; e tutta la massa d'acqua, gtttata su rocce dispostt 
ad arte, forma poi una cascata meravigliosa. I giardini 
del parco sono stupendi, in perfetta armonia con un lembo 
di terra che e tutto un giardine*. 

DAL DIARIO DI GOETHE 
DEL 14-3-17&4 

Per informazioni: 

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO 
Ceserta - Tel. N23 - 2734* 

Fantastici 
intrecci 
le grotte 
di Pertosa 

Le grotte di Pertosa si 
incontrano a 70 chilometri 
sulla strada che da Salerno 
porta in Calabria. L'itine-
rario e assai bello, attra-
verso - il selvoso massic-
cio dell'Alburno fino al-
l'inlzio del Vallo di Diano, 
rlsalendo il corso del flu
me Tanagro, una dirama-
zione di un chilometro e 
mezzo che s! apre sulla 
sinistra, porta fino a Per
tosa e alle grotte. 

Nelle caverne, che sono 
illuminate elettricamente, 
si entra con /una grossa 
barca attraverso un laghet-
to assai suggestivo che pe-
netra nelle viscere della 
terra. 
Dopo cinque minuti la bar
ca giunge ad una prima 
sala in cui scroscia una 
pittoresca cascata. Di qui 
hanno inizio i tre rami 
principal! della grotta: 
braccio della sorgente, 
braccio centrale e braccio 
principale. 

Quasi al centra dello splendldo golfo, abbracciato a nord dalla punta Campanella e da Capri 
e a sud da punta Licosa, Salerno e II capoluogo di una zona turlstica dl ecceztonale impor-
tanza che va dalla costlera amalfltana alle assolate e tranquille spiagge del Cilento. La ctHa, 
che durante il principato longobardo era chlamata t La opulenta Salerno», appare divisa in 
due parti: la nuova e I'antica. Grand! aiuole, giardini, palme, edifici modern!, vie ample, nella 
dtta nuova; viuzze strette, silenziose, suggestive, chiese, monument!, in quella antica. II piu 
notevole monumento e II Duomo, proprio al centro della citta vecchia, f ianchegglato da un poderoso 
campanile romantco. Esso fu costruito da Roberto i| Gulscardo tra II 1080 e II 1084. Accanto vl era la 
celebre Scuola medlca salernitana. NELLA FOTO: una veduta del magniflco lungomare salernitano 
INFORMAZIONI: '<z!enda di Soggiorno Cura e Turismo - Corso Vlttorio Emanuele 95 - tele-

fono 089/320.793 - Salerno. 
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Centro Turistko-Babieare Internazionale in BaiaDomwia 
SESSAAURUNCA (CE) TEL. 0821/930166 -**^T **fm ., 
UNA VASTA GAMMA M VILU E APPARTAM£HTl$UL MAW . _ _^ 
SPIAGGE PROPfUE ATTREZZATE ~-:^&&£^<ll^'\~>~r'^~-'>'i:-J 
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SERVIZIO 
PERCORRIBILITA T ^ r ̂ | 
DELLE STRADE 

Informazioni sullo stato e sulla percorr 
menti della Polizia Stradale. II servizio 

ABRUZZI 

CAMPANIA 
-

EMILIA-ROMAGNA 

FRIULI - VENEZIA GIULIA 

LAZIO 
LIGURIA 
LOMBARDIA 
MOUSE 

PIEMONTE 
PUGLIE 

SARDEGNA 

SICILIA OCCIDENTALE 

SICILIA ORIENTALE 

TOSCANA 
TRENTINO - ALTO ADIGE 

UMBRIA 

VENETO 
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ibilita delle strade, a cura dei Comparti-
e attivo per le regioni: 

n. 194 di I'Aquila e Pescara 
in teleselezione (085) 994994 
n. 194 di Napoli 
in teleselezione (081) 975000 
n. 194 di Bologna 
in teleselezione (051) 994994 
n. 194 di Trieste e Udine 
in teleselezione (040) 2214 
n, (06) 5877 di Roma 
n. (010) 5606 di Genova 
n. (02) 3694 di Milano 
n. 194 di Campobasso 
in teleselezione (0874) 994994 
n. (011) 5711 di Torino 
n. 194 di Bari 
in teleselezione (080) 975000 
n. 194 di Cagliari 
in teleselezione (070) 914 
n. 194 di Palermo 
in teleselezione (091) 975000 
n. 194 di Catania 
in teleselezione (095) 975000 
n. (055) 2692 di Firenze 
n. 194 di Bolzano e Trento 
in teleselezione (0471) 49000 
n. 194 di Perugia 
in teleselezione (075) 994994 
n. 194 di Venezia e Padova 
in teleselezione (041) 993194 

per TEsercizio Telefonico 


