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Le linee tracciate dal modello dominante di sviluppo, imposto dal sistema capitalistico-
finanziario, sono ritenute da molto tempo l’unica alternativa di riferimento per la “crescita
economica” tanto da essere divenute il solo ed unico modello con cui confrontarsi e da cui
derivare strategie e politiche, anche locali, per tutti quei paesi che ambiscano a raggiun-
gere uno sviluppo considerato “alla pari”.

Questo modello si scontra oggi con la crisi che, in verità, già da qualche anno diversi pen-
satori paventavano e che nelle cronache degli ultimi mesi si è manifestata, e forse, non
ancora nelle sue reali dimensioni. In questo scenario, le ricerche e gli studi, partiti dal turi-
smo relazionale integrato, si sono posti l’obiettivo di alimentare il dibattito sulla presunta
insostituibilità del “modello” e sulla reale possibilità di animare un’alternativa a partire da
un’area, il Mediterraneo, costretta fra “leggi del mercato globale” e “risorse reali ostinata-
mente territorializzate”.

L’approccio al tema di uno sviluppo territoriale rinnovato, ricercato strumentalmente
attraverso la rilettura del turismo in chiave di supporto per la valorizzazione endogena e
durevolmente autosostenibile dei piccoli sistemi locali di offerta, assieme alla ricolloca-
zione della dimensione “relazionale” come catalizzatrice dell’integrazione nelle dimen-
sioni territoriali tipiche della scala locale (strategiche, politiche, architettoniche, econo-
miche, sociali, ambientali, storiche, culturali, ecc.), hanno guidato l’attività di una ricer-
ca transdisciplinare per giungere all’individuazione di una, fra le possibili, alternativa
mediterranea allo sviluppo.

Fabio Naselli è ricercatore di Urbanistica alla Facoltà di Ingegneria e Architettura
dell’Università Kore di Enna dove insegna Tecnica e pianificazione urbanistica,
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e internazionali sui temi della pianificazione urbana e territoriale, dello sviluppo terri-
toriale, della gestione dei BB.CC. e del Turismo relazionale integrato. È vicecoordinato-
re del Master internazionale in Turismo relazionale integrato e sviluppo territoriale delle
Università di Palermo e di Helwan (Egitto). Fra le sue pubblicazioni recenti: Motris.
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Prefazione 
 
di Nehad Abdel Latif* 
 
 
 
 
 
 
 
 

At the beginning, I would like to express my deepest thanks for giving me 
the opportunity to participate in this international gathering. It is a good chance 
to meet, to listen to and to discuss with eminent specialists in the fields of re-
gional development, tourism, cultural heritage and urban planning, who are in-
volved the research. This diversity of discipline of the experts will certainly 
broaden our scope of vision concerning the development of the Mediterrean 
areas trough Integrated Relational Tourism which have a good impact on the 
planning of several marginal and inlaland areas, needed to be developed to 
serve thelocal communities. 

The teaching of Tourism in the Egyptian Universities, is needing to update 
courses, to evolve the standard of degrees and to follow up the new trends in 
the researches. Therefore, in the last few years, our universities and research 
centres sought to cooperate with European universities, especially the Mediter-
ranean ones. 

The researches project is of a great importance, not only for the Sicilians as 
one may assume, but it is also a good model for us to apply on the Egyptian 
cultural sites. In fact, we are facing many problems concerning the exploitation 
of several Egyptian historical areas. As you know, the Egyptian monuments are 
known for their quantities and their diversity which could be a fertile land 
waiting for our cooperation. I can mention, as an example, the site of Old Cairo 
where there are, in less than 1 kmq, the first mosque in Africa, the most ancient 
church in Egypt and a Jewish temple, in addition to many other monuments 
and museums. Therefore, a good plan of development could serve not only to 
promote tourism in this unique area but also it can be used to achieve religious 
tolerance and help to establish a better understanding between civilizations. 
The experience in preserving the Sicilian cultural heritage could be needed on 
another region in Egypt: the Delta of the Nile. This area is heavily populated 

 
*Ambassador, Secretary general coordination Secretariat for the inplementatio of the 

Egypt-EU Association Agreement. 
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and as a result, the historical sites are facing great danger because of modern 
urbanism and the reclaiming of lands. The fact remains that the Delta is not on 
the touristic map of Egypt although it comprises a large number of archaeolog-
ical sites of great importance, threaten to disappear, together with a deep cul-
tural identity tipical of rural inland areas. 

The Universities of Helwan and Palermo signed an agreement last year con-
cerning the establishment of a Master degree in Relational Tourism. The cours-
es will be carried out in Palermo and in Cairo. The candidates of this Master 
degree will be ten Egyptians, ten Italians and ten students from other nationali-
ties. The aim of this two years degree is to graduate the future planners of such 
historical sites. Also, it will help in creating cross-cultural exchange between 
the different countries of the Mediterranean region. 

I think that our research today and the perspectives of future joint projects 
could be of great benefit to the above mentioned themes. I hope, on behalf of 
all my country man and myself, that many other projects could be realized be-
tween Egypt, Italy and other Mediterranean countries. Our main target of such 
cooperation is to exchange our knowledge and to live in a peaceful region. 
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Prefazione  
 
di Mahmoud El Tayeb Nasser* 
 
 
 
 
 
 
 

On behalf of the University of Helwan and myself, I would like to express my 
great pleasure to be among you in this successful event which has not only a good 
impact on tourism in Sicily but also it has far reaching results in the Mediterranean 
region in different fields. 

I am happy to be one of the attendants of this international project about con-
cluding the research Project which is in fact a study on the actual situation about 
local development. The experience we have gained through carrying out this pro-
ject is needed to be shared with other Mediterranean cities. The relationship be-
tween our countries is not only geographical but it also shares a common and rich 
historical and cultural heritage from different periods of history. I think, they need 
to be developed and exploited through the cooperation between the Mediterranean 
countries themselves. 

As we all know, the historical heritage don’t belong to a certain country or a na-
tion but it concerns all the humanity. According to this view, may I remind you when 
Egypt launched its international appeal for safeguarding and salvage of Egyptian 
monuments, threaten to be drowned because of the construction of the high dam in 
Aswan, in the sixties of last century. In response, the UNESCO organized an interna-
tional committee (1960-1980) to be in charge of this important mission. The Italians 
took a leading role in this operation and helped in saving and transporting many tem-
ples in Nubia. Moreover, the cooperation between Egypt and Italy in the excavation, 
the restoration and the preservation of several archaeological sites took place and 
proved to be always successful. More recently, they restored the relieves and scenes 
of the famous tomb of queen Nefertari in the Valley of the Queens at Luxor. 

In order to emphasize and to endure this fruitful cross-cultural exchange, the Uni-
versity of Helwan is now working with the University of Palermo in a joint Master 
degree in Integrated Relational Tourism which has launched five years ago. This 
higher degree has aimed to prepare the manpower who have the skills and the 
knowledge to plan and develop the historical cultural sites in the Mediterranean re-
gion. 

 
* President of Helwan University. 
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Therefore, I hope we can plan in the near future other similar projects to be ap-
plied in Egypt and other neighbouring countries. It is potently clear that the prosperi-
ty of our region is in urgent need for the cooperation between the northern and the 
southern sides of the Mediterranean, especially during this difficult period of time in 
which the dialogue between civilizations is a necessity. Also to improve policies and 
strategies to move our economy in new directions. 

I am greeting the initiative of the government of the Sicilian Region in this field, 
their policy is an excellent example to be followed by other Mediterranean countries. 

On my part, as the President of the Egyptian University of Helwan, I shall do my 
best to facilitate and encourage any kind of positive cooperation which may help to 
establish and to reinforce the dialogue between the two parts of the Mediterranean in 
order to ensure the development, the cultural knowledge exchange and the peace in 
the Mediterranean region. 
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Presentazione 
 
di Leonardo Urbani 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Per leggere lo stato delle cose oggi sopravvenute e inquadrare il Turismo Rela-
zionale Integrato nel quadro dell’attuale sviluppo socio-economico, è indispensabi-
le accennare alla attuale congiuntura; è opportuno, cioè, fare un salto all’indietro di 
cinque secoli, quando con il rinascimento hanno origine due processi. 
a) Quello della storia delle finanze che diversi fanno risalire alle “carte di credito” 

emesse per la prima volta dalla famiglia dei Medici nel Rinascimento. 
b) Quello del “progetto” come strumento staccato dal “fare”, che disegna e cristallizza 

ciò che si deve fare a partire dalla architettura (Brunelleschi, Leon Battista Alberti 
ecc.) e poi via via con la rivoluzione scientifica (Galileo, Bacone, Cartesio) e con la 
rivoluzione tecnologico-industriale giunge, a partire dall’illuminismo, alla grande 
stagione dei “progetti” caratteristica della modernità. 
Si può dire che l’integrazione dei due processi confluisca nella “rivoluzione 

delle economie finanziarie” (la pratica del progetto da un lato, l’aumento di ruolo 
delle economie finanziarie dall’altro) che negli ultimi anni viene sospinta da pro-
getti immateriali che generano prodotti immateriali, i cui intrecci dovuti proprio ad 
una “pratica del progetto” priva di “cultura del progetto” hanno configurato delle 
vere e proprie “bombe finanziarie” esplose nei mesi passati. 

Prima che questo accadesse questi “intrecci” di derivati finanziari, si esprime-
vano in pura energia, di cui si è giovata la finanziarizzazione degli ultimi lustri, che 
è andata via via acquisendo il controllo sia delle “economie reali” sia delle “risorse 
reali”. In altri termini quello che era il rapporto storico e originario del lavoro 
dell’uomo applicato sulle “risorse reali” che aveva dato origine alle “economie rea-
li”, vede un’intromissione delle “economie finanziarie” che inizia con una funzione 
fisiologica di “servizio”, per poi diventare di “acquisizione”, fino al punto in cui si 
diffonde una sovranità del rapporto tra “economie finanziarie” e “risorse reali” così 
vigorosa che progressivamente, colloca (soprattutto nei paesi di vecchia industria-
lizzazione e certamente rispetto alle aziende trans-nazionali) le “economie reali” a 
servizio delle “economie finanziarie”. La crisi blocca il processo di trasformazione 
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e ovunque, in questo momento, è diffusa la preoccupazione di sostenere le “eco-
nomie reali” per alleggerire e superare la crisi1. Il Mediterraneo, soprattutto quello 
centrale, meridionale ed orientale, è in buona parte rimasto al margine della “finan-
ziarizzazione” economica. Bisogna di questo osservare anche l’aspetto positivo, 
perché in buona parte le società autoctone di questo bacino non essendo, se non in 
minima parte, dentro i meccanismi di gestione delle “economie finanziarie” se ne 
fossero stati in pieno coinvolti, si sarebbero probabilmente trovati espropriati di 
buona parte delle loro “risorse reali”. Allo stato attuale delle cose si potrebbe attri-
buire un altro aspetto, legato alla previsione di un consistente periodo, necessario 
per risalire dalla crisi finanziaria e la prevedibile diminuzione strutturale della ten-
denza aggressiva della finanziarizzazione dell’economia. Per noi, pur essendo que-
sto un periodo difficile (e probabilmente molto difficile nell’urto di questi mesi ini-
ziali), l’epoca che inizia può diventare per il bacino Mediterraneo una grande op-
portunità. 

Essendo molto ricche le “risorse reali” del nostro bacino e molto articolate an-
che territorialmente, si tratta di avviare e sostenere politiche che lancino, secondo 
un originale Know How, una nuova stagione di “economie reali” con sistemi che 
leghino ai luoghi, molto più di quanto accada oggi, il plus-valore della verticalizza-
zione e commercializzazione delle stesse risorse reali. Il sistema socio-economico 
sarebbe così orientato verso il principio della “sussidiarietà” e sosterrebbe valori di 
stanzialità (difesa della famiglia, freno alla fuga dei cervelli, ecc.). Naturalmente 
bisognerebbe seguire principi di “sussidiarietà scalare” che in questa sede non c’è 
però spazio di esplicitare compiutamente. 

Davanti ad una simile prospettiva, riflettendo sulle nostre condizioni di parten-
za, può affiorare giustamente il dubbio di un progetto che si presenti troppo ambi-
zioso. Ciò è soprattutto logico che affiori in chi si trova immerso nei meccanismi e 
nella gestione delle nostre condizioni socio-economiche. Ma, a fronte, va conside-
rata anche la possibilità di non avere altra alternativa: la progressiva scarsezza eco-
nomica diminuirà il ciclo finanziario internazionale e ciò potrà influire positiva-
mente nell’aiuto degli stati ricchi verso gli stati deboli. Le risorse che saranno stan-
ziate (e che già sono state stanziate in alcuni provvedimenti) per la prospettata 

 
1 La crisi va emergendo molto profonda con caratteri oltre che tecnici anche culturali. Se 

ad esempio si valuta l’esaltazione degli Share Holders, che come qualche autore sottolinea si 
rischia comportamenti di fatto confusionali spingendo paradossalmente il “rischio” a diveni-
re: “profitto”. Dice a proposito Giulio Tremonti: ..Tutto si è sviluppato dentro la meccanica 
perversa del “meno rischi più guadagni”, perché, con le nuove tecnologie finanziarie gli 
operatori, più trasferivano a terzi i loro rischi, più facevano profitti. I cosiddetti subprime, i 
prestiti a rischio concessi negli USA e poi impacchettati e fatti circolare per il mondo con i 
rischi connessi, sono stati in realtà solo il primo anello di una lunghissima catena di fuga dal 
rischio e di corsa ai profitti. Una fuga e una corsa fatte con tanti altri strumenti: vehicle, 
conduit, asset-backed commercial papers, collateralized debt obligations, derivatives, mono-
lines, hedge funds, ecc. Strumenti diversi tra loro, ma sempre con un “comune denominato-
re”: l’essere operati e operabili fuori da ogni controllo.” G. Tremonti, La paura e la speran-
za - Mondadori Editore. 
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“Unione Mediterranea” non potranno domani avere un’ulteriore, forte, alimenta-
zione. I paesi giunti a un certo livello di produttività all’interno del sistema, che ha 
visto nell’ultima fase un accelerare della finanziarizzazione, dovranno, più di ieri, 
pensare a se stessi. Probabilmente così facendo sbaglieranno, ma è realistico pensa-
re che così faranno. Sotto questa luce, pensare a un’innovazione mediterranea nei 
rapporti integrati tra “economie reali” e “risorse reali”, può non apparire più “trop-
po ambizioso” ma una necessità obbligante. 

Per il resto si può iniziare dal piccolo e avviare i processi con i loro tempi. Così 
cerchiamo di fare nel settore turistico con il Turismo Relazionale Integrato, pro-
vando ad avviare i processi e preparare i quadri perché il settore, che oggi appar-
tiene soprattutto ai “mercati di richiesta” turistica, passi a quelli di “offerta turisti-
ca”, avviando così sia processi d’impresa, sia di formazione. 

Siamo in movimento: è in corso il secondo Ciclo del Master Internazionale di 
secondo livello tra l’Helwan University e l’Università di Palermo. Speriamo di 
avere le “energie” per andare avanti e rappresentare un modello dell’auspicato re-
cupero dei rapporti tra “economie reali” e “risorse reali”. 

Si deve prevedere che la crisi in atto stimolerà una reazione, una ripresa che 
probabilmente si articolerà in approcci diversi, dei quali alcuni tenderanno a ripri-
stinare il “sistema” che è entrato in crisi, altri si orienteranno per linee correttive. A 
noi appare conveniente e doverosa quella di dare al Mediterraneo una linea che ne 
valorizzi le potenzialità e il ruolo mondiale che gli corrisponde, radicandolo nelle 
sue energie autoctone modernamente attrezzate.  

Non si è così sprovveduti da pensare di non valorizzare ciò che viene dal recen-
te passato della modernità; è in parte un’eredità intramontabile. Siamo certi di esse-
re a una svolta, quello in cui potremo contribuire con il TRI lo si potrebbe indicare 
come uno “sviluppo di affiancamento” alla svolta del sistema. 

Nella vita vale il detto siciliano “comu finisci si cunta”. Ma non è solo questo. 
Nella vita è possibile raccontare che il proprio lavoro finisce bene, ciò accade a 
chi: lavora bene! 
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