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Vorrebbero I'isola com'era, ma... 

II turismo sta cambiando 
la Procida dei marinai 

La villeggiutura modified le antiche abitudini - I Malta V architettura delle carat-
teristiche case allineate sulla marina - Faranno rivivere la storia di «Grasiella» 

Cinque olandesi 
tutte sorelle 
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PROCIDA — Lo caratteristich* case sulla marina. 

SERVIZIO 
PROCIDA, agosto 

« Noialtri lnarittimi stiarno 
lontani cusl tanti mesl che al 
nostro ritorno preferiamo ri-
trovare I'isola come l'abbiamo 
Iasciata, senza troppi cambia-
ment i» . A Procida l'80nu de-
gli uninini sono marittimi, 
continuamente in viaggio, e 
non sembrano troppo entu-
siasti dell'invasione turistica 
che negli tiltimi anni si in-
sedia a poco a poco nella stu-
penda isola che sorge t ra I-
schia e Capo Miseno. • 

Qucsto degli uominl e un 
atteggiamento che viene com-
preso, ma respinto da tutti , 
specie da quelli che hanno 
contribuito a mettere insieme 
una attrezzatura turistica: al-
bergatori, gestori di ristoran-
ti; e persino dal negozianti, 

dal pescatori. dal vetturini 
di piazza. Insommn, tutto co-
spira contro la lodevolissima 
aspirazione del maritt imo pro-
cidano che vorrebbe sempre 
uguale la « sua » isola. 

Sino a qualche anno fa, 
Procida non appariva neppu-
re nelle statistiche preparate 
dell 'Ente provinciale per il 
turismo. Ora i « depliants »; 
fatti stampare con le notizie 
sull'lsola, sono tutti esauriti. 
La gente ci viene da Roma, 
da Napoli, da altri posti. 

« Questo e il terzo anno che 
torniamo a Procida — ci as-
sicura una signora romana —. 
La prima volta ci siam venuti 
senza sapere quasi nulla del-
l'isola: come per una scoper-
t a» . A dire la verita, si sa 
ben poco di quest'isola e di 
quello che offre. La propa
ganda e scarsa e tutta con-

centrata sulle sue bellezze 
naturali. le carat teristiche 
della sua architettura, la sua 
storia, ma sulle sue attrezza-
ture. prezzi, ecc. vien detto 
assai poco. 

Fra gli episodi divenuti 
pressoche un mito, predomi-
na quello di «Graziella». Ce 
ne parla anche il vetturino 
che ci accompagna alia « Cor-
ricella » che, mezzo girato in-
diet ro verso di noi nella foga 
del parlare. si dimentica che 
ha in niano le redini. Ma il 
cavallo so ne va per conto 
proprio, espertissimo della via 
che deve seguire. « Tornate a 
Procida il 14 di agosto — ci 
invita il nostro vetturino — e 
vedrete la festa che facclamo 
per 1'elezione della "Graziel
la" ». 

In agosto. Jnfattl, t ra le ra-
gazze dell'isola viene eletta 

quella che dovra impersona-
re per un intero anno la !»• 
gura dl Graziella: la giovane |j 
che il sentimentale e svagato 
Lamartine incontro ventunen-
ne a Procida tra il 1811 e il 
1812. Deiridillio che ne nac-
que, il poeta francese ne nar-
ro la vicenda in un romanzo 
a lei intitolato e che la TV 
ha presentato qualche tempo 
fa. 

Se questo e il « clou » del
le storie procidane. sono pe-
r6 rimasti veramente in po-
chi quelli che si immaginano 
ancora di incrementare il tu
rismo ricordando le vicende 
lacrimose o il fat to che gia 
illustri predecessori elessero 
I'isola come luogo per lo sva-
go ed il riposo: Nervio o Pli-
nio. Giovenale o Jacopo San-
nazzaro. Guicciardini o lo 
stesso Lamartine. 

Per lo piii tutti sono giu-
stamente convinti che oggi il 
turismo e problema di at-
trezzature, di contorts a buon 
prezzo e al tempo stesso di 
gelosa diiesa fii certe carat 
teristiche del luogo « ... per-
che se da una minestra ci 
levi il sale non ti resta nien-
te». La difesa delle caratte-
ristiche di Procida concide 
con le tesi dei fautori di un 
nuovo turismo e in parte con 
le preoccupazioni dei maritti- j, 
mi misurati e pmdenti , ai 
quali tuMavia si fa carico di 
conservatorismo. 

L' architettura, soprattutto. 
e un patrimonio ancora in-
tatto d ie qui proteggono a 
spada tratta dalle offese. Ba-
sta un nulla per deturpare ir-
rimediabilmente la scenogra-
fia delle piccole e graziose 
case dalle tenui tinte pastello 
allineate sulla marina; o di 
quelle nascoste tra la vite e ., 
g!i agrumi, o arrampicate sui \ 
tufi grigi e gialli. 3 

Le piii antiche erano co
st ruite nell'interno a difesa 
dalle scorrerie dei pirati sa-
raceni. Piii tardi. i pescatori 
cominciarono a costruire sul
le marine. Per superare il di-
slivello del terreno che digra-
da, i muratori si sbizzarriro-
no in trovate originali. In 
ogni casa predominano l'ar-
co. la rampa, il terrazzo. Se 
ne ha cosl un insieme rusti-
co e attraente. E su questo 3 
patrimonio si punta per le i 
fortune turistiche di Procida. 
come sulle bellezze naturali 
e i naesaggi sempre vari ch" 
la frastagliatissima costa of
fre. Nonche sulla tranquilli-
ta delle marine. Malgrado 
Procida abbia una temibile vi-
cina, I'isola d'Ischia, essa 
sembra avviata a successl non 
indifferenti. 
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PROTAGONISTI 
DELLE 

VACANZE 

X Salvatore 
Mogavero 
di Piano 
Zucchi 

LIDO DI ZINOLA (Savona) — L'obletlivo del nostro fotografo ha col-
] lo sulla spiaggia di Zinola cinqua giovani turiste cho sono da qualcha 

lampo oipiti di un campeggio e che hanno dichiarato di essera par-
Itcolarmente contenle di aver scelto la Riviera ligure come luogo per 
Irascorrere le loro vacanxe. Si tratta di cinque olandesine provenientl 
da Endoven ma, quel che e piii interessante, di cinque sorelle: Tilly 
(18 anni), Franca ( 1 7 ) , Ina ( 1 6 ) , Tonny ( I S ) , Rian ( 1 4 ) . 
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CERVIA: UNA MOSTRA 
DI CERAMICA ARTISTICA 

L'ex tnagazzino del sale di 
Corvia sembra una basilica. 
Ne ha le curatteristiche ar-
chitettoniche e la fresca, spa-
ziosa dimensione interna. Una 
volta in disuso. il magazzi. 
no e stato nobilitato a sede 
di manifestation! culturali. 
Qui. ramministrazione comu-
nale, ha aperto la sua IV 
Mostra concorso nazionale di 
ceramica artistica che restera 
aperta sino al l ' l l settembre. 

VACANZE IN URSS 
I viaggi in URSS organizza-

ti dall 'Italturist sono previsti 
per i giorni 8-11-1417 agosto, 
con partenza da Venezia. II \ 
viaggio, di 15 giorni, tocca i 
Vienna, Varsavia (2 giorni), ; 
Leningrado (4 giorni), Mo- • 
sea (4 giorni), Budapest (2 '• 
giorni), Vienna e Venezia. | 
Prezzo del biglietto, tut to 
compreso, lire 140.000. Viag-

VIAGGIO IN GRECIA 
PER I GIOVANI 

«Don» Turiddu: il 
patron delle Madonie 

o STB, albergatore, guida, praticonc, pazu-nte intermedin-
rio tra i figli spediti al tnonte e t genitori rimasti in 
citta. all'accorrenza persino ajjettttoso bambinaio: quantc 

cose insieme riesce ad essere Salvatore Mogavero, il popolare 
gestore del rifugio del Club Alpino Siciliano a Piano Zucchi. 
nel cuore delle Madonie? Ha da rcstar nel vago. che lestro 
di « don » Turiddu -- affinato da quarantun anni filati. mica 
un giorno, di nozze con Piano Zucchi — e imprevedibile e 
praticamente hiesauribile, come s'addice ad un vera anche 
se osvuro patron tanto legato a qucliaffascinante catena di 
monti che s'erge alle spalie della costicra palennitana. 

Gia. forse piii delle sue tante qualifiche. u[liciali e non. a 
dire chi sia in realta Mogavero. e clie casa rupprcscnti, basterd 
questo dato di fatto: e lui (e sema con cid toglier nulla alle 
benemerenze del piccolo ma glorioso Cas e al compianto pro
fessor Fausto Orcstano, che at club e alle Madonie dedico una 
vita), e lui, dico, che ha fatto materialmente « scoprire » la 
montagna a due generazioni di siciliani; ed e lui che li ha 
educati pazientemente all'amore per i loro monti. Se il Cas, 
insomnia, e stato la « mente » del lancio turistico delle Mado
nie, lui. « don » Turiddu ne e stato t'appassionato, tenacissimo 
« braccio ». 

M 

Franco de Arcangelis 

II 6 e il 13 agosto par ' i ra 
da Brindisi la nave «Philip-
pus » (cabine a 4 letti, pasti ;: 

< bordo) per la crociera dell'Ital-
turisi dedicata ai giovani. Iti 
nerario: Brindisi - Corfu - Pi-
reo - Atene - Capo Seunion • 
Maratona - Atene - Brindisi. 
Quota a persona: lire 56.0IK) 
tutto compreso. Le prenotazio-
ni vanno richieste alle Agen-
zie dell'« Italturist » di Roma, 

] Milano, Torino, Palermo. 

i 

R o m a n i a : viaggio in barca nel Delta del grande fiume j 

presso Italturist di Roma, 
Milano, Torino. Palermo. 

E S T A T E 
ALL'ESTERO Africa lungo il Danubio 

Natura selvaggia e piena di fascino - Due riscrvc di 40 mila ettari - 300 specie di 
uccelli e uninfinita di altri animali - Una imbarcazione a pale che ricorda il Mis
sissippi - Visita ai villaggi dei pescatori - II litorale affollato di turisti stranieri 

IL MEDICO 
. VI DICE 

DAL CORRISPONDENTE 
MAMAIAEFORIE (Romania), 

agosto 

/ / litorale romeno. in que-
ste giomatc arroventate dl 
agosto. d picno di turisti «r in
digent » e di stranieri: svede-
si, tcdeschi, franccsi, inglcsi e 
anche italiani. 

IJI ragionc di questo largo 
afflusso csploso negli ultinti 
anni, non ra tanto ricercata 
nel livcllo raggiunto nelle at-
trezzalurc e nci prezzi, in ve
rita a coneorrcnziali », o nel
la ricchczza dei monumenti 
storici che ricordano ta gran-
dezza della Circcia e di Roma 
e quindi Torigine « occidenla-
le e latina» di qucsto popo-
lo che oggi fa tanto parlare 
dl se. Va ricercata. qucsta 
raglone, almeno in I rga mi-
sura. in quella magnifica « zo
na africana». vasta 430 mila 
ettari. unica in Europa, che 
e 11 Delta del Danubio. Del 
resto, la percentualc dei tu
risti che viene a Mamaia o a 
Eforie e che non si lascia 
scappare Voccastone di visita-
re il Delta i" altissima. 

Circa un cenlinaio di chilo-
metri, un nastro liscio di a-
sfalto un po' a saliscendi tra 
stcrminati campi di grano. 
granturco e girasoli, separa-
no il litorale da Tulcea. I'Ae-
gyssus di 2600 anni fa. il piii 
importante centra ittico 
romeno e « porta d'ingressa u 
del Delta del Danubio. dove 
cioe. dopo aver percorso tan-
ta parte dclTEuropa. il flume 
si divide in tre grandi brae-
ci: San Giorgio, Sulina e in-
fine Chilia che segna a nord 
una fetta di confine con I'U-
nione Sovietica. 

Abbiamo lasciato a meta 
strada del « braccio » di Suli
na, quello centralc che divide 
in due triangoli rettangoli il 
Delta, la comoda « Tudor Vla-
dimiresco». che con le sue 
grandi ruote a pale conserva 
tutto il fascino dei vecchi tra-
sporti del Mississippi, per 
passare su un battello piii pic
colo. adatto ai canali piii 
stretti: bronchi di tolagk?. a-
natre, cicogne. aironi. prcn-
dono il volo o si nascondo-
no tra i canncti. 

Presso un villaggio di pe

scatori. dopo aver mangiato 
la a pastruga», una sorta di 
carpa arrostita in cima a una 
stecco, ben innaffiata con la 
zuica». passiamo su piccole 
barche che spingiamo con re-
mi e lunghe pertiche. Puntia-
mo al cuore del Delta, la 
parte piii selvaggia delta ri-
scrva naturale di Matita e 
Merhei dove penetrano pochi 
visitatori e dove sarebbe ar-
rischiato penetrare senza la 
gente del luogo: acqua. can-
neli, alberi e liane. piccole 
isole di dctriti. fiori galleg-
gianti, alghe e piantc sommer-
se possono trasformare in 
tragedia una gain gita turisti
ca. 

Nessuna merariglia, quindi. 
che in questi intricatissimi 
25.000 ettari di riserva. para-
gonabiti soltanio al grande 
Delta del Kilo, al riparo dei 
fucili e delle reti, oltre 300 
specie di uccelli e numerose 
qualita di pesci e animali per-
petttino la loro millenaria e-
sistenza. Probabilmcnte. negli 
tiltimi duemila anni non d 
cambiato gran che c le descri-
ztoni di Claudio, Plmio. Ovi-
dio. Erodolo e Polibio non 
hanno pcrduto di freschezza. 

Se in altre parti del Conti-
nente sono scomparsi o ri-
dotti a entita trascurabili spe
cie di mammiferi e di uccel
li, qui. net Delta del Danubio. 
e avvenuto il contrario: la 
fauna t cresciuta e cresce e 
si arricchisce perfino di ospi-
ti nuovi. 

II risonetto. per esempio, 
non esisteva prima della sr-
conda guerra mondiale. E' in-
fatti originario del Canada 
Alcuni escmplari scapparono 
da un giardino zoologica un 
ghercse c dopo aver ragato 
tungo i fiumi per tanti anni 
si sono stabtliti nel Delta. Ora 
le colonic di visonctti sono 
numerosissime. 

E non e'e dubbin che in 
questi ca?i luorno moderno. 
vale a dire istitu'i. specialist1 

c mezzi. intervienc per pro-
teggerc. aiutare la riproduzio 
ne di esemplari che altrimenti 
si estinguerebbero 

Un cacciatorc mi racconta 
che nel I960, nella zona di 
Tarnita, turono scoperte cir
ca cinquanta coppie di ana-
tre selvattche di tipo specia 
le. piii grosse e rariopinte. 
tnesistenti in altre locality del 
Delta. II posto fu subito di 
chiarato « m e r r a naturale ». 

Si pud cacciare nel Delta? 
Certo che si pud. ma non o-
vunque e in ogni stagione. In-
tendiamoci. L* riserve, nel 
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Delta, sono soltanto due e 
fanno capo all'Accadcmia de! 
le scienze. Una si trova nella 
parte mcridionalc. parallela 
al litorale da San Giorgio c 
Portita. L'altra. quella che 
stiamo risitando. a nord, tra 
i bracci di Sulina e di Chi
lia e che comprendc i laghi 
Matita e Merhei e la forcsla 
di Latea che coprc di alberi 
giganteschi oltre 700 ettari di 
terreno. Le due riserve copro 
no circa 40.000 ettari e il Del
ta e rasto quasi mezzo rr.ilio-
nc di ettari! Dall'aprile f.no 
alia fine di luglio. le zone rie-

- • a. 

tote ai tucdi e alle reti sono 
naturalmente ben piii " istc 

Rose, viti sclvatic^e e liane 
attnrcigltate agh elberi. tso 
lotti. acqua e car.neti E in 
disturbati. caprinli. vnlpi. le-
pri e cinghir.li. E sopra. nelle 
chiomc delle rccchic nuerce. 
i nidi deU'aquila manna, ;'cl 
talco e del gufo giganle. 

Isi mia guida. dalla barba 
macstosa come quasi tutti gli 
uomini del Delta, spinge 'en 
to la barca con la pcrtica c 
con affettuosa cura evita le 
frotte di anatroccolt mentre si 
alzano in volo branchi di o-
che selvattche, di grossi cor-

moram. di airom bianchi. 
E' quasi r.ottc quando acco-

stiamo alltsolctta dt Matita 
Sulla terra molle. attorno al 
fuoco. mingiamn cni pescato
ri zuppa di pesce c pesce nr-
rostito. Poi. ci uinlmmo .«/••-
to pesanti copertc di lar.a 
grezza distese sopra letti im 
prorvisati con le canic. Ma 
non e facile dormirc. La -nt 
te c piena di rumori. di fru-
scii. di gride dai m:>!c t'or.i: 
cinerini nottumi. gufi c uc
celli per noj scor.osciuti e 
volpi. martore. fainc e altri 
animali da preda E' Vara in 
cui il Delta .">i trasforma IT: 
un grande campo di battaglia. 

* Dovresti tnrnare in au-
tunno. durante il periodo rr 
gratono. — c: dicono gli uo-
mmi del Delta — quandn tut 
to si riempie di varieta ir-.f. 
nite di uccelli. Xon estate w: 
aitro pestn nel non do ta-.tu 
picno di beccacce' >\ 

R:'acciamn il viaggio il T: 
torno cambiando di'imbarca
zione man niano che crcsco 
r.a i canali. i brarci c quindi 
i! Sumr. ;.' Danubio Inrao e 
maestoso nci prcs^i di Tulcea 

E' stato, qucsto nel cuore 
del Delta, un rtacgio breve 
ma che r.on sara facile di 
mcnticarc. 

Sergio Mugnai 

Le foto sono state scattate dal no

stro corrispondente. In alto: i pe

scatori che lo hanno accompagna-

lo nel viaggio lunge il Delta del Da

nubio. A sinistra: un swggestivo 

panorama del grand* fiwme. 

CHE MANGIARE 

COL SOLLEONE 
OICHE' la temperatura 
esterna calda tende a ral-

§"" lentare le combustioni or-
a ganiche. proporzionando ai bi
ll sogni calorici piii limttati un 

ricambio piii torpido, cio si 
traduce in una minore neces-
sita di alimenti. la quale si 

_ rivela con un minore appeti-
I to. La limitazione dovra in-
tj teressare soprattutto i grassi, 
p che sono le sostanze meno 
| digeribili e lo divengono an

cora meno in un ambiente 
a clima torrido; in ogni caso 
si preferiscano quelli vegetali. 
ma sempre in modesta misu-
ra e piuttosto crudi che cotti. 

Anche nell'uso dei formag-
gi codesta limitazione va te-
nuta presente, orientando la 
scelta verso quelli magri l e 
dolci». Ugualmente poco con-
sigliabili sono i cibi conser
va! i. che piii facilmente di 

^ quelli freschi possono — per 
effetto del calore eceessivo — 
dar luogo a fenomeni di intol-
leranza. 

La carne fresca e invece 
consentita. megho se magra. 
e consent it o anche il pesce 
fresco magro. e le nova solo 
SP fresehissime. Si suole con-
sighare 1'uso di molta frut-
ta. ma gli eccessi, sotto la 
azione del ealdo che minora 
I'efncienza delTapparato dige-
rente, possono provocare en-
teriti o dispepsie. La frutta 
quindi dovra usarsi . purche 
matura e sbucciata e a con-
dizione di evitarne I'abuso. 

In quanto ai dolci e da ri-
cordare che con la tempera-

S turn esterna elevata vanno a 
male facilmente. per cui e 
meglio so*tituirli con i geiati 
o con !e t o n e gelate. II vino 
va ridorto. c gli alcoohci an
cora di piu o aboliti 

K' infir.c da ricordare che 
proprio attraverso 1'alimenta 
/:one si puo correggere la 
fiacchezza che e cararteiistica 
della stagione calda e che e 
dovuta a due fattori: pcrdita 
da parte dell'organismo di 
c'.oruro di sortio «col suriorc 
c per altre v e i e ridotta pro 
riuzione di oimoni tonifieanti 
per la minorata funzione del
le gh:andole surrenah Si trat
ta al 'ora di sopperire alia 
perdita di sale, e di stimolare 

!
la secrezione delle surrenah; 
il primo eiletto si ottiene ag-
giungendo del sale alia dieta. 
il secondo consumando della 
vitamina C di cui son ricchi 
gli agrumi. 

Gaetano Lisi 

VEDERLO. cosl tarchia-
to e tanto paciosamen-

j . te meridionale, nessu-
i| no a pr ima vista se la senti-

rebbe di scambiarlo per un 
gio in J r e n o . ^ Prenotazioni [j « pioniere alpino »; eopure 6 

t . i— .-_* J I ~-. _ ;j c o s-^ e p e r c o n q U j 5 t a r s i il ti
ll tolo il buon Mogavero ha clo-

vuto faticare assai di piii di 
tanti suoi colleghi che opera-
no in un ambiente piii favore-
vole, praticamente da fcrnpre 
predisposto, «lassii, in conti 
nente ». 

Con questa storia. Infattl. 
che i siciliani sarebbero un 
popolo marinaro; e con il dif-
fuso atteggiamento loza'.e di 
sufficienza, se non di dif.'i-
denza, per la vacanza ai mon
ti e figuriamoci poi in quelli 
di casa propria, bisogna ani-
mettere che quando uominoio 
questo lavoro, neH'ormai lon-
tano '25, « d o n » Turiddu si 
prese una bella gatta da pela-
re... 

«Allora — racconta — per 
j arrivare quassii a mille e cen 
] to metri non e'era una stra

da. ma solo una tracria di 
sentiero tra i castagni: e ci 

^ venivano in ben pochi: gli 
animator! del Club Alnivo Si
ciliano (che era nato gia aua-
si trcnt'anni prima), qualche 
professionista di Palermo, ci-
cunl giovani e ragazze. Fu pro-

J prio tra il '24 e il '25 che. pvt 
J iniziativa del prof. Orcstrwo. 
J] il Cas costrui un viccolissi-

mo rzcovero. lo stavo »/;;>. a 
Isnello. e quando era it ar 
rivo una comitiva. mi nr.er-
tivano ed io saliva a Piano 
Zucchi per far trovare tutto 
pronto, anche la biada per i 
muli. Per piccolo "he ftsse. 
il rifuaio assiciirara un letti, 
a dodici personc. 

Cosi. compreso il perioc'o 
in cui il Cas praticamente f'i 
messo in mora dal i»scis:r.i, 
«don » Turiddu passo vent-
anni ad allevare una pnnia 
esigua generazione di s;ci!; i 
ni che Ientamente scoprivrno 
come, anche a due n^ssi d:-
Palermo, e a ouattro ri.i Agn 
nento e da Caltnnisselta. v 
pot esse sciare d'invemo c 
comuiere amabili • ,scirvi-ni 
d'estate come sull'Etna o mi
le Dolomiti. Nel '4R p<>i. re 
stituito al Cas il piccolo j.;« 
trimonio. e soprattutto lan io 
nomia che gli erano sifct; 
strappati dal fascismo. pi^chi 
uomini <e tra questi. nat.irr.l-
mente. il prof. Orestano n S«ii 
vat ore Mogavero) si T.iscro 
al lavoro. con pochissimi mez

zi ma tanto entusinsmo, per 
umpliare la ricettivita a Pia
no Zucchi. 

Nel '50 s'ottenne la canoz-
zabile (che prosegue ora sino 
a Piano Battaglia, l.liSO i n . 
dove ora e'e un ricovero 
del CAI); cinque anni 
dopo il minuscolo r icoven, 
pur restando indenne a testi-
monianza dei tempi eroici, fu 
assorbito — o. come si dice 
ora, «accorpato» — da un 
piii ampio rifugio con venti 
stanze, una sessantina rii po
sti letto, un piccolo ristoran-
te, una buona attrezzatura. 

Sono questi, e continuano 
tuttora, gli anni che segnano 
lo sviluppo di Piano Zncclu, 
l'avvento della seconda gene
razione dei « patiti », il molti-
plicarsi del lavoro e dei coin-
pit i di Salvatore. 

A II. FATTO i; che. gia-
zic a lui, la trosfonmi-
zione del ricovero in un 

confortevole rifugio ' d i e b 
stato intitolato ad Orcstano) 
non ha per nulla nuil.no <>li 
usi di vita c il «clima » dl 
Piano Zucchi, dove, oggi <o-
mi' nel '25, i pastori son le-
lici d'olfrirti la ricotta c:il-
cla che fuina sotto la quer
ela antica a due passi da' ri 
fugio. e la luce viene seiupie 
fabbricata col general ore a 
petrolio, e le mainiae han
no libero aecesso in cuceia 
per far da mangiare ai figli; 
dove la pastasciutta e ciavve-
ro di grano duro «: le polpet-
te all'aiitica. coll'novo e 11 
formaggio. e il cade oassato 
con la uapoletana. 

Per di piii spendi p"i'0 
(meno di tremila lire di pen-
sione completa per 1 grandi, 
e se hai un po' di fort una 
riesci a conquistare una del
le stanze col bagno) e puol 
ricorrere a « don » Turiddu 
per qualsiasi necessita. certc 
di potergli sempre strappara 
un consiglio utile, un gestD dl 
amicizia. 

Cosi ha fatto la fortuna dl 
un posto; cosi ha educato due 
generazioni di siciliani alio 
amore per la montagna; cos? 
ha visto crescere migliaia di 
bambini spediti a respirare 
aria fina. Lui, « don » Turid
du, l'« alpino » meridionale, 11 
patriarca buono di Piano Zuc
chi. 

Giorgio Frasca Polara 
i'jgggf'cgMric'Ln' i it-.Tr. i7 » - m m u m 

DOMANIE 

I giovani dell' estate 
1966: una serata coi 
« capelloni » in Versilia 

II carnevale di ferrago-
sto a Fano 

Estate all'estero: le Ter-
m# In Slovenia . 

REFERENDUM 
PARTECIPATE OGNI GIORNO - con un* 

3 piii tagliandi — al nottro rafrrtndum. »•-
anaUndoci la localilt. Ir» la dua In ijara, 
da vol preterit*. 

OGNI SETTIMANA. dal 13 luglio al 34 
agotto, I'Unita vacant* tncttera a confronta 
dua famota localita di villeggiatura 

OGNI SETTIMANA, Ira lotll t lagllandl 
cha avranno Indicato la localita ch« a»r* 
ottanuto la maggiori pralrranr*. varra ESTRAT-
TO * SORIE UN IAGIIANDO cha djra II 
noma d#l vincenta. 

L'Uniia oRrira in pramlo al Itttora I I 
cui nominativo tara ttato Ktrtrggiato. a a 
un two lamihara. UNA SETTIMANA 01 VA-
CANZA GRATUITA in un albcroo o in una 
pemiona di I I Cateqcria. vcr l l i dal noltr* 
giornalc, piu il viaogio di andala * ritorno 
• n prirna claftc A chi intendrra rrcaril 
nr l l * lotalita pratcalta con un proprio mti. 
to di tratporfo. il rtmborto tpvta viaggio 
di anda'a - ritorno vtrra aActtuato in ra-
giona d» 30 lira o«r chilomctro 

La data d«lla i n i i m j n j di •acaoia pramlo 
(astiva o invrrnalc) verra concordata tra 
il vincitora a I'Unita; comunq*,* t%\. dovra 
attara comprata nel perioclc enr va dal-
I I GENNAIO AL 31 OlCEMBRE 1967 

I tagliandi dt ogi» tvttimana di gara do> 
vranno pvrvenirr a I'Unita di Milaoo antro 
f tei giorni dalla pubblicariona dall ultimo 
tagliando rrlafivo alia ttv««a «atti*nana dl 
gjra 

$« p«r CJUVI fmprcvedtbili II quotidian* 
1'Unitj non dove\%a uicira uno o piu giovnt 
nel periodo di tvolgimenio del concorso tud-
detto te date di pvbbticaiione del fagliandl 
non lubiranno modifich* ^m alia <t.l* dal 

31 12 1967 U I K o ptu concerrentl prcmiatt non ur inno utufruno del toggiovna) 
gratutte per <MVW inipravedibili o -nianderanno rinunriare al premio non varra 
•nettuato alcun rimborto aottitutivo ed il orem'O »»rrl contiderato decaduto. 

I TAGLIANDI 01 QUESTA SETTIMANA 0EVONO PERVENIRE ALLA 
REDAZIONE ENTRO IL 15 AGOSTO (DATA DEL TIMBRO POSTALE). 
I LETTORI POSSONO ANCHE SPEDIRE IN UNA SOLA VOLTA I TA
GLIANDI 0ELLA SETTIMANA 01 GARA 

b-r iv»?e ncrra • ir a r,-,--

In buSTa c Kicclia 

L'UNITA' VA

CANZE VIALE F TESTI 75 MILANO 4 
to 

W» 

In quale di queste due localita vorreste trascorrere 
le vacanze del 1967? 

RIMINI V VIARE6GI0 \ y 

C?5-s-a c^r ^-« .roce-ta II gjaSraT.nc t3l r.«r.<;e ana t ^ a ••;» c : i c e l i a ) 

Cognome e nome 

Indirizzo 

Citt* 

http://nuil.no

