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Dichiarazioni all'Unita-vacanze dei segreta-

ri delle organizzazioni sindacali di Torino 

Un problema 
ancora aperto: 
piu ferie retribute a tutti 1 lavoratori 

Primi commenti sulle vucanse tlegli italiani - Un « premio-ferie» che non sia ulternativo agli uumenti salariali 
e alia riduzione dell'orario - Un altro tenia di grande attualita: lo scaglionamento del periodo delle vacanze 

I risultati 
della sesta 
settimana 
del Referendum 

I 

DALLA REDAZIONE 

TORINO, settembre 
0«l clnquacentomila torineil 

ch* Mcondo la cronacha hanno 
laiclato la cilia nello « punla » 
dell* vacanza eitive reitano solo 
plb a rotolarsi al sola della rl-
Vter* e a godera I primi fretchl 
da I la brazza alpina la fortunata 
ralroguardla sanza impegnl di la-
vere. Da lunedl la fabbriche han-
n* rlpraso II loro ritmo ad i ier-
vltl t l sono normalizzall. La fe-
rla aono finlta ad a inlziato il pa. 
rtodo da) commenti e delle lm-
prasslonl. Riprende cioe un dl-
•corso che e diventato ormai 
tradition* • che non ha trovato 

ancora, per tottovalutaiione del-
la sua Imporlama o par senso 
di falalismo, I'approdo adeguato 
alia vastita degli interesti che 
tocca. 

In soslanza I lavoralorl si so-
no guadagnati il dirltlo al riposo 
annual* relribuito (a Torino la 
maggioranza degll addettl i l l ' ln-
duslria a al lerviii fruijce di Ira 
sellimane di ferle), ma un com-
plesio dl circostanze rende mol-
le volte problematico il consu* 
mo di questo diritto. Vogliamo 
parlare cioe delle condizioni eco-
nomiche dl vasta categoria rela-
tivamenta alle possibilita di rea-
lizzara una vera villeggiatura, del 
cost! dl quest'ultima, del turl-

smo In general* • della sua In- * 
centivazlona, delle attrezzatura al-
berghiere messe in stato di tan-
sione durante un brevissimo pe
riodo (le ferla concentrate In 
agosto) con la conieguente paz-1 

zesca impennata dei prezzi. Tutti ? 
argomenti che meritano un ap- j 
profondito ed una loro sistema- j 
zione anche nella stessa tematica 
rivendicativa. 

Su alcuni aspettl di questa at 
tualissima question* abbiamo rae- I 
colto le considerazioni del tr* 
segretarl provincial) torinesi del
la CGIL, della CISL e della UlL S 
che riproduclamo di seguito in 
tagralmente. 

p. m.> 

•1 

Sergio Garavini 
segretario provinciale della CCdL 

Le ferie sono finile, per gran par te dei la-
voratori, ed e giusto fame una specie di bi-
lancio. Anzitutto il periodo. Una parte del 
Javoratori non ha piii di due settimane di 
ferie o meno ancora; periodo senza dubbio 
lnsufficiente. rlspetto nU'enorme dispendio di 
energio richiesto nell'industria moderna alia 
grande maggioranza dei lavoratori. Bisogna 
andare al minimo di tre settimane di ferie, 
acquisito a Torino da una parte importante 
del lavoratori, e oltre; ma il prolungamento 
delle ferie non deve assolutamente essere in 
altemativa alia riduzione dell'orario di la-
Toro a parita di salario, all'efrettiva rego-
lamentazione dell'orario di lavoro che tenda 
alia settimana di cinque giornate lavorative 
o alia riduzione della giornata lavorativa. 

SI parla giustamente di « premi ferie », che 

{>ero non devono essere in alternativa al-
'aumento del salario base, dei cottimi e dei 

premi dl produzione, che costitulscono il 
problema di fondo dell'azione per il miglio-
ramento dei salari; in molti casi. al miglio-
ramento di premi che hanno periodicita an
imate o semestrale si e giunti portando an
che 11 pagamento degli stessi alia vigilia delle 
ferie. Comunque e chiaro che solo il miglio-
ramento delle retribuzioni, e quindi del red-
dito delle famiglie dei lavoratori, pub con-
aentire a tutti i lavoratori e ai loro familia-
ri un periodo di riposo che sia anche di vil
leggiatura, turismo ecc. 

Infine, vl e la questione della contempo-
raneita delle ferie per la grande maggioran
za del lavoratori nel mese di agosto e del 
fenomeni conseguenti di rincaro dei prezzi e 
di piena utilizzazione delle attrezzature tu-
ristiche troppo limitate nel tempo. Sembre-
rebbe meglio scaglionare le ferie in un pe
riodo lungo, fra giugno e settembre, come 
awiene nelle aziende o nel servizi che de
vono mantenere un carattere continuativo alia 
loro attivita; vi sono perb forti motivi con-
trar l . Poiche in notevole par te delle fami
glie piu di uno lavora, lo scaglionamento ge-
neralizzato delle ferie finirebbe col creare in 
molte famiglie difTicolta insormontabili (ad 
esempio, come fare tutti insieme le vacan
ze), con gli inconvenienti relativi di ordine 
morale e pratico, d'altronde, molte aziende 
affermano che per ragioni economiche e tec-
niche nel periodo delle ferie e necessario 
fermare integralmente l'attivita produttiva. 
Sono motivi che consigliano di esaminare 
con molta pnidenza il problema di un even
tuate scaglionamento delle ferie. 

Michele Genisio 
•egretario provinciale della CISL 

Come dl consueto il fine agosto segna il 
termine del periodo delle ferie per la quasi 
totalita dei lavoratori dipendenti, che ap-
punto in questo mese fruiscono globalmente 
del loro annuale periodo di riposo. Al ter

mine delle vacanze, pare opportuno per il 

i 
sindacato approfondire, t ra l'altro, la neces- I 
sita di meglio e diversamente regolamcntare | 
il periodo delle ferie scaglionandolo possi-
bilmente in piu mesi. alio scopo di eonsen-
tire al turismo di massa di non continuare 
ad essere. come ora, solo turismo di «am-
niassamento», con tutte le conseguenze ne
gative sul piano economico e sulla possibi
lity eifettiva di riposo e di svago, che in ta-
lune circostanze diventano un vero mirag-
gio. II caos piii completo esiste gia oggi sul
le spiagge, ma anche la montagna comincia 
a risentire degli stessi inconvenienti, aggra-
vati dalla carenza in diverse zone di ade-
guate attrezzature. In tale situazione lo sca
glionamento delle ferie in piii mesi pub es- u 
sere uno dei modi idonei a consentire ai 1 
lavoratori di godere di vacanze effettivamen- 3 
te turistiche, senza dovere rinunciare al giu- 3 
sto e necessario riposo. Le ovvie conseguen- a 
ze di una tale operazione consentira soprat- 3 
tutto di potere riprendere il lavoro, senza tj 
l'assillo quotidiano di rinunciare ogni giorno =1 
a qualcosa per r isparmiare la somma ne- ii 
cessaria per portare ai monti o al mare, t\ 
l 'anno successivo. la propria famiglia. 

Ogni anno 11 rientro dalle ferie dei lavo
ratori induce, tutti coloro che si occupano 
di problem! sociali, a considerazioni sul co
me e stato impiegato il tempo libero e, so-
prat tut to, se sia ancora valido o meno il pe
riodo del Ferragosto. 

Giuseppe Raffo 
segretario provinciale dell'UIL 
Gia da tempo, ed anche recentemente, in 

occasione della conferenza nazionale del tu
rismo, la UIL ebbe proprio, mio tramite, a 
far rilevare la necessita di scaglionare le « fe
rie » in un lasso di tempo piu esteso del-
l'attuale, e cib per tut ta una serie di motivi 
che sarebbe qui inutile ripetere poiche basta 
accennare al fatto dell' « alta stagione » e re
lativi piii cari prezzi, fatti pagare proprio 
a chi meno dispone di denaro. 

Ci rendiamo perfettamente conto dl certe 
esigenze produttive; tuttavia riteniamo che 
un attento studio e pratici accorgimenti, 
potrebbero, se non risolvere compiutamente 
questo problema, quanto meno facilitarlo. 

Fra l'altro non bisogna dimenticare come 
il migliore canale per cementare l'amicizia 
fra i popoii sia proprio quello di una diret-
ta conoscenza di usi e c o s f m i e, pertanto, 
occorre visitare Paesi in etricienza di vita e 
lavoro, cosa questa impossibile ad attuarsi 
se il periodo delle ferie viene condensato 
per tutti quanti nei classici giorni del Fer
ragosto. 

II problema esiste e pr ima o dopo dovra 
essere affrontato. Meglio dunque sarebbe di-
scuterne al piii presto senza troppe preoccu-
pazioni. il piii delle volte egoisticamente In-
teressate. 

*m 

Saluto ai lettori 

« Un bidone 
di benzina» 

£ ! U L TERG1CRISTALLO 
l j scivolano pocce di pioggia, 

tristc e il ritorno come 
l'a allegria » cli Mike Bongior-
no, ho visto l'ultimo tramon-
to, ho pugato il conto, la stra-
da scorre sotto le mote, non 
ci saranno piii ore vuote, so
no abbronzato e conjortato 
dalla lieta constatazione che 
nclla nostra naztone il tenore 
di vita e in anmento, t tem
po di conti, c'eravamo di piii 
al mare e ai monti, negli al-
berghi disponiamo di un mi-
lione e ccntomila posti-letto, 
negli ospedali te cose vanno 
meno bene per i posti-letto, 
non bisogna pensare alle co
se tristi, meno malati e piii 
turisti, meno male che ritor-

no al lavoro, nelle ultime ore 
mi sentivo come un disertore 
che abbandona il combatti-
mcnlo del reddito nazionale 
del cinque per cento, e so che 
invece hanno tanto bisogno 
anche di me per lavorare e 
consumare, sotto I'ombrello-
ne mi sono riletto gli appelli 
di Moro alia pazicnza, mi 
sono sentito come un soldato 
in licenza, un po' di tmcanza 
e poi al fronte, salvo qualche 
« ponte », bisogna produrre e 
consumare nella giusta misu-
ra. fare il proprio dovere co
me dice il Corriere, senza pnu-
ru di scmbrare allineato, cam-
biare I'automobile secondo i 
consign del giornale specia-
Uzzato, mettcre da parte Vor-
goglio che perde Lucifero, 
farsi guidare anche nella scel-
ta di ini frigohfero. modella-
re la propria pcrsonalita se
condo le necessita della Col-
lettivita, scegliere la localita 
dove passare le ferie non in 
base a criteri egoistici ma con-
ciliando i propri desideri con 
la necessita di incrementare 
il turismo in quelle zone do
ve I'iniziativa privata, magarl 
aiutata dallo Stato, ha tra-
sformato plaghe sclvagge in 
affollate spiagge, farsi una ra-
gione di certi sacrifici che pre-
parano futuri beneflci, nem-
meno Agrigento mi ha scosso 
nella mia fiducia, sono con-
vinto che il benessere e dietro 
I'angolo e non si e mosso, 
solo che come dice Malagodi 
abbiamo perso Vautobus, ma 

ora con la macchina arrivere-
mo piii comodi. ci vuolc pa
zicnza e coscienza dell'interes-
se generate, adesso il flsco fa 
la guerra a Celentano un tan-
to al disco, i dischi si posso-
no contare bene, i bilanci del
le societa anonime, invece, 
sono piii difficili e ci vucle 
piii tempo ma se faranno una 
canzone magari intitolata r Gli 
cvasori della Mirafiori » sono 
convinto che tutto sard faci
le, come mi sembra piii faci
le capire perche abbiamo per-Ji 
so ai mondiali, e stato per 
via delle iniezioni, i nostri 
campioni non hanno avuto 
paura, li ha traditi la puntu-
ra e la mancata assistenza e-
conomica perche, come si di
ce, per tincere non basta la 
classe, ci vuole I'orgoglio, u-
na mano al cuore e I'altra al 
portafoglio, I'uomo non e di 
legno, cib che non fa la ban-
diera lo fa I'assegno. E con 
questo consdlante pensiero mi 
accingo a riprendere il lavo
ro, il mio posto di clttadino, 
di produttore e di consuma-
tore. Un consumatore coscien-
te e bene orientato perche, 
come ho letto su un cartello-
ne pubblicitario a Oggi la pa-
tria in auto cammina, tu puoi 
servirla consumando un bido
ne di benzina ». j 

Ennio Elena 

aTOKTFXXaV&V? 

L NOSTRO concorso-refe-
rendum «cit ta vacanza 
1967» e giunto alia sua 

ultima tappa col successo di 
ben 102G6 voti in favore di 
Palermo e di Trieste. Per sei 
settimane localita di villeggia
tura fra te piii note, italiane 
e straniere, si sono avvicen-
date strappando la vittoria 
con uno scarto di pochissitni 
voti sulla localita perdente. 
Ogni giorno migliaia e mi-
gliaia di tagliandi con i voti 
di preferenza sono giunti in 
redazione da ogni parte d'lta-
lia. Anche quest 'anno la for-
tuna ha favorito in maggio
ranza quei lettori che altri-
menti non potrebbero tra-
scorrere la vacanza: una set
timana di riposo e per molti 
di essi un premio insperato. 

L'Unitii vacanze ha dunque 
ben piii di un motivo per ral-
legrarsi dei risultati raggiunti, 
che da un lato confermano la 
adesione dei lettori alle sue 
iniziative e dall 'altro le con-
sentono di offrire una vacan
za anche a chi non pub per-
mettersela. 

Riassumiamo qui, per i let
tori, la « tabella » delle sei 
settimane del nostro Refe
rendum: 
1* settimana: Cattolica. in ga

ra con Lignano Sabbiadoro 
ottiene piii voti. Vince RAF-
FAELLO GR1LLOTTI, di 
Genova: 

2" settimana: Portofino in ga
ra con Amalfi ottiene piii 
voti. Vince ISABELLA MO-
NERO' di Tortona (Alessan
dria); 

3J settimana: Dubrovnik in 
gara con Makarska ottiene 
piii voti. Vince ACIDE PA-
DOVANI di Vicenza; 

4* settimana: Rimini in gara 
con Viareggio ottiene piii 
voti. Vince ROBERTO 
FRATTINI, di Narni (Ter-
nH; 

5' settimana: Sofia in gara 
con Varna ottiene piii voti. 
Vince OLGA BIANCHI, di 
Milano. 

6* settimana: Palermo in gara 
con Trieste ottiene piii voti. 
Vince LAURA FERRARIO, 
di Monza (Milano). 

Hanno votato 
10266 lettori 

Palermo vince con 5664 voti 
Trieste ottiene 4602 voti 
La fortunata vincitrice che godra nel 1967 la setti
mana di vacanza premio e Laura Ferrario di Monza 

Laura Ferrario, di Monza (Mi lano) , la fortunata vincitrice della gara 
che ha dato la vittoria alia citta di Palermo. 

aocgcapsri jiii'MPPWij * 

BELLUNO: intervista con il presidente dell'EPT Armando Da Roit 

Al turismo che cambia 
occorrono aiuti nuovi 

Ancora troppi gli ostacolh pesanteua fiscale, /egg/ insufficient!, eccess/Vo campanilismo - F urgente un 
impegno comune dallo Stato erg// enti locali • Idee e risultati positivi • Apprenamento per I'Unita vacanie 

Itinerari di settembre - Umbria 

Todi: il Medioevo 
e ancora sovrano 

:'V ; 

'L'estate e ormai alle spalle e I'Unita vacanze si congeda oggi dai suoi lettori. 
Non abbiamo avuto, come hanno scritto alcuni giornali, un'estate tranquilla 
turbata soltanto dai drammi della strada. Sono anche venuti alia luce del sole 
problemi vecchi e nuovi. Su di essi il nostro giornale non manchera di inter-
venire perche si attui una nuova politica turistica, soprattutto in favore dei 
livoratori e delle loro famiglie. 

DAL CORRISPONDENTE 
BELLUNO, settembre 

Per le zone di montagna, 
specie per il Bellunese, la sta
gione turistica e stata, que-
st 'anno, un disastro. L'incle-
menza del tempo, verificatasi 
proprio nei mesi di luglio-
agosto, cioe nel breve periodo 
che dura, d'estate, una sta
gione, accompagnata da vec-
chie deficienze del settore, ha 
messo il turismo di montagna 
di fronte al grande problema 
del proprio aweni re . Per sin-
tetizzare la situazione abbia
m o posto alcune domande al 
nuovo presidente deU'EPT di 
Belluno, Armando Da Roit. 
La passione per la montagna 
— Da Roit e una guida alpi
na di notevole valore — e 
per la gente che la abita e 
indubbiamente una molla di 
grande importanza per chi 
dirige un Ente che si occupa 
di un cosi importante setto
re economico locale. Da Roit 
ha cortesemente risposto alle 
nostre domande. che qui sot
to riportiamo: 

D.: II turismo rapprcsenta 
in provincia di Ib-Huno una 
delle magginri ciimpnnenti r-
ronomiche. Vuolc p3r!arc dei 
suni aspetti positivi e nei;a-
tivi? 

ij K.: « Non fe facile risponde-
re a una domanda tanto com-
plessa che meriterebbe un ap-
profondimento delle cause e 
degli etfetti. Per essere bre 
ve cerchero di dividere la ri-
sposta in modo di essere il 
piii possibile conciso e dare 
ai vostri lettori, nello stesso 
tempo, un* i d e a abbastanza 
chiara del turismo bellunese. 
Comincerd dai lati positivi. 
II turismo provinciale ha da
to nel 19fi5 lire I9.fi3.V744.!W0 
di entrate. Esiste in provin
cia un'attrezzatura notevole: 
oltre 700 esercizi alberghieri 
e circa 10 mila extralberghie-
ri. con 5 mila dipendenti de-
nur.ciati. 

« Ma migliaia di altre per-
sone lavorano per il turismo. 
dagli affittacamere agli adder 
ti agli impianti sportivi. ecc. 
I-i provincia ha comunque 
ampie possibilita di svilup-
po e l*Ente svolgc a tale sco
po propaganda pubblicitana 
— purtroppo secondo le pos
sibilita finanziarie concesse 
pli — in Italia e all 'esiero: 
manifestazioni, opuscoli, do 
cumentari . 

«Quest 'anno si sono espe 
rimentate altre forme di pro
paganda che hanno dato buo-
ni risultati L'Azlenda di sog-
giomo del centro Cadore ha 
girato la Romagna con una 
carovana pubblicitaria tenen-
do conferenze, manifestazioni 
folcloristiche, proiezlonl del
le bellezze dolomitiche. La 
pubbliclta a mezzo s fampa 
ormai e superata, molto me
glio aUacdare rapport l per-
son*.ii con la possibile cllcnte-

'VKI 

M-' 

I I passo Giau a quota 2236 metri. Sullo ifondo la bellissima Gusela 
del Nuvolau. alta 2593 metri. 

la. Si studiera di ripetere que-
ste iniziative in forma piii or-
ganizzata: a carattere provin
ciale o per zone, per valla
te. rivolgendosi a una clien-
tela diversa, secondo i flussi 
turistici gia in atto 

a I lati nejrr.tivi? La pesar.-
tezza fiscale che molte volte 
ammazza un'attivita sul na-
scere o impedisee lo svilup-
po di una gin esistente. II tu
rismo di montagna ha biso
gno di incentivi seri che. nel
le zone depresse. altre cate-
gorie gia hanno (ad esempio 
gli industriali. gli artigianH. 
Altrimenti gli operatori eco-
namici preferiscono cosirui-
re al mare, dove incontrano 
spese minori. 

« I Ckimuni possono aiutare 
scarsamente. Le infrastnittu 
re di loro eompetenza sono 
gravami assai grossi nello 
stato in cui si trova la finan-
za locale. Perci6 tutto viene 
bloccato. M&nca un'educazio-
ne turistica anche negli ope
ratori economici, come man-
ca un 'adeguata preparazione 

Brofessionale a tutti 1 livel 
— esclusa Cortina per quan

to si riferisce at grandi al-
berghl — a oomlnciare dai ge-

stori gli esercizi Rno alle mae-
stranze. I A viabilita e un'al-
tra remora all'e.spandersi del 
turismo. Non ci sono grandi 
arterie che facilitino la soor-
revolezza del traiTico fra i 
grandi centri industriali del 
Nord e le Dolomiti. Da To
rino. da Milano si preferisce 
scegliere altrove il luogo di 
villeggiatura stagionale e il 
riposo di fine settimana. 

«Le statali esistenti sono 
ormai insufficient i. La viaoi-
lita interna manca totalmen-
te e quando e'e diventa perl-
colosa ad ogni pioggia. dato 
lo stato attuale di disgrega-
zione geofisica della monta
gna. Le valli non sono col-
legate fra di loro. per cui 
luoghi bellissimi restano ta 
gliati fuori dai flusso turisti 
co, come la zona del passo 
Giau, nell'Agortiino, per ci-
t ame uno dei piii belli. Man
ca, a questo proposito, una 
visione eollettiva del proble
ma. Urge la necessita di una 
programmazlone a tutt i 1 11-
velll: di vallata, provinciale, 
regionale, govematlva. 

« II campanilismo ci ucclde; 
1'individuallsmo e una cancre-
na. Solo con scelte omogsae* 

e prioritarie, con una politi
ca di piano, il turismo potra 
vivere in futuro. Invece ognu-
no fa da se: associazioni di 
categoria. Pro Loco, aziende, 
privati. Si sperpera tanto de
naro con pochi risultati. Si 
organizzano manifestazioni che 
cancellano il folclore. le tra-
oizioni locali. per lasciare po
sto a cose importate. chias-
sose, dispendiose. Se avessi 
spazio citerei tanti esempi». 

I ) . : IJi chi sunn, a S U M avvisii , 
le responsanil i ta dr l l 'a t tua le 
situaziiine da let denunciata? 

R.: «Un po* di tutti: part it i 
politici, associazioni di cate
goria, di settore, Comuni, au-
torita che guidano la vita pub-
blica locale, privati Tuttavia 
mi sembra che il problema 
fondamentale e quello di fa
re opera di persuasione fra 
gli operatori economici affin-
che lascino da parte la vi
sione individualista per quel-
la eollettiva. Ogni zona do-
vrebbe avere un'unica Azien-
d.i di sogginrno, con dirama-
z.oni Pro Loco nei Comuni. 

a II lavoro divenierebbe uni-
tario. meno dispendioso. piii 
reddilizio. anche per lo stu
dio della doppia stagione. che 
ora ben poche zone hanno 
e poirebbero invece avere. Le 
attrezzature devono tener con
to delle esigenze dei turisti e 
non della volonta dei singoli 
operatori. Oggi il turismo di
venta semnre meno stabile, ha 
bisogno di muo%-ersi Si de
vono percio creare centri at-
trezzati per ospitare i turisti 
anche pochi giorni. Nella no
stra provincia abbiamo perso 
ottime occasioni perche non 
potevamo ospitare singoli tu
risti c comitive di nassaggio 

«II turismo sociale e or 
mai una cosa reale. bisogna 
adeguarsi. In contrapposto, 
abbiamo ville e appartamenti 
vmoti perche i proprietari vo-
gliono affittare per l'intera 
stagione o almeno per un me
se. Si veda il villaggio AGIP 
di Borca di Cadore. inattivo 
e altamente passivo. Per for-
tuna verra ora destinato a 
questo tipo di turismo. La 
conferenza nazior.ale sul tu
rismo tenut«isi recentemenie 
ha messo il dito sulla piaga, 
i govemanti hanno finalmente 
scoperto che esso e una mi-
niera. Ma allora bisogna fare 
delle leggi e finanziarie: chie-
dere che lo Stato si impegni 
sul s e r i o " 

D.: • Per finirr ci vuol dire 
cosa ne pensa drllX'niU - va
canze? 

R.: « E* un'ottlma iniziati\-a. 
Serve a puntualizzare i lati 
positivi e negativi del turi
smo. A far conoscere l l t a l ia 
agli italiani. La conoscono an
cora cosi poco! E* un servi-
zio che si rende al turismo e 
not siamo grati a quanti ci 
aiutano nella nostra lmpresa a. 

Tina Merlin 

DALL'INVIATO 

TODI (Perugia), settembre 

II Medio Evo e sovrano a 
Todi. La citta. arroccata in ci-
ma alia collina, cinta di mura 
che ancor oggi permettono lo 
ingresso da una parte sola, 
sembra rimasta immobile nel 
tempo, coi suoi palazzi, le 
sue chiese, i suoi monument i 
religiosi e civili. Persino il Ri-
nascimento e rimasto alle 
porte, col grandioso tempio 
di Santa Maria della Conso-
lazione attribuito al Braman-
te che si incontra salendo ver
so il centro. a testimonianza 
di uno dei tanti miracoli che 
un tempo, nclla patria di .Ja-
copone, fiorivano con ecce-
zionale facilita. 

Todi stessa e una specie di 
miracolo per quella straordi-
naria vita che pervade le vec-
chie pietre e conserva fresca 
la bellezza disperdendo ogni 
impressione di museo. Si puo 
penetrare cento volte nella 
grande piazza centrale e non 
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Una caratterittica produtione del-
I'artigianato di Todi: immagini 
della citta intarsiate nel legno. 

si finisce mai di restarne sor-
presi; la cattedrale, i tre pa
lazzi comunali sette volte se-
colari sembrano ancora i cen
tri di una minterrotta vita 
comunale. Perche questa piaz
za. che oggi e il salotto della 
citta. era l'aren,<o in cui si 
riuniva la popolazione chia-
mata dalla campana di bron-
zo tuttora inscrita nella fac-
ciata del palazzo del Capita-
no. Neppure il vescovo domi-
nava indisturbato. come si av-
verte dalla strana posizione 
in cui e venuto a trovarsi il 
Duomo, mezzo coperto da un 
lato da un massiccio palazzo. 

Questa e una s tona tipica-
mente umbra: a suo tempo. 
infaiti, il Duomo era in cen
tro. Poi. nel Cinquecento. il 
vescovo Cesi Iit:g6 con la po-
tente famiglia degli Atti e co-
storo, per dispetto. costruiro-
no la propria rocca proprio 
sulla strada che eonduceva le 
processioni dalla Cattedrale al
ia chiesa di San Fortunato. 
La faccenda fin) male Un 
paio degli Atti morirono mi-
steriosamente di veleno, co
me allora si usava. II vesco
vo, naturalmente, non ne sa-
peva nulla, ma il palazzo rl-
mase — e ancora esiste — per 
quanto riattato. 

Per inciao, r lcordiamo che 

anche San Fortunato, meta 
della processione, ha la sua 
leggenda: si racconta che la 
chiesa bellissima sia r imasta 
incompiu'o perche i vicini e 
gelosi Orvietani, temendo che 
il proprio Duomo venisse su-
perato in bellezza, catturaro-
no e accecarono I'architetto. 
Questa storia e probabilrr.en-
te inventata. ma in Umbria, 
dove le passioni assumono 
sp'-sso gli aspetti piii scon-
certanti e verosimile. Comun
que sia, sono proprio le irre-
golarita architettoniche, la 
sontuosita delle costruzioni e 
la capricciosita urbanistica — 
f rut to dell'intensa e appassio-
nata vita medioevale — a con
so rvare a Todi quel senso dl 
vita che la rende tanto singo-
lare. 

E piii ancora lo si awe r t a 
quando, ahbadonato il centro 
monumentale, si scende per 
i vicoli, sotto gli archi, t ra le 
case vetuste in cui continua 
a fiorire il nobile artigianto 
del mobile e deirintarsio in 
legno i cui autorevoli modelli 
si trovano nel museo clttadi
no. 

Per queste sue antiche vir-
tii. Todi — oltre ad essere un 
centro apprezzato di studi me-
dioevali — e diventata meta 
di un particolare turismo 
« colto », prima straniero ed 
ora itaiiano. Pare, infatti. che 
anche gli italiani vadano ri-
scoprendo le bellezze del pro
prio paese. I primi ad arri-
vare sono. nel mese di Pa-
squa. austriaci e tedeschi. Poi. 
da agosto a ottobre, tutti gli 
altri: c molti si fermano a 
lungo, attirati dalla quiete e 
dai clima eceellente di mez-
za collina, raccomandato dai 
medici per la cura dei-nervi. 

A Todi. per6. questo af-
flusso turistico. per cui start-
no sorgendo nuovi alberghi, 
viene considerato soltanto un 
principio. I cittadini. giusta
mente fieri della loro citta, 
sostengono che i visitatori sa-
rebbero molto niii numerosi 
se il governo si decidesse a 
costruire le strade per colle-
gare i centri dellTJmbria col 
resto d'ltalia: la s trada per 
Orvieto dove incontrare 1'au-
tostrada del Sole e quella Su-
porstrada E7 che dovrebbe 
coilegare Tarvisio a Roma pas-
sn. ido per Ven«.«.ia, Ravenna 
e ITJmbria. La prima, tanto 
per dimostrare come vadano 
le cose da noi, fu cominciata 
addirit tura nel 1916 dai pri-
gionieri di guerra; la seconda 
va avanti a pezzettini. Tut te 
e due sono costate gia centi-
naia di milioni e aspettano pa-
zientemente il completamento. 

Tuttavia, anche in attesa del
le strade nuove. Todi non e 
Iontana ne da Roma ne da 
Milano. Lasciando I'aurostra-
da a Chiusi o ad Arezzo. si 
imboccano v^cchie vie asfal-
tate che girano dolcemente 
tra le colline, lungo il lago 
Trasimeno, in mezzo al ver-
de. Vie inadatte alia grande 
velocita, ma adattissime alia 
contemplazione dl una natura 
che e sempre t ra le piii affa-
scinanti d'ltalia. 

Rubens TedtscM 
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