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La Maremma alia riconquista di se stessa (per se e pey gli altri) 

Da Punta Ala a Monte Argentario 
i guasti del turismo dei ricchi 

La corsa agli affari ha portato molte distruzioni senza valorizzare il piu ed il meglio della provincia di 
Grosseto - Comuni e Sindacati impostano una svolta - L'offerta di un patrimonio straordinario al godu 
mento culturale e sociale di grandi masse di lavoratori 

GROSSETO, luglio 
E* stata flnalmente supera* 

ta in Maremma la falsa al-
ternativa tra valorizzazione 
del turismo da una parte e 
Eviluppo economlco organlco 
industrlale e agricolo. dal-
l'altra? Questa concezlone, 
che ha costitulto per anni 11 
cavallo di battaglia della spe-
culazicne, di certi ambient! 
politic! ed economic! asserto-
ri piu o meno interessatl del-
l'ipotesi «turlstica » come po
lo di sviluppo, registra oggi 
un forte calo di credibilita. 
Le cause: da una parte la la-
boriosa apertura di nuove pro-
spettive di sviluppo economl
co nel settore chimlco, mine-
rario, agricolo, dall'altra una 
ricca e proficua attivita di 
Entl local! e sindacati declsi 
a conciliare le possibility di 
progresso economico con la 
valorizzazione di un ambiente 
naturale destinato ad un tu
rismo « diverso ». Si dice, a 
ragione, che la provincia di 
Grosseto dispone di un patri
monio turistico forse unico 
per attrattatlve e soprattutto 
per varieta. Un territorio in 
cui si puo scendere dall'om-
bra profonda e i fltti boschi 
dell'alta montagna amiatina 
fino a una costa che in 120 
chilometri di lunghezza, pro-
tesa su un mare di bellezza 
unlca, alterna vast! arenili e 
insenature scogliose, folte 
macchie mediterranee ed am-
pie plnete. Luoghi ideal! per 
il turismo, ed infatti ogni an
no decine di migllala di vil-
leggianti Italiani e stranleri 
affluiscono in questa terra 
dando impuLso a quella che 
improprlamente viene deflni-
ta «industria del turismo ». 

Ma quale turismo? Questa 
e certo una altemativa reale. 
Non e sempre agevole con-
trastare errate concezioni che 
vedono l'unica posslbilita «eco-
logican di salvaguardia delle 
bellezze natural! in un turi
smo di ilite contrapposto ad 
un turismo di massa inteso 
come assalto indlscriminato 
di turbe di villeggianti dediti 
a bruciare pinete, distrugge-
re arenili. inquinare il mare 
e l'atmosfera. In realta ac-
cade esattamente il contrario 
e la nostra esperienza ci di
ce che e il-turismo di-alto 
bordo. la vergogna di un tu
rismo «per soli ricchi» so-
stenuto da grandi concentra-
zioni finanziarie (Pesenti a 
Punta Ala), assertore di una 
linea di insediamenti residen-
ziali segregati. che, ceo la 
speculazione edilizia e la spo-
liazione indiscriminata del 
territorio, ha operato e ope
ra i maggiori guasti. Que-

sto tlpo di turismo signiflca: 
porticcioli privati, vllle im
mense che spianano intere 
colline, progetti di aeroporti 
privati, chlusura al pubbllco 
degli accessi al mare. 

E* la polemica degli ultlml 
giornl quando gli aoitanti di 
Monte Argentario hanno tro-
vato le vie per il mare sbar-
rate da cancelli e presldiate 
da guardie giurate che ve-
gllano sugll agi marinl di qual-
che grosso boss dello spetta-
colo e dell'alta finanza. Ma 
queste aberrazionl non costi-
tuiscono solo un atto di ac-
cusa contro speculator! e am-
minlstrazioni comunali trop-
po compiacenti, denotano an-
che una carenza preoccupan-
te di legislazione. Gli enti 
provinciali per il turismo e 
le aziende autonome di sog-
giorno troppo spesso sono 
centri di potere clientelare. 
La Reglone, che anche nel set-
tore del turismo pu6 rappre-
sentare 11 fatto nuovo e piu 
positivo di questl anni, man-
ca soprattutto di mezzi finan-
zlari per awiare una propria 
attivita programmata. Ma 
torniamo al nuovo impegno 
degli enti local! democratici 
e del sindacati. II piano di 
sviluppo del turismo sociale 
e di massa si articola in que
ste direzioni fondamentali: 
1) organizzazione del tempo 
libero; 2) strutture social! a 
dispesizione dei lavoratori; 3) 
potenziamento della rete via-
rla e dei trasporti. Questi 
impegni costitulscono una ri-
sposta valida agli eccessi pri-
vatistici. l'assunzione di una 
linea che tende a tutelare il 
paesaggio e l'ambiente conce-
dendolo nello stesso tempo al
ia fruizione dei lavoratori e 
delle loro famiglie. 

Non si tratta, come accade 
per il turismo di ilite, di ri-
tagliare una fetta di territo
rio dal tessuto economico-so-
ciale complessivo, si tratta al 
contrario di attrezzare 11 tu
rismo collegandolo alle mol-
teplici esigenze del territo
rio, costruire un ricambio con-
tinuo tra strutture produtti-
ve e organizzazione ricreati-
va e turistica. I piani rego-
latori di molti Comuni del 
Grossetano contengono indi-
cazicni di tal genere. Per tut-
ti ricordiamo la variante co-
stiera al Piano regolatore ge
nerate predisposta dal Comu-
ne di Grosseto, iniziativa di 
grande respiro configurante 
una nuova dimensione turi-
stica, non avulsa. ma colle-
gata organicamente alle strut
ture civil! e del lavoro, una 
altemativa per la massa ve-
ramente notevole di villeg-

Un'immagine panoramica di Roccastrada. 

gianti che d'estate affollano 
tutta la fascia costiera dai 
Monti delllJccelllna al con
fine con il comune di Castl-
glione della Pescaia. Anche 
nell'elaborazione,. del piano 
della Comunita montana il 
turismo trova la sua giusta 
collocazione come aspetto col-
laterale e necessarib dello svi
luppo e non come surrogato 
dello sviluppo stesso. E qua
le passo innanzi rispetto a 
pochi anni fa quando la so
ciety Monte Amiata si face-
va promotrice del progetto 
per un villaggio turistico « do-

rato» (6 miliardi di spesa), 
una sorta di oasi airinterno 
di una zona ormai condan-
nata alia degradazione. 

Altro problema scottante: 
parchi e campeggi. Larga ri-
sonanza e vasti consensl ha 
incontrato la iniziativa del 
Comune di Gavorrano che po
ne attualmente a disposizio-
ne della cittadinanza ben 6 
«parchi pubblici attrezzati» 
in zone tra le piu suggestive, 
a pochi chilometri dalla co
sta. Anche il campeggio puo 
rappresentare una valida 
struttura, ricettiva di vaste 

esigenze popolari, ma si esi-
ge la presenza, il controllo 
o meglio la gestione diretta 
dell'ente locale. I comuni di 
Grosseto e di Orbetello in-
tendono muoversi in questa 
direzione. Per quanto riguar-
da 1'amministrazione provin-
ciale l'intervento prioritario 
in questa fase e diretto al 
potenziamento della rete via-
na, al miglioramento dei tra
sporti, operazione fondamen-
tale in una provincia estesa 
come la nostra. Ma potenzia
mento della rete viaria non 
significa soltanto awicinare 

il mare alia montagna per 
spostamenti rapidi, signiflca 
'soprattutto istituire stabili 
collegamenti con le varie zo
ne di entroterra, scoprire e 
valorizzare aspetti nascosti 
ma non per questo meno in-
teressanti del paesaggio ma-
remmano. La vecchia Marem
ma e tutta qui: nell'entroter-
ra, nel dolce paesaggio col-
linare, nei boschi, negli anti-
chi paesi arrampicati sulla 
roccia. E' il problema grosso 
dei centri storici. Le vestigia 
archeologiche e i monumen-
ti storici di paesi come Ro-

selle, Vetulonia, Sovana, Mas
sa Marittima (gemma della 
Toscana medievale) non de-
vono rappresentare motivo di 
interesse solo per lo studio-
so, ma possono divenire i po-
li di un turismo di massa 
piu «cosciente ed adulto». 
In questo settore il lavoro da 
fare e ancora molto. ma vale 
la pena impegnarsi ii: una 
opera di valorizzazione che 
pub avere risultati forse uni-
ci in Italia. 

Flavio Fusi 

Uiniziativa del Comune 
per migliovare l'ambiente 

Follonica «libera» 
pinete e spiagge 

Uimpianto per eliminare Vinquina* 
mento da rifiuti urbani ha gia por* 
tato positivi risultati 

La citta di Follonica, svl-
luppatasi quasi dal nulla ne
gli ultiml 20 anni, e uno dei 
tantl centri che un po' do-
vunque si accrescono e si 
moltiplicano lungo le coste 
ltaliane. 

Una citta che come molte 
altre si trova ad affrontare 
una infinlta di problem! con 
mezzl finanziari sempre in
sufficient! rispetto alia pres-
sione demografica che rende 
inadeguate le sue infrastrut-
ture sociall. 

Pur nella sua breve storla, 
Follonica ha dimostrato di 
avere due vocazionl, che fino 
a poco tempo fa sembrava-
no essere inconclliabili, al-
meno da una certa visuale 
imprenditoriale. quella indu-
striale e quella turistica. 

Questo perche la baia fol-
lonichese. se da un lato of-
fre non poche attrattive per 
il turismo, con le sue spiagge 
e pinete, alio stesso tempo 
offre un'ottima localizzazione 
industriale, trovandosi sul-
l'asse di sviluppo Livorno-
Civitavecchia, ed essendo lo-
gico sbocco all'interland se-
nese. Questa duplicita di in-
dirizzi, con tutti i gravi pro-
blemi ad essa connessi, non 
poteva che suscitare l'interes-
se dell'Ente Locale che si e 
reso conto che alia base di 
un definitivo decollo econo
mico della zona, non vi po
teva che essere un potenzia
mento delle strutture indu
strial! ed artigianali, struttu
re che possono e devono sa-
persi inserire nell'ambiente 
naturale del golfo senza di-
struggerlo. 

Cio e di estrema importan-
za in quanto la salvaguardia 
delFeco-sistema, anche al di 
la del problema turistico, si-
gnifica salvaguardia della sa
lute. 

Per questo fine l'Ammini-
strazione comunale si e mobi-
litata in tutte le battaglie 
contro l'inquinamento dell'im-
pianto Montedison e comple-
tando essa stessa un moder-
nissimo impianto di depura-
zione che risolve il problema 
degli inquinamenti urbani a 
Follonica. 

Sul problema specifico del 
turismo, consapevoli che esso 
va visto principalmente come 
servizio sociale a favore dei 

lavoratori, e non soltanto co
me movimento di «611te». 
1'amministrazlone ha cercato 
di impostare un rapporto 
nuovo di tlpo comprensoriale 
con i comuni del retroterra. 
da dove proviene la stra-
grande maggioranza dei turi-
sti. 

Pur consapevoli che molto 
resta ancora da fare, 1'Am-
ministrazione continuera a 
seguire con coerenza la linea 
per un turismo popolare, che 
non puo presoindere dalla 
massima liberalizzazione del
le spiagge e delle pinete, 
campo questo in cui si stan-
no ottenendo i primi risultati. 

Da tempo l'amministrazlo-
ne. congiuntamente con quel
la di Scarlino, rivendica 11 
possesso delle pinete, per 
completare su tutto il golfo 
l'opera, gia iniziata per le 
pinete del centro di Follo
nica, di trasformazione in 
parchi pubblici attrezzati. 

Su questo ed altri proble
ms siamo riusciti a coinvol-
gere tutte le forze democra-
tiche progressiste, e soprat
tutto siamo riusciti a supe-
rare I vari interessi partico-
laristici, impegnandoci, tra-
mite la creazione di un Con-
sorzio con il Comune di Scar-
lino, alia realizzazione di un 
porto turistico a Portiglioni, 
ricercando con gli altri co
muni del comprensorio una 
soluzlone definitiva per i nuo-
vi insediamenti tramite la 
realizzazione di un Piano Re
golatore Generate del Com-
prensorio, impostando per 
una definitiva soluzione il 
problema dell'erosione marina 
e delle baracche del Lungo-
mare Italia. 

Questi impegni, insieme a 
molteplici altri che riguar-
dano il turismo, oggi posso
no essere affrontati e risolti 
per la dimensione e le strut
ture organizzative raggiunte 
dal Comune di Follonica, e 
vanno lnquadrati in ' un or-
ganico disegno che apre una 
nuova parentesi che vuole 
mirare a creare nel nostro 
« Golfo » un centro turistico 
ricettivo all'altezza dei tempi 
e delle necessita della Ma
remma Superiore. 

Ovidio Angeluccetti 

PISTOIA: aspetti poco conosciuti del patrimonio artistico toscano 

La Fortezza di S. Barbara 
PISTOIA, luglio 

La cinquecentesca fortez
za medicea di S. Barbara, 
che simbolizza tanta parte 
della storia della citta e 
segna. maestosa e solenne. 
il Iimite tra il centro sto-
rico e la parte moderna 
del tessuto urbano, diverra 
un'importante infrastruttu-
ra culturale. capace di pro-
muovere un uso qualifica-
to e creativo del tempo li
bero. Questo vasto e signi-
flcativo complesso monu-
mentale — adibito, nei se
ct,... a fortezza. pnglone. 
ca=erma — verra recupe
rate alia citta non gia co
me museo o giardino mo-
numentale. isolato e stac
cato dal tessuto circostan-
te. ma come una struttura 
aperta alle esigenze di sva-
go. di riposo. di crescita 
culturale. come un centro 
di vita cul tura l e di ri-
creazione, capace di corri-
spondere a molteplici e dif-
ferenziate esigenze. 

Un impegno in questo 
senso e stato assunto. con 
una larghissima convergen-
za di forze. dal consiglio 
comunale, che ha indicato 
un programma di interven-
ti t»?r un uso soecinJe del 
complesso mediceo. Alia de-
fimzaone di questo pro
gramma si e giunti a con
clusions di un lungo pro-
cesso politico-culturale. che 
dal vaglio di una serie di 
proposte settoriali, matura
te nei passati period! (si 
era pensato in un pr:mo 
momenta ad una mostra 
permanente di ortovivai-
smo e floricoltura; venne-
ro poi altre richieste per 
b» fe.i-1 dol centro :ta!iano 
di studi di storia d'arte e 
di ufficio informazioni del
l'ente provinciate del turi
smo, ecc) . e giunto alia de-
finizione di un uso polie-
dr!co ed aperto della For
tezza. in linsa con le esi
genze affermate dalle cor-
re^ti urr^n:st'che ed ar-
chitettoniche piu aggior-
n^te. 

Owiamente, la condizio-
ne per far assumere al 
complesso monumentale 
questa funzione riqualifi-
cante, e 1'avanzamento dei 
lavori di restauro architet-

II programma per la messa a disposizione del pubblico approvato dal Consiglio comunale - Un prodotto dell'architettura del 
Cinquecento incastonato in vasti spazi alberati - II progetto di valorizzazione in corso di attuazione 

tonico. iniziati, dopo una 
lunga ed estenuante tratta-
tiva condotta per anni tra 
il comune ed il ministero 
per l'acquisizicne della For
tezza, -nei primi mesi del 
"70. sotto la direzione 
dell'architetto Francesco 
Guerrieri, della soprinten-
denza ai monumenti. Oltre 
meta dei lavori sono gia 
stati eseguiti: in sintesi, 
la liberazione del fossato 
sui due lati verso piazza 
Resistenza, la rimessa in 
luce di un lato del quadri-
latero del primo impiantc 
rinascimentale, la libera 
zio dei volumi non monu-
mental! e della loggia a le-
vante, il consolidamento 
delle parti lignee, la rimes
sa in luce della pavimen-
tazione originaria. il conso
lidamento dei soffitti. dei 
solai ed altre opere di re
stauro. Come si puo intui-
re da questi ceimi sul r e 
stauro. la Fortezza e la ri-
sultante di diverse e suc
cessive fasi di costruzione. 

L'attuale struttura cin
quecentesca. (la cui pater-
nit^ sarebbe attribuita al 
G. Battista Bellucci, archi-
tetto militare, detto il 
« Sanmarino». che lavoro 
per Cosimo I; vi sarebbe 
stata la presenza deUTm-
ghero e piu tardd, nel 
1571, quella del Buonta-
lenti. che ha realizzato il 
bastione esterno), e stata 
realizzata su una preesi-
stenza trecentesca. risa-
Iente alle lotte del basso 
medioevo Ua Flrenze e 
Pistoia, che ebbero vicen-
de alteme che portarono 
alia distruzione e ricostru-
zione del complesso. L'in
tervento decisivo b rappre-
sentato da quello rinasci
mentale, di cui tuttavia 
non si conosoe con esatt&z-
za l'inizio dei lavori (vi e 
chi sostiene 11 1538, chi il 
1544). W accertato, comun-
que, che nel 1571 fu rea
lizzato. su disegno del 
Buontalenti il bastione 
esterno. Vi furono poi nel 
Settecento altri lavori di 
comoletamcnto e di siste-
mazione interna. Dopo an
ni ed anni di trattative 
con il ministero della di-
fesa per l'acquisizione da 
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La fortezza mtdicea di Pistoia, nefa ancht coma fortezza tfi Santa Barbara. 

parte del Comune del com
plesso monumentale. si e 
finalmente dato il via nel 
*70 ai lavori di restauro e. 
soprattutto, per iniziativa 
del sindaco, compagno 
Francesco Toni. dell'asses-
sore alia pubblica istru-
zione, Renzo Bardelli. del-
l'intera amministrazione 
comunale, si e dato il via 
ad una serie di incontri. 
sopralluoghi. riunioni per 
il futuro destino della ex 
fortbzza di S. Barbara. 
Tutte iniziative che si 
sono awalse del contribu-
to di idee di vari studio-
si. Tra questi quello di 
due arcbitetti fiorentini. 
Claudio Dal Crobbo e Ste-
fano Tori, che hanno svol-
to una tesi di laurea sul 
restauro e la riutilizzazio-
ne della Fortezza, i quali. 
fra Taltro. hanno sottoli-
neato ropportunita di non 
« cancellare » le successive 
aggiunte architettoniche 
al complesso, che at-testa-
no il modo di pensare e di 
costruire di ciascuna epo-
ca e quello dell'ing. Nata-
le Rauty, che ha proposto 
una diversa utilizzazione 
dei tre «spazi* che con-
traddistinguono la Fortez
za: quello dato dal cortile 
intemo, quello dato dal 
complesso dei fabbricati 
(muro del castello trecen-
tesco. bastion icinquecen-
teschi ed edifici successi-
vi). quello esterno. 

Dunque. rielaborando 
questi contributi e richia-
mando^i alle esigenze ma
turate fra le forze politiche. 
sociali e culturali per un 
uso sociale del complesso. 
sono state presentate in 
consiglio ed approvate una 
serie di proposte. Queste 
mirano a restituire l'unita 
e la visione volumetrica al 
complesso (si e parlato, 
futuro, di liberare la For
tezza dagli addossamenti 
cdilizi esistenti). a realiz-
7/ire attorno ad essa una 
serie di percorsi preferen-
Z3-9P11 che consentano un 
primo awicinamento al 
complesso (s le parlato. 
tra raltro, dl un parcheg-
gio sotterraneo). a stabi
lise un rapporto continuo 
tra la zona verde alli'nter-

no della Fortezza e quella 
all'esterno .ri-aprendo gli 
accessi al complesso. E' 
stata prospettata anche 
ripotesi di una ulteriore 
espansione del verde pub
blico .acquisendo alia citta 
un tratto di vera campa-
gno. da organizzare con 
prati, alberi, spazi liberi 
per il gioco dei ragazzi, 
percorsi per varie passeg-
giate. 

Fra le prime operazioni. 
il « piano», se cosl si puo 
chiamare, prevede la or
ganizzazione dei percorsi 
esterni (quello della cinta 
delle mura). la sistema-
zione a verde dell'area del 
fossato, la sistemaizone di 
attrezzature per i giuochi. 
sculture aH'aperto. illumi-
nazlone per l'uso degli spa
zi intemi anche nelle ore 
notturne. la utilizzazione 
della sommita del torrio-
ne. come *• belvedere». 
Nell'interno potranno tro-
var posto una serie di at
tivita di pariicoiare inte
resse: un centro di lettu-
ra con emeroteca, una gal-
leria per mostre d'arte o 
di informazione. una sa-
letta per riunioni. corsl 
di arti figurative, manife-
stazioni aU'aperto su strut
ture provisorie (concerti. 
spettacoli. ecc.). 

Frattanto. sono state no
minate due commissioni 
per Taltestimento di due 
mostre permanenti: una. 
sull'evoluzione storica del 
monumento (verrebbe si-
stemata nel torrione) l'al-
tra. che dovrebbe svolger-
si lungo il percorso che 
dalla porta trecentesca 
conduce fino alle lapidi 
dei partigiani trucidati dai 
nazisti. che raccoglie te-
stimonianze delle vicende 
stcriche della citta. in mo
do da co?liere. attraverso 
di esse, il legame che ha 
unito la Fortezza ai mo
ment! piu significativl 
della storia di Pistoia. 
Mentre 1 lavori di restauro 
procedono, prendono cor-
po anche le altre iniziati
ve per restituire auanto 
•prima (un anno?) alia cit
ta la «suaj> Fortezza. 

Marcello Lazzerinl 


