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Vie d'accesso dal l ' I t al i a. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. V I E U' A CCK SSO I I A K I T T I M E, V . sotto, - B . V I K D'A CCESSO A S B Z E , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\M\Z. 126. 

A ) - V I E D ' A C C E S S O M A R I T T I M E . 

l " D A B A R I A DITT IAZZO, pae. 121; 2" D A B E I N D I S I A VAT ,OK A , pa-
gina 121; 3» D A B R I N D I S I A P OR T O E D D A , pag. 1 2 2 ; 4" D A V E N É Z U A 
T R I US T E , Z A R A , GR A V O S A E A K T I V A UI , pag. 122. 

Linee di navlgaziona daU 'Italia a ll'Albania . - L ' Ita l ia è tinlta a lI'Al-
l>anla, per via mar ittima , da lince d i navigazione esercite dalla Soc. An . 
rli Navigaz. « Adria tica •, con sede In Venezia, e che ha agenzie a corri-
spondenti nello principa li cittA d 'Ita lia e a Durazzo, Tirana, Valona, Porto 
Bdda, ScAtari e S. G iovanni d i Médua. 

L I N E A 44, B A E I -D UR A Z Z O , giornaliera. Motonavi * Foscari* Gri-
inani », ed eventualmente una motcmave del tip o « BHoni ». Parte da Bari 
alle 23 e a r r iva , Mg. 118, a Durazzo alle 8 del giorno dopo; riparte da Zh*-
rmzo alle 21 e a r r iva a Bari alle 6 del giorno dopo. - Prezzi d i passaggio, 
( scinsi vitto e letto: I» c i . L . I l i ; I I * ci. L . 74; H I » ci. L. 37. 

L U T E A 4 4 -BI S, B A R I - B R I - T O I S I - A L B A S U , giornaliera . MotOTiaciieltlpo 
- Brioni » o « Loredan » oppure Piroscafo « Duino ». La linea parte da 
Ilari domenica alle 15 e arriva, Mg. 136, a Valona lunedi alle 7 per r i -
partire alle 17 0 giungere a Bari martedì alle 7. - Prezzi d i passaggio, 
esclusi vitto e lotto : 1* ci. L. 124 ; II» ci. L . 83 ; UT » ci. L. 41. 

L I N E A 42, V E S É Z I A -D A L M -^ Z U-A L B A N I A -B A R I , settimanale. Moto-
Mvt « Monte Gargano ». Parte da Venezia 11 martedì a lle 24 e arriva, Mg. 484, 
:id Ardivari i l venerdì alle 16, toccando Trieste, Pota, Lvusinpìccolo, Zara, 
.Sebenico, Spalato, Lduotta, Gravosa e Catiaro; alle 17 prosegue per, Mg. 33, 

Giovanni di Médua, donde riparte i l sabato alle 4 ; alle 7 giunge, Mg. 85, 
« Durazzo \a qu i ripari* alle 12 (liungendo a, M g. 54, Valona alle 16.30; r i -
j)a?te alle 23 per, Mg. 11, Sasem dove a rriva domenica alle 0.15. Riparte 
per BAndisi, Bari e Barletta e riprende da B a r i la via dei ritorno 11 lunedi 
.ille ore 12.30, giungendo a Venezia domenica alle 7. - Prezzi d i passaggio, 
esclusi vitto e letto: da Venezia ad Au tiva r i, I ci. Ls t. 2.3.3; I I * ci. Lst. 
1.3.9 ; T U ci. Ls t. 14.6; da Venezia a Valona o a Sascno, 1» ci. Lst. 2.10.10; 
J I * ci. Ls t. 1.14.-; I I I * ci. Lst. -.17 .-. 

L I N E E 43 A andata e 43 B r itomo, VEN£ziA-DAmJ.zU -Al.BAK IA 
GRéL 'T A-SMUUT E- lXoni, settlmannll. Motonave tipo •Brioni». Parte da 
Venezia alle 24 d i giovedì e, toccando Trieste, IHume, Zara, Spalato, lA-
oosta e Gravosa, a rriva , Mg. 547, a Durazzo i l lunedì alle 6; riparte alle 10 
e allo 14.30 dello stesso giorno ginnsre, Mg. 64, a Valona; riparte alle 17.30 
n giunge, Mg. 11, a Saseno alle 18.30; riparte alle 19 per Brinditi (Mg. 62), 
ove arriva alle 24. I l martedì alle 2 riparte per Porto Edda (Mg. lOS), dove 
arriva alle 10 e olle 13 prosegue per Coriii, i l Pireo, Smirne e le Tiole Egee. 
A I ritorno a rr iva a Porto Edda giovedì alle 19 e , ripartendo alle 22, giunge. 
Mg. 774, a Venezia i l martedì aUe ore 7. Prezzi d i passaggio, compresi vitto 
c letto: da Venezia a Durazzo, 1* ci. Lst. 4 .10 .-; I l * ci. Lst. 3 . - . - ; H I * ci. 
Ls t. 1.8.-; da Venezia a Vaion.n, I * cL Lst. 4 .18 .-; n * ci. Lst. 8 .5 .-; I l i * ci. 
Ls t. 1.10.-; da B rindis i a Porto Edda, l * ci. Ls t. 1.6.-; I I ' ci. Ls t. - . 1 7 . -; 
I l i * ci. Ls t. - . 8 . - . 

Nai'oUobre 193S-XVII, in seguito alla riduzione dei servizi di naviffa-
zione dovuta alla situazione iniernationale, funzionano le lintfi indicate sotto. 
Poiché però tali linee possono faeUm. subire variaeioni, si raccomanda di 
rivolgersi sempre per informazioni alle Agenzie della Soc. « Adriatica ». 
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L I N E A 44, BA K I -DUK A ZZO , giocnalicra.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Motonavi •  Foarari >, < <7ri-
monf»ed cventu a lm.u na Afoiojtaw tipo * Brioni: Parto da Bari a lle 23 
e a r r iva , Mg. 118, a Ihtrozzo a lle 8 del giorno dopo; r ipa rte da Durazzo 
a il« 2 1 e a r r iva a B a r i alle 6 del giorno dopo. - i>rezzi a i paBsaggio. esclusi 
vitto c l e tto : 1» ci. L . 1 2 3 ; I I » ci. L . 82j H I » c i . L . 4 l . 

L I N E A 44-BTS, B A R I - B B I S D I S I - A I - B A N U , g i o rnal i e ra . Motonave « lìHn-
diii ». Piir f 8 da B - irl martedì alle ore 16 e a r r iva , Mg. 171, a Porto Edda, mer-
coledì a lle IO, donde r ipa r i e alle 20 pcreaaerc a B a r i giovedì alle 14.- Prezzf 
d i passaggio, esclusi vitto e letto: I»cl. L . 159; II»c l . L . 160; III» ci. L . 53. 

L I N E A 41-42, VEirÉWA-DAlMAZIA-ALBANIA, settimanale. Motonave 
*Moro3ini». Parto da Venezia la domenica pile ore 5 c, toccando Trieste, 
Pota, Ltissino, Zara, Spalato, Làgosta c Gravosa, a rr iva , Mg. 505, a Durazzo 
i l martedì a lle ore 5; riparte alle 7 e alle 11.30 dello stesso giorno a rr iva , 
Mg. 54, a Valona; r ipa rte alle 13, riprendendo la via del r itorno, e giunge 
a Venezia venerdì allo ore 15. - Prezzi d i p.ossaggio, esclusi vitto e ietto: 
da Venezia a Durazzo, l ' c i . L . 2 4 8 ; I I » c i . L . 165 ; I I I » d . L, 83 ; da Vene? .!» 
a Va lona , I » ci. L . 264; I I » ci, L . 176; I I I » ci . L . 88. 

P R E Z Z I D E L V I T T O giornalieri (da pagarsi nelle stesse valute in cu i 
vengono corrisposti i prezzi d i pa.ssagglo): I » ci. L i t . 35; I P c l . L l t . 23.50; 
in» c i . L l t . 9.50. 

P R E Z Z I D E I I E T T I , da pagarsi in lire ita liane per viaggi fra scali ita -
l ia n i dell 'Adria tico fino a Porto Edda e In lire sterline per viaggi per e da 
a l tr i scali. - Per la ] • giornata o fraz. d i giornata : I » ci. L i t . 15; I I » ci. L i t . 
10; I I I » ci . L i t . 5. - Dalla 2» giornata a lla 5» per ogni giornata o frazione: I » 
ci. L i t . 12; I I » ci. L it. 8; U I » ci. L i t . 4. - D a lla 6»giornata iu su. por ogni 
giornata o frazione: I» ci. L it. 8; II» cL L i t . 4; I I I » ci. L i t . 2. 

B I G H E T T I D I ANDATA E R I T O R C O , con riduzione del i o % su l solo 
passaggio. Validità dei b iglietti SO giorni. 

B A G A G L I . - Franchigia fino a 100 kg . per I passeggeri d i I * ci . ; kg. 70 
per la I I * ci . e I I I » ci. Per ogni IO kg. o frazione d i eccedenza di peso sono 
dovu te L . 5 . Per i l deposito del bagaglio i n s tiva : per u n percorso non su -
periore a 2 giorni L 1 per pezzo; per percorso superiore a 2 giorni ma in -
feriore a 4, L . 2 per pezzo; per percorso superiore a 4 giorni L . 3 per pezzo. 

. T A R I F F E F E R I I , T R A ST OR T O D I A UT O V E I C O L I E B I C I C L E T T E : 

Andata And. e Ril. 
B iciclette Ls t. - . 5 . -
Motociclette » - .13. -
Motocarrozzette » 1.3.-
Au tomob lle con Interasse inf. a m. 2.90 » 3.15.- 7.- . - • 
Au tomob ile con interasse oltre m. 2.90. • - . 5 - 10.- . -

I n ta l i prezzi sono oompre.se le spese d'imbarco e sbarco, ma non i 
d i r i t t i doganali. I l passeggero che desidera portare seco la propria auto-
mob ile deve richiedere in tempo che g l i sìa riservato a bordo lo spazio 
necessario. I l trasporto, nonché l'imbarco e Io sbarco, si clTettuano a r i -
schio del passeggero. G li autoveicoli devono presentarsi aU 'imbarco con 
i l serbatolo della benzina vuoto e portare un'etichetta col nome del pro-
prietario e i l porto di destinazione. Quando si rende necessario l'uso d i 
maona, tu t te le spese relative per i l trasporto del veicolo devono essere 
pagate separatam. dal' passeggero. 

L I W E A D E L L A COMPAGNIA J .VDR ANSK A P L O V I D B A : da Gravosa a Corfit 
per Càttaro, Bùdua, Antifari, Durazzo, Valona e Porto Edda, 1 volta la 
settimana, i n 42 ore. 

LtNBA DELLA Co»tPAONIA Z E T S K A P L O V I D E A : da Gravosa a CorlH 
per Càttaro, Durazzo, Valona e Porto Edda, ogni 3 settimane, iu 42 ore. 
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1 ° - D A B A R I A D O B A Z Z O . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bari, V. Fi igl ie della. C.T.X. A vven en d o la, pa i- tenza noUa. 

ndfcte, èi VeJono a l tr o cKe le l u c i d i B a r i , spocìa lm. d e l 

L u n g om a r e C olomb o e d el L u n g om a r e S a u ro, che r a p id a n jon te-

svan is cono. L a n a ve s i d ir igo quu.<il esatfcam. lu n go i l j>.ural-

lelo. A l l e p r i m e l u c i del l ' a lb a , anche d'est»ite, s i è già i n vl . ita 

d e l l ' A l b a n ia . A p p a ion o d a p p r im a le mon ta gn e d e l l ' in to r n o , 

t r a lo q u a l i , con b el temp o, sì r iconosce verso d . l ' a l to c;»,ratte-

r is tico M . T o m o r i ; p o i , a s in . , i l capo P a l i , e più l on ta n o , i l 

capo B o d o n i . I I p r im o , ved u to d a qu a lche d is ta n za , s i p re-

s enta i n a s petto d'ìsoletta con ica , essendo xiru to a l l a to r r a -

fe r ma d a b a s s u re che s i con fon don o con l ' or izzon te m a r i n o : 

più a d - , a l tr e col l in ette, p o i i l m on te dì D u ra zzo che emerge,, 

i n a p ija renza , più a l to d el la realtà e che contìnua i n u n a b r eve 

bassa ca ten a cos tiera , a l l a cu i estremità già a ppa re l a b ia n ca 

D iir a zzo, verso c u i s cendono, d a l l a c itta d el la s u l l ' a l to , dol le 

m u r a d i d ifesa . M g . 118 Durazzo (Durrca), p a g . 144. L a n a ve 

a ttr a cca a l m o l o . 

2° - D A B B I N D I Ì S I A V A L O X A . 

Brindisi, v , Puglie d el la C .T. I . L a n a ve s i s ta cca d a l l a 

b a n ch in a d el la via Regina Margherita (si vede d o m in a n te , d i 

là d a l seno d i Pon en te, i l 3Ion, al Marinaio liaHaiio, a f o r m a 

d i colossale t im on e ) , dh ' igendos i verso i l canale Pigonati, por -

coi-so i l qu a le tr a ver s a i l p o r to es terno, la s ciando a s in . l ' is ola 

di S. Andrea o Bara, col Castello A l fon s in o e i l s ema foro, e 

a d es tra 5 i s o l o tt i , le Pedagne, l ' u l t i m a delle q u a l i ( is ola Tra-

. versa) p o r ta i l fa ro. L a na%-e s i d ir ige verso E - S E ; s i p erd e a b -

b a s ta nza r a p i d a m , d i v i s ta l a cos ta pu gliese. C on t e m p o m o l to 

ch ia ro e s p ecia lm. q u a n d o s p i r a scirocco, s i a vv i s ta b e n p res to 

l ' a l ta cos ta d eg l i Acr ocen vu n i con l ' is o letta d i Saseno, che 

i n p a r te na sconde l ' ingres so d el la b a ia d i V a lon a . S ia n e l l ' a n -

d a ta , s ia n el r i to r n o , l a n a ve s 'a r res ta nel p or ticc io lo d i San 

Nicolò, ' nell'estremità N E del l ' is ola d i Saseno, per i l s ervizio 

d i qu es ta ; p o i en tr a nel la ma gn if ica B A I A D I V A L O N A , cìrcon-

. d a ta d a m on ta g n e d i qu a lch e r i l ievo , t r a n u e che nell'estremità 

s in . , ove l ' u n ico r i l ievo è qu el lo del capo Treportì, che segna 

l' ingrosso del la b a ia ( l ' a l t r a estremità è i l ca po L i n g u e t ta ) . 

A esso fa s egu ito l a cos ta p i a t t a delle s a line d ' A r t a ; p o i in co-

m in c ia l a ca tena del la L u n g a i - a ; a p p a r e, xm poco en tr o te r r a , 

V a l on a coi s u oi m in a r e t i , p o i , s u l l ' a l to , i l paese d i Kà n ina con-

i a s u a domiuanfce for tezza , i n d i , su U a cos ta , l a p i m t a Pelàgia 

col fa r o, e i l r es to d el la b a i a che s i a d d en tr a co l . n ome d i baia 

di Dukati. M g . 73 Porto di Valona {Vlonè o Vlora), p a g . 1 9 2 . 
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P or l a p a r ten za d azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brindisi, y. p a g . 1 2 1 . L a n a ve m e tte 

l a p r u a a S E ; se l a t r a ve r s a ta a vven is se d i g iorno, s i ved r eb b e 

a l u n g o l a p i a t t a cos ta d el la P u g l i a ; d i n o tte ai ved on o i fa r i 

d i C a po C a va l lo e d i S. C a ta ld o d i Lecce, Così p u r e n o n ai 

possono a vv i s ta r e le is ole Pa nò o O th o n i , Merlerà, M a t k r a k i 

e a l tr e I n i n o r i , che f o r m a n o l ' a rcipela go delle isole 0 tòniche, 

le q u a l i a n n u n c ia n o l a g r a n d e is ola d i Corfù, l a cu i p a r te N 

c u l m i n a n e l M . S. S a l va tor e m . 914. D i n o tte s i s corge sol-

t a n to i l F a r o d i Pa n ò. A l l e p r im e l u c i d el l ' a lb a , c i s i t r o v a a b -

b a s ta n za v i c i n i a l l a cos ta ion ica d e l l ' A l b a n ia , che s i l eva a l ta 

e d i r u p a t a a s in . , m e n t r e a d . s i d isp iega l a cos ta N del l ' is ola 

d i Corfù . S i la s cia a s in . i l capo C efa li e sì v a p a r a U ela m. a l l ' a c-

c id en ta ta cos ta a lb a nese, finché, g i r a ta u n a p u n ta , s i s copre 

l a B A I A D I P O R T O E D D A , a b b a s ta n za r ip a r a ta . Presso l a r i v a 

è i l m od es to paese; i n a l to , r ov in e d i u n a chiesa e d i t m ca s tel lo ; 

s u l l a cos ta a l ta , che c o n t i n u a a d . i n d irezione S, s i ved e i l 

con ven to d i S. G ior g io m , lOS , d ie tr o i l qu a le s ta l a depre.5-

s ione d e l l a l a g i m a d i B u t r i n t o . M g , 108 Porto Edda, p a g . 1 4 1 . 

4 0 _ V E N E Z I A A T R I E S T E , Z A R A , G R A V O S A E A K T Ì V A R I . 

Vaiéiia, v . Vèneto d e l l a C . T . I . S i p a r te d a l le Zattere 

ai Oesuaii; m e n t r e l a n a ve percor re i l canale di S. Marco, s i 

d is p iega a s in . l o • s p etta co lo in comp a r a b i l e della p ia zzetta coi 

s u oi m o n u m e n t i m i r a b i l i , d e l la R i v a deg l i S ch ia von i e delia 

I l i v a d e l l ' I m p e r o ; a d . è l ' is o la d i S. G iorg io. .Si oltrepa s s a no 

i G i a r d i n i e s i c o n t o m a l ' is o la d i S. E lon a . la s cia ndo a d . i l 

l à d o e s i esce p er i l Porto di Lido, p r o te tto d a d igh e che s i 

a va n za n o i n m a r e p er p iù d i 3 k m . 

L a n a ve s i d ir ige ver s o E - K E ; dopo a lcu ne ore, s i vede 

emergere l a p u n t a d i S a lvor e , estremità N O d e l l ' I s t r i a , e s i 

en tr a nel golfo di Trieste, l a s c ia n d o a d . i p r o fon d i va l l o n i i s t r i a n i 

e lo c i t ta d in e d i P i r a n o e Capodistrìa , A p p a r e Tr ies te a ddos s a ta 

a l l a b a s t ion a ta d e l C a r s o ; s i d is tin gu on o i l coUe d i S. G iu s to , 

i l f a r o d e l l a V i t t o r i a e, più a s in , , i l b ia n co castellò d i M i r a m a r e , 

S i s b a r ca a l molo dei Bersaglieri (67 M g . ) n el mezzo d e l Po^-to 

vecchio di Trieste. 

Tr ies te, a b , 255 666 , è i l p r in c ip a l e p o r to d e l l ' A d r i a t i co e 

u n a a n i m a t a città m o d e r n a , con a l c u n i p regevol i m o n u m e n t i 

r o m a n i e m ed ioeva l i e d i n t o r n i d i g r a n d e interesse. 

Presso U molo dei Bersau lieri è la piazza deW Unità, i l centro con 1 
palazzi del Governo, del L loyd Triestino e del Municipio. Passando sotto 
l 'u ltimo, s i sale alla Cattedrale {S. Giuito), formata dalla unione d i due 
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: chiese romaniche parallele, costruite sopra u n edillcio romano del I I sec. 
Accanto, u n massiccio campanile con resti roma n i, avanzi del Poro ro-
mano, 8 U Castello, cominciato dal Veneziani nel Trecento. La città ha In -
signi collezioni: Museo Civico dì Storia e d'Arte, Museo Revoltella, d'arte 
moderna. Museo di Storia Naturale, Museo del Mare e Museo del Risor-
gimento; qu es t'u ltimo nel notevole moderno quartiere attorno alla piazza 
Oberdan. V . Venezia Giulia e Dalmazia, della C .T.I, 

S i r e tr oced e d o p p ia n d o l a p u n ta d i S a l vo r e e s i segue l a 

cos ta 0 d e l l ' I s t r i a , s u l l a qu a le s i a ffa ccia no le città d i U m a g o , 

C i tta n ova , P a r en zo , Ro%'igno e Pola . 

Due lince d i navigazione, infilane il canale d i Fasana, chiuso a d. 
dalle isole B r ion i , entrano nel porto (61 Mg. da Trieste) di Pola. Pola, 
ab . 34 090, è impor ta n te porto milita re e città interessante per bei mo-
nu menti r oma n i {l'Arena, ì'Arco dei Sergi, d i finissima decorazione, i l 
Tempio di Roma e d'Augusto, elegantissimo e ben conservato, i resti d i 
due tea tr i e d i porte) e per i l Mtiseo dell'Istria. 

Le navi delle linee che toccano Pola doppiano i l capo Promontore, 
all'estremità S del l ' Is tr ia , poi si dirigono verso S - S E , rasentando l'isola 
t?nie a s in . e g l i is olotti Canidole ed entrano, a 40 M g. da Pola, nel pro-
fondo porto n a tiu a le d i Lussinjylccolo, soggiorno incantevole con clima 
dolcissimo e r icca vegetazione. Poi oltrepassano l'estremità S d i Lussino 
e l' isolotto As inelio, penetrano nel canale di Silba tr a l'Isola omonima 
a s in . e l'isola d i Premu da a d . , ove i l 10 giugno 1918 la corazzata-austriaca' 
S . Stefano f u a ffondata da u n mas ita liano, lasciano a d. gli scogli detti 
Pèttini e sboccano noi bacino donde ha inizio i l eanale di Zara, tra la 
terraferma e l' isola d i XJgliano; in quella è, a 4 6 Mg. da LussinpJccolo, 
Zara, pag. 124 . 

I J C n a v i d el le l in ee che n on tocca n o Po ia , s i ten gon o a l 

la rgo del le B i ' i o n i , d op p ia n o egiaalm. i l ca p o P r om on to r e , p o i 

s i d i r ig on o ver s o N E , en tr a n d o n el Carnato e Quamero. L a 

cos ta i s t r i a n a f o r m a u n a gi'ande a r co; a d , s i d el in ea l'isola-

d i Cb erso, T r a 1 va l l o n i della p r im a s i n o t a l ' im b o c c a tu r a d e l 

cana le d e l l ' A r s a , »Si oltrepa s sa a s in . l a p u n t a N er a , sì per -

<corre l a b a i a d e t t a vallone di Cherso, p o i i l canale di Faresina, 

che s i r e s tr in g e fino a 4 k m . , e s i en tr a n e l golfo di Fiume, l a 

p a r te più i n t e r n a d el C a rna ro, l i m i ta to a s i n . d a l l a riviera del 

Carnaro, celeb re p er l a r icca vegeta zione, i l m i t e c l im a e le 

s ta zion i c l im a t i c h e , t r a cu i L a u r a n a s A b b a z i a . A 57 M g . d a 

Pola s i g iu n g e a Fiume. 

F iu m e , a b . 53 4 0 1 , è u na b ella città d ' a s p e tto m od er n o e u n o 

d ei m a g g io r i e m p o r i d e l l ' A d r ia tico . 

Tra i r icord i del passato si vedono pochi resti d i u n Arco romano, 
la Cattedrale antica ina rimaneggiata e l'elegante chiesa d i S. Vito. - L a 
Fiumara o PL.écinà divide la cittil dal suo antico sobborgo d i Suìab, che 
dal 1924 appartiene a lla lugostóvia. 

Le n a v i ch e f a n n o s ervizio d i r e tto d a F i u m e a Z a r a .si 

d ir igon o ver s o S, p er cor r on o i l canale di Mezzo, t r a l ' is ola i t a -

l i a n a d i C herso e l ' is ola iu gos la va d i Véglia , p o i i l cono/e della 

Corsia, t r a C hers o e l ' is o letta Plàunig, s b occa n o n e l C a m a -

i-olo, che s i p e r co r r e d a N a S, tenendos i a d , a p oca d is ta n za 



12i V I E D ' A C C E S S O 

d azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Oherso ; a s in . s i vedono va r ie isole, d i cvu le p r in c ip a l i sono 

A r be e Pa go, d ietr o le q u a l i s i l eva s u l l a ter r a fer ma 1» gra n -

d ios a b a s t i o n a ta d ei m o n t i V e l eb i t i . F i n a l m . s i g iu nge i n u n 

va s to b a c in o fiancheggia to d a n u meros e isole e che f o r m a l ' i m -

b o cca tu r a d e lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA canale di 2!ara, s u l l a cu i r i v a s in . ( la d . è forma -

t a d a l l a l u n g a is ola U g l ia n o) s i t r o va , a 83 -Mg. d a F iu m e , Zara, 

Z a r a , a b . 12 S3S, ca p ita le s tor ica d el la D a lma zia , j n u n 

te r r i to r i o d i s oli 55 k m q . c ir con d a to d a l l a Iu gos la via per tr e 

l a t i e p er i l q u a r to l im i ta to d a l m a r e , è u n a grazios is s ima città 

che o ccu p a u n a pen is oletta r etta n go la r e e d i a spetto così as-

s o l u ta m en te veneziano che fu d e t t a u n « sestiere in d ivis ib i l e 

d i V en ezia ». 

E ' l a romana Jadera e del periodo romano cousciva 2 colonne e resti 
d i u na porta . Possiede inoltre pregevolissime chiese romaniche, cioè la 
bellissima solenne "Cattedrale, *S. Donato, chiesa circolare ora trasfor-
mata in museo Interessantissimo, 5. Francesco, con magnifico coro inta -
gliato, S. Crisógono, S. otaria, con bellissimo campanile e facciata Ri-
nascimento e S. Simeone, con la magnifica argentea cassa di S. Simeone. 
Kotevoll Inoltre la cosi detta Torre di Bovo d'Antona, la Porta di Terra, 
ferma (1543) e varie case, tra cu i quella Kot-d, con u n incantevole cortile 
del X V sec. 

L e n a v i r ip r en d on o i l cana le d i Z a r a , che più l on ta n o è 

f o r m a to d a l l ' i s o l a Pa s ma n , con tin u a zion e dell ' is ola XJgliano, 

p oi n a v i g a n o t r a n u meros i i- solotti e s cogl i, passano t r a A'er-

ga da a d . e A r t a G ra nde ti s in . , cos teggiano la cos ta u l iva ta 

d el l ' is o la M o r t e r ed en tr a n o fr a le isole che fo r ma n o l 'a rcipela go 

d i Seb enicO . 

Le na vi d i una linea piegano verso E , percorrono i l canale di S. An-
tonio, lungo 3 k m . e largo a l minimo 140 m. . Intagliato nella piattaforma 
calcarea della Dalmazia ed entrano in u n bacino formato dal fiume Cherca, 
ove sorge, a 40 M g. da Zara, SeI>emco, pa tr ia d i Hlccolò Tommaseo, d i cu i 
si vede i l monuviento, d i E . Ximenes, nel giardino pubblico. L'ediflcio 
principale della città è la "Cattedrale, monumento insigne nello stile vene-
ziano d i transizione dal gotico a l Rinascimento, costru ito quasi interani. 
nel '400 da Giorgio Orsini. 

L e n a v i d i r e tte a S pa la to p ros egu ono a S verso i l cana le 

d i Z u r i , p o i s b occano nel ma r e l ib er o e d op p ia n o i l capo Fianca 

(s i s corge ver s o S Lis sa ) , p iegano verso E en tr a n d o n el canale 

di Zirona ( a d . , lo du e isole omon ime) p o i con tin u a n o n e l la rgo 

canale di Spalato, fo r ma to a N d a l l ' is o la B u a , a S da l le isole 

S ol ta e B r a zza , e a r r iva n o a ("9 M g . d a Z a ra ) Spalato. 

Spalato, a b . 25 000, i l p or to p r in c ip a l e d e l l a Iu gos la via , c 

città d i g r a n d is s imo interesse per le g r a n d ios e r ovin e d e l *Pa-

lazzo di Diocleziano, che qu es to im p e r a to r e fece ina lza re nel 

805 e d ove eg l i m o r i n el 313. 

V i sono particolarm. notevoli 4 porte, i l cortile del peristilio. Il 
mausoleo dell Imperatore, poi trasformato In Cattedrale, con u n pittoresco 
campanUe, U Umpio di Giove o à'Eseulapio, che ora ò i l battistero. Entro 
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i l perimetro del pahizzo sorse la città, che p l ii ta rdi si sviluppò anche a l 
d i fuori. Assai interessante è II Museo archeologico, che contiene antichità 
provenienti da Salona, Importante città d is tru tta nel 615 e le cu i vaste 
rovine si trovano a circa 4 km. à N . 

L a na ve s i d ir ige a S verso i l passaggio t r a le isole d i S olta 
e d i B ra zza , n el la così d etta porta di Spalato, la rga 600 m . ; 
p o i fa r o t t a su ll'estremità O del l ' is ola d i Lésina, l a dopp ia c, 
la s cia ndo s u l la d . Lis sa , percorre verso E i l canale di Ciirzola 

(qu a lche na ve s i p o r ta più a S, per toccare- Làgosta, isola i ta -
l ia n a ) , p o i en tr a n el . caJwJe di Sabb-ioncello, t r a l ' isola d i Cùr-
zola i. ove a ppa re l a èraziosa c i tta d in a om on im a , e l a penisola 
d i Sab b ionceU o a s in . , percorre i l canale di Méleda, q u in d i , i l 
cancde dì Calamotla, u n o dei più p ittor es ch i della D a lma zia , e , 
t r a va r ie isolo e i l continente, ' g iu nge a (105 M g . d a S pa la to) , 
Gravosa. Gravosa è i l p or to d i B a gxu a , a b . 16 000, l a più mer i^ 
d ion a le città del la D a lma zia , soggiorno in vern a le , s itu a to i n lu o -
go in ca n tevole , con m i te c l ima e vegeta zione lu s su reggiante. 

Nella sua lunga storia ebbe u n periodo d i Indipendenza e d i grande 
floridezza. La città è tu ttora chiusa da pittoresche mura e torr i ed è ricca 
d i monumenti d i a ito interesse. I l principale d i questi ò 11 «Palazzo dei 
Rettori, eretto da Onofrio della Cava (1436-42) e rifa tto in parte da M l -
cholozzo e Giorgio Orsini (1466). Bella è pure la Dogana, con elegante loggia 
Rinascimento; notevoli la CatUdrale, le chiese d i S. Biagio, d i S. Ignazio, 
del Salvatore e d i S. Domenico; quest'u ltima con beUissimo chiostro. 

S i d op p ia l a pen isola d i L a p a d e s i gode l a vis ta d i Ra gu s a , 

es tr ema mente p ittor es ca , e del la boscosa isola di Lacroma, 

p o i l a costa s ' in flette nel la b a ia d i B r en o , q u i n d i d iven ta u n i -

f o r m e finché v i s i a p re l 'b igresso delle * B O C C H E D I C A T T A B O , 
l a p iù p r o fon d a in cis u r a del la cos ta d a lm a ta , lu n gh e circa 30 k m . 

e compos to d i t r e p ittor es ch i b a c in i t r a a l te mon ta gn e. N e l 

loro fon d o sorge, a 44 M g . d a Ra gu s a , CdU aro, a b . SODO, che 

h a qu a lche a va nzo veneziano e l ' in teres s a nte Cattedrale r o -

m a n ica (S . Trifone). , 

D i qui una carrozz. ardita e con meravigliose viste porta , km. 142, a 
Cettigne, ab. 6367, già capitale del Montenegro; d i là si può andaread An-
tivari, pag., 134, o-a Scùtari, pag. 157. 

L a na ve, U8cit^a da l le B ocche, r ip r en d e l a d ir ez. 5 B , costeggia 

l a penìsola d i Lu a tica , s iipera i l capo Platamon, che f o r m a l a 

baia di ìiiidua, con tin u a lu n go l a cos ta s ca rp a ta , i n cu i s i apròno 

l a rada di CasteMsiua e l a rada di SvUomore, d omin a ta d a l -

l ' en or me roccia che p o r ta l a for tezza tu r c a d i H a j N eh a j e 

in f in e giu nge a (44 M g . d a Càttaro) Antivari, pag. 133. 
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B ) - V I E D ' A C C E S S O A E R E E . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1» D A K O M A A T I H A H A , V . sotto; 2» D A E O M A A BHI ST DI SI EzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. 

K A S A , pag. 127. • 

I servizi da l l ' Ita l ia all'Albania sono eserciti dalla Soc. An . « Ala L i t -
toria» d i B on ia (Aeroporto del Littor io) . 

LiKBA 429, D I R E T T A K O M A -T I R A K A SU tr imotor i Savoia-Marchetti 
S . M . 76, trisettimana le (martedì, giovedì e sabato). Parte da Koma allo 7 
e a rriva a Tirana alle 10; nel ritomo (lunedi, mercoledì e venerdì) parte 
da Tirana alle 11.15 e arriva a U oma alle 14.15. La partenza a l loma av-
viene a ll'Aeroporto del Littor io, cu i conduce u n autobus dalla Sede della 
C . I.T. - ALSA, piazza Esedra, 45 min . prima che pa rta l'apparecchio; a l-
l'aeroporto d i Tirana conduce u n autobus dalla sede della C . I . T . , 30 min . 
prima della partenza. - Tarlila L . 450. Nel prezzo d i tariffa è compreso 
11 premio per l'assicurazione del passeggero per im massimo di L . 100.(X)0. 

L E f E A 420, B ,OHA - BRtirPls I-T i R A l f A -SAX Om c c o - S0ru , trisettimanale 
(lunedi, mercoledì e venerdì), su tr imotor i Savoia-Marchetti S.M.75. Parte 
da Roma alle 7 e a rr iva a B rindis i (km. 490) alle 9; riparte alle 9.,30 e 
giunge a Tirana ( k m . 740) alle 10.25 da cu i r ipa rte alle 10.65 per Salo-
nicco ( km. 1085) e Sofia. Per 11 r itomo, che si effettua a l martedì, giovedì 
e sabato, a r r iva a Tirana , da Salonicco, alle 10.15, riparte alle 11.15 giun-
gendo a B r in d is i alle 12.10; riparte alle 13 e giunge a Roma alle 15. 

Per g l i au tob iis facenti servizio agii aeroporti d i Roma e Tirana, v. 
sopra; a Brìndisi fa servizio u n autobus, dalla banchina prospiciente l'U f-
ficio C . I . T . , 45 m in . prima della partenza. • 

; , 1 ° - D A R O M A A T I R A N A . 

Roma {Aeroporto del Littorio), v . Roma e ditìiorni del la 

C . T. I . — L ' a p p a r ecch io , gu a d a gn a ta q u o ta , s i d ir ige qu a s i 

e s a tta m . ver s o E . A p p a r e verso S R o m a e, più l on ta n o , i l 

m a r e ; ver s o S E , i co l l i L a zia l i . S i s or vola l ' A n ien e all'altezzi» 

del la A c q u e A l b u l e , p o i l a V i l l a A d r i a n a con , a s in . , T i vo l i . 

Verso N s i s corge i l M . Te r m in i l l o ; verso N O i l M . V el in o e i l 

M . S i r en te ; p iù l on ta n o , i l G r a n Sasso d ' I ta l i a . S I s orvola l ' a l ta 

va l le déU 'Aniene con S u b ia co, s i s u pera no i S i m b r u i n i , p o i s i 

vo l a s u l l a V a l Rove to , d omin a n d o a 9 in . l ' a m p ia conca d i Avezza -

n o. S i è o r a s o p r a Pescasséroli, a l cen tro d e l Pa r co N a z. d ' A b r u z-

zo, p o i s i s o r vo l a n o .gli a l t i p i a n i d ' Ab r u zzo ; con v i s ta verso N del-

la b el la con ca d i S u l m o n a ; s i passa s u l la va l l e d e l Sangro, l a -

s cia ndo a s in . i l g r a n dorso d el la M a ie l la . A S, m o l to l on ta n o , 

l a v i s ta s i s p in go fino a l Ma tese. S i tr a ver s a t u t t o i l M ol is e 

pres s 'a poco n e l cielo d i L a r i n o ; a ppa re d i f r on te i l Ta vo -

l iere d e l l a P u g l i a con i l M . G a rga no. S i s or vo la S a n Severo, 

s i la s cia no a s i n . i con tra ft'or ti m er id ion a l i d el gra nde p r om on -

to r io p u g l ies e e, pa s s a ti s op ra M a n fr ed on ia , s ' in izia l a t r a -

ver s a ta d e l l ' A d r i a t i c o , che i n quésto t r a t t o fino a D u ra zzo 

m i s u r a q u a s i 300 k m . R im a n e per qu a lche, te m p o i n vis ta a d . 

l a cos ta p u g l ies e, che s fugge verso S]E. C on b e L tem p o s i sco-

p r on o a b b a s ta n za p res to a s in . , l on ta n o , le isole c le cost-e della 

A E R E E 1 2 7 

D a l m a zia e d i fi 'on te le mon ta gn e a lb a n es i, co l M . To m o r i a d . 

e l e A l p i A lb a n es i a s in is tr a . F i n a l m . s i g iu nge s op ra l a p i a t t a 

cos ta , s i s orvola D u r a zzo, a d . d e l l a qu a le s ' in cu r va liv fa lce 

d el la s u a b a ia , p o i a lcu n e colU ne, e s i scende neU a va l l e a ven -

* ta g l io ove a ppa re T i r a n a . D a l l ' A e r op o r to vm. a u tob u s p o r ta a 

T i r a n a , a l l 'U fficio C . I.T. K m . 690, Tirana, p a g . 140. 

2 0 - D A R O M A A B R Ì N D I S I E T E R A N A . 

Roma [Aeroporto del Liiiorio), v . Roma e dintorni della C . T. I . 

I l percorso è vm poco più verso S d i qu el lo del la l in ea I . S i 

passa s op r a l a s oglia Prenes tina che u n is ce i Ciolli L a zia l i a d . , 

n i M . T i b u r t i n i a s in . , e s i segue l a va l l e d e l Sacco, s or vola n d o 

A n a g n i , F er en tin o e Fres in on e e, p iù l on ta n o , M on teca s s in o; 

s ' in f l la l a va l le d el V o l tu r n o la s cia ndo a s in . i l g r u p p o del M a -

tese, p o i s i s or vola a l l ' in c ir ca B en even to . Se l ' a ppa recch io s i 

t r o v a a d is creta qu ota , s i s coprono i l V es u vio coi golfi d i N à -

p o l i e d i S a lerno. S i p u n t a or a s u l M . Vù ltu re, che s i la scia a 

s in . , s coprendo l a p ia n a dell'ÓEanto. S i s orvola n o le M u r g e , 

pa s s a ndo s op ra A l t a n i u r a , Giòia d e l Colle, A lb erob el lo e M a r -

t i n a F r a n c a nel la regione dei « t r u l l i ». E ' già i n vis ta l ' A d r i a -

t ico , a l l a cu i r i v a s i g iu nge s cendendo n el l ' A er op or to C ivi le 

d i , k m . 490, BH7idisi, v . Puglie d e l l a C . T. I . 

Rip r es o i l volo, l ' a ppa recch io s i d ir ige vers o N E , s u pera ndo 

i 150 k m . d i ma r e che lo d iv id on o d a l l a r a d a d i D u ra zzo. S i 

è q u a s i a ppen a p e r d u ta d i vis ta l a cos ta pu gliese d a B r i n d i s i 

a O t r a n to , che già a p p a re qu el la a lb anese d a l l a b a ia d i V a l on a 

a d . e qu el la d i D u r a zzo a s in is tr a . G i u n t i a q u es t ' u l t im a , n o n 

r es ta n o più d i 25 k m . d i te r r a d a s orvola r e, per giu ngere &\VAero-

porto di Tirana, d on d e u n a u tob u s p o r t a i n città, a l l 'U fficio 

d el la C . I .T. K m . 740 Tirana, p a g . 149. 
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A. D A T I R A N A A SCÙT A R I , V . sotto. - B . D A T I R A N A A S C V T . Ì R I , 
Kt> K « 3 J3 T I R A S A . V. sotto. - C . D A T I R A K A A K Ù K U S , pag. 1 2 9 . - D . 
D A T I R A N A A P E S H K O P I A , pag. 1 2 9 . - E . D A T I R A N A A CÒR I ZA E A R C I -
R OCA ST R O , pag. 1 3 0 . - F. D A T I R A N A A D B VOL I (Bérat), pag. 1 3 1 . - G. D A 
T I R A N A A V A L ONA E A R QI R OCA ST R O , pag. 1 3 1 . - H . D A T I R A N A A S A -
L ONI CCO , pag. 1 3 2 . - Tu tte linee dell'» Ala Littor ia » d i Roma. 

A . - D A T I K A N A A S C Ó T A M . 

K m . 9 3 in 4 0 min . con aeroplani b imotori Breda 4 4 . Parte da Tirana 
martedì e sabato alle ore Y e riparte da Soùtaii gli stessi giorni alle 7 . 5 0 . 
Prezzo Fr.oro 1 0 . Dall'Agenzia dell'» Adriatica » a Scùtari fa servizio u n 
autobus per l'aeroporto, 4 0 min . p r ima della partenza. ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tirana, p a g . 1 4 9 . R a g g iu n ta u n a d is creta .a ltezza , l ' a p p a -
r ecch io volge l a p r u a vers o N . M en tr e a n cora s i è s id l a con ca 
d i T i r a n a , a ppa re a s in . C a po D u r a zzo , che emerge d a l m a r e 
co l s u o for te r i l ievo . A d . , s i d omin a n o b en p res to le co l l in e 
d i Cròia, s u u n a delle q u a l i s i scorge l a città, pag. 16S, r i p a r a t a 
« E d a i M . S ka u d erb eg . A i b os ch i d i qu erce che r ives ton o l a 
p l a g a a N d e l l ' I s h m i , s i a l te r n a n o i p a d u h . Più a v a n t i , s i sor-
vo l a l a p i a n u r a e i l l a r go corso d el M a t i , a vvic in a n d os i a l l a 
cos ta e p u n ta n d o s u Ales s io, p a g . 1 5 5 , ove i l D r i n s i a p r e i l 
pa s saggio t r a i co l l i che d ig r a d a n o d a l l a ca tena d e i V els . S i 
p ros egu e verso N E , m e n tr e l a cos ta s i a l l on ta n a . I n b a s so, 
a l l e p a l u d i e a g l i a c q u i t r i n i s i a l ter n a n o p la ghe boscose, s ot-
t i l i ca tene d i col l ine, t r a t t i c o l t i va t i . Vers o N E clùudono l ' o -
r izzon te l e ca tene e le ve tte d el le A l p i A lb a n es i . I n l on ta n a n za , 
ver s o N , a ppa re i l la go e, b en p res to, s u l la i- iva m er id ion a l e , 
c on l a s u a a l ta c i tta d e l l a , l a città d i Seuiari, p a g . 1 5 7 , a c u i 
s i s cende ( k m . 8 5 ) . 

B . - D A T I R A N A A S C T J T A B I , K I J K B S E T I R A N A . 

K m . 2 8 S In ore 3 . 1 5 . Parte da Tirana i l lunedi e l i giovedì alle 8 . 2 0 
c a rr iva a Scùtari alle 9 ; r iparte alle 9 . 1 0 e arriva a KùkBs alle 9 . 5 5 ; r i -
parte alle 1 0 . 1 5 e arriva a Tirana allo 1 1 . 0 0 . Per i l servizio in senso inverso: 
parte da Tirana alle 8 . 2 0 del venerdì e arriva a Kùkes alla 9 . 2 0 ; r ipa rte 
alle 9 . 3 0 e awlva a Scùtari alle 1 0 . 1 6 ; riparte alle 1 0 . 2 5 e arriva a Tirana 
aUe 1 1 . 0 5 . Prezzo Fr.oro 2 8 . Dall'Agenzia dell'» A la L i t to r i a . d i Kùkes 
fa servizio u n autobus per l'aeroporto, 4 5 min . prima della partenza. 

D a Tirana a , k r n . 0 5 , Sciiiari, v . s opra . L ' a p p a r ecch io 
s ' in n a l za p u n ta n d o tos to verso E , ove r isa le l a v a l l e t t a t r a -
s vers a le d e l D r i n , s u l la s in . d e l qu a le s i d om in a l a fe r ti l e p l a g a 
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d i Z a d r im a . I l t r a g i t t o d iven ta s empre p iù in teres s a n te, poi«ihè 
s i s volge a l d i s op r a d i u n paesaggio s empre varia -t o e m o sso 
d i a l t i p i a n i , d i gole e d i gioga ie, spesso r i ve s t i te d a e st ese fo-
res te d i p i n i e d a pa s col i, e che costitiiìBcono i l mon ta gn os o paese 
dei M i r d i t i . e d e i D u ca g in i , m e n tr e a N l ' o r izzon te è chiu so 
da l le ma s s icce d or s a l i e da lle cime delle A l p i A lb a n es i S etten -
t r i o n a l i ; I n u l t i m o , s i ca la n e l l ' a mp io b a cin o ove i l D r i n B ia n co 
s i u nisce a l D r i n N ero e ove s i r a gg iu n ge, k m . 1 7 9 ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA KiìkSa, 

pa g. 1 7 7 . 

S i r ip r en d o i l via ggio s orvola ndo l a va l le d e l D r i n N er o 
e i l ven ta g l io d i v a l l i e d i gioga ie, o r a n u d e e o r a r ives ti te d i 
b os ch i, che d a n n o ca ra ttere a l la m o n tu o s a regione cen tra le 
d e l l ' A l b a n ia , r i c ca d i paesaggi a l p es tr i . P u n ta n d o verso S E , 
s i passa, s op r a l a m on ta g n a d i T i r a n a e s i scende n e l l a va s ta 
conca , ove s ' a da g ia , k m . 2 9 9 , T i r a n a , p a g . 1 4 9 . 

C . - D A TiRAKA A KljKÉS . 

Km . 1 2 0 in ore 1. Parte da Tirana i l mercoledì e i l sabato alle 8 . 3 0 
t: riparte da KukBs alle 9 . 4 0 degli stessi giorni. Prezzo Fr.oro 2 2 . D a Kajcfis 
u n autobus fa servizio dall'Agenzia dell'»Ala Littoria» per l'aeroporto 
4 5 min . pr ima della partenza. 

Tirana, p a g . 1 4 9 . N el p r im o t r a t t - j s i segue qu a s i s empre l a 
l o t t a per Pes h kop ia , v . s otto. G u a d a gn a ta q u o ta , s i s orvola 
Cròia e i l ma s s iccio del M . S ka nderb eg m . 1 5 2 6 , c u i seguono 
a l tr e m on ta g n e r ives ti te d i b osch i. S i s b occa n el la valle del F, 

Mati, ove b e n p r es to s i scorge i n mezzo a l ver d e l a rossa 
chiazza f o r m a ta d a Barelli con l a s cu ola d el la G en d a rmer ia . 
S i a ttr a ve r s a l a va l l e che s i a l la r ga verso s in . e s i s orvola no 
a l tr e m on ta g n e , ch e verso N cu lm in a n o n e l M , M u n e l a m . 1 9 5 0 ; 
l a zona è b oscosa , r a l legr a ta d a gra zios i l a g h e t t i . S i g iu nge 
nel la voZic del Drin, a l la conflu enza d e l D r i n N e r o n e l D r i n 
B ia n co, ove s i scende p la na ndo fino a 4 0 0 m . e a tte r r a n d o 
s u l ca mp o d i , k m . 1 2 0 , A't;A-^a, .pa g. 1 7 7 , 

D . - D A TiB -V K A A P E S H K O P I A , 

Km . 7 0 iu 3 5 min . Parte da Tirana liraedì, mercoledì e venerdì alle 
T . 3 0 e riparte da Peshkopia (aeroporto Kastrlota ) allo 8 . 1 5 . Prezzo 
Fr. oiu 1 4 . 

Tirana, p a g . 1 4 9 . L ' a ppa recclu o gu a d a gn a sùb ito q u o ta 
.sorvolando l a con ca e q u in d i l a m o n ta g n a d i T i r a n a , d ir igen -
dos i verso N E . In a lza n d os i sempre più e la s cia ndo a s in is tr a 
i l M o n te D a j t i , c i s i a ffaccia s u u n a p iccola conca m o n ta -
gnosa b a gn a ta d a p iccol i cors i d ' a cqu a , con dis tese d i p ietr a me 
e b r evi ca mp ice l l i , s pa rs i d i ra re cose d i c o n ta d in i e d i p a s tor i . 
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. S izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sa le a n cor a s u p er a n d o a l t r i m o n t i con b os ch i d i p in i e d i a b e t i . 
S i passa s op r a l ' a l t a va l l e de l M a t i , che s corre i n u n p r o fo n d o 
s olco; a d . e a s in . s i d o in in a n o le eleva te mon ta gn e e le g r a n d i 
d or s a l i , che s epa rano i b a c in i d e l M a t i , d e l l ' I s h m i , dello S h k u m b i 
e d e l D r i n N er o . Pa s sando a S d e l M o n te B o r d i t m . 2014 a t t r a -
ver s o u n a va l l e tta , s i r a gg iu n ge l a va l le d e l D r i n , c in ta a N , zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A N E e a E da l le g r a nd ios e ca tene d e l D j a l ica e L u mS s , d e l 
E r a b S j d e l V e l i V a r ; a l p ied e s etten tr ion a le d i q u e s t ' u l t im a s i 
a p r e u n b a cin o , ove s i s cende a s p i r a l i per ra ggiu ngere, k m . 7 0 , 
i l ca m p o , a N dì Peshkospia, p a g . 176. 

E . - D A T I K A N A A C Ò R I Z A E A D A R G I R O C A S T R O . 

Km . 209 in ore 1.55. con aeroplani b imotori Breda 44. Parte da T i -
rana 11 lanedi, mercoledì e venerdì alle 7 e arriva a Còriza alle 8; r ipa rte 
alle 8.10 e a rriva ad Argirocastro alle 8.55. I l r itomo si effettua negli stessi 
g iorn i; parte da Argirocastro alle 0.05. arriva a Còriza alle 9.50; r ipa rte 
alle 10 e a rr iva a Tirana alle 11. Prezzo Fr . oro 18. Per l'autobus che 
conduce all'aeroporto d i Tirana, pag. 129. A Còriza, dall'Agenzia dell'» A la 
l i t t o r i a >, fa servizio u n autobus per l'aeòroporto, 40 min. prima della 
partenza dell'apparecchio; ad Argirocastro, dall'Agenzia deU'< Ala Xiit-
tor ia *. 40 min . p r ima della partenza. 

Tirana, p a g . 149. S o r vo l a ta l a conca d i T i r a n a , l ' a p p a r ec-
ch io p t m t a a S E , ver s o l e m o n ta g n e che i n b reve occu p a n o 
t u t t o l ' o r izzon te . D op o p o c h i m i n u t i d i volo nella s t r e t ta c 
l u n g a va l l e d e l l ' A r zen , s i g i imge s op r a u n a fer tile conca , ov ' è 
Elbasan, c o n u n ca mp o d i a tte r r a g g io , o l tr e l a qu a le s i r ip r en d e 
i l vo l o ver s o S E , s op r a l e m on ta g n e , che spesso r a gg iu n gon o 
i 2000 m . . In cis e d a gole p r o fon d e e d a va s t i c ir ch i . A S s i p r o -
f i l a l a m a s s icc ia v e t t a d e l M . T o m o r i m . 2418, i l più e l eva to 
d e l l ' A l b a n i a , m e n t r e a S E e a E , vers o l a Grècia e la Jugoslàvia 
c h iu d o n o i l paesaggio l a cr es ta b ia nchegg ia n te d e l l 'O s tr a vic& 
m . 2384 , l e ve tte d e i G ràmos e i l mass iccio del M . T h a t . 
S i g iu n ge a l L . d i D er id a , d a l l a b e l l a t i n t a m a r in a , con r i v e 
b oscose e spa rse d i villa gg; ! ; s u l l a s p on d a mer id ion a le s i s corge 
i l paese d i JPerparimi, p a g . 174 . S i s or vola n o a notevole a l tezza 
a l t r i ma s s icc i m on ta g n os i , p o i s i sb occa nel la va l le a m p i a , 
l u n g h i s s i m a e s pa rs a d i a c q u i t r i n i d el D evo l i , cve nel la p i a n a 
a S d e l h. M a l i q , s i t r o va , k m . 125, Còriza, pa g. 178. 

S i r i p r e n d e i l via gg io i n d ir ezion e S e S E , s orvola ndo a l t r e 
r e g ion i mon ta gn os e , c u l m i n a n t i a O nel l ' a ffi la ta cres ta d e l -
r O s t r a v i c e m . 2384 e a E n e i G r a mos . S i s orvola i l F . O s u m , 
i c a i a f f l u en ti , a r eg ime to r r e n t i z i o , h a n n o inciso b r evi v a l l i 
e s i p e r d on o i n l o n ta n a n za : u n o d i essi a ppa re più im p o r ta n te ; 
è l a V o ju s s a , s u l le cu i s p on d e s i t r o v a P r em eti , che s i s o r vo l a 
d a p res s o. Poco d op o , o l tr ep a s s a te le u l t i m e p r op a gg in i d e l -
l ' e l e va ta dor s a le d i N e m e r k a , che a ccompa gna l a V o ju s s a 
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stiU a s in . , e i l ma s s iccio ca lcareo d ei L i m x k e r i e s , che n el la 

p a r to più e l eva ta h a l ' a s petto d i s o tti l e cres ta , s i g iu nge a d a l ta 

q u o ta s u , k m . 2 0 9 , Argirocastro, p a g , 202 , s i t u a t a s u l D h r in o . 

, j F . - D A T I R A N A A D E V O L I . 

Km . 73 In 30 min . Parte da Tirana lunedi o sabato alle 9 e liportÈ^ 
gU stessi giorni a lle 9,40 da DevoU. Prezzo Fr.oro 10. D a D evoli u n autobus; 
ia servigio dall'Agenzia dell'» Ala .Littoria » per l'aeroporto, 45 min, prima 
della partenza. 

Tirana, p a g . 149. S or vo la ta l a conca , l ' a p p a recch io volge 
verso S. Poco d op o , ecco Petr e l la , col s u o vècchio cas tello. 
R a g g iu n ta l ' a l tezza dì c. 800 m . , sì s or vo la n o le a mene a l tu r e 
che d ig r a d a n o ver s o i l m a r e d a l mass iccio d e l K r a b S , men tr e a 
S s i p r o f i l a i l M . T o m o r i m . 2418. P iù a v a n t i , s i scorge i l F . 
S h k u m b i , d a l l ' a m p io l e tto s erpeggiante, o l t r e i l qu a le, verso 
S O , s i es tendo l a Musàcchia, ove i l paesaggio s i fa . più p i t t o -
resco. S i vo l a s op r a basse a l tu r e , qu a s i senza r i l i evo s idle p ia ne 
a p er te f r a l ' u n a e l ' a l t r a , sparse d i n u m er os i l a g h e tt i . Su lle u l -
t im e p en d ic i d e l To m o r i , a ppa re i l b a cin o p etr o l i fe r o d i Devoli, 

con c. 500 p ozzi che con le loro t o r r i d a n n o a n ima zion e ài 
paesaggio. S i r a gg iu n ge l a valle dell'Ósum, s u l l a d , d el qu a le, 
a l p iede d i b el le col l ine, u l t i m e p r op a g g in i occ id en ta l i d el M . 
To m o r i , s i t r o v a Bérai; d i f r on te a l paese, s i s tende ( k m . 75) 
l ' a er op or to d i Devoli, p a g . 184, a 14 k m . d a B éra t. 

G. - D A T I R A N A A V A L O N A E A D A R G I R O C A S T R O . . 

Km . 185 In ore 1.20 con aeroplani b imotori Breda 44. Parte da Tirana 
i l martedì, giovedì e sabato alio ore 7.15 e arriva a Valona alle 8.05; ri-
parte alle 8.15 e a rr iva ad Argirocastro (areoporto Oijnolcaster) alle 3.45. 
Per i l r itomo parte da Argirocastro alle 9 e a rriva a Valona alle 9.30; ri-
parte alle 9.40 e a rr iva a Tirana alle 10.30. Prezzo Fr.oro 25. Dall'Agenzia 
dell'» Ala L ittor ia > d i Valona ed Argirocastro fanno servizio gli autobus 
per gli aeroporti; 40 min u ti prima della partenza; dall'U fficio C.I.T. d i 
Tirana, 30 m in u ti p r ima . 

D a Tirana, p a g . 149 , . a V a lon a i l via gg io s i s volge n e l p r i -
m o t r a t t o s u te r r en o on d u la to finché n o n s i a r r i v a i n pros s i-
mità d e l m a r e , ove s i p iega decis a mente ver s o S. S i scorge a 
d . D u r a zzo co l gol fo e l a p en is oletta che l o ch iu d e . S i s orvola i l 
F . A r zen , che s focia a N d i D u r a zzo ; s i passa p o i s op ra i l F . 
S l i k u m b i e s op r a i l paese d i L u s h n j a , a ddos s a to a l le colline 
del la Mu sàcchia ; q u i n d i i l L . d i K r a va s ta , s ep a r a to d a l ma re 
d a u n a s tr is c ia d i s a b b ia . S i scorge t u t t o i m va r i a r e d i acqu e 
e d i ter r e ve r d eg g ia n ti . S u b ito a d . , i l m a r e ; s o tto , l a p ia n u r a ; 
l on ta n o , a s in . , l e m on ta g n e s i su ccedono e s i a cca va l la no a l -
l ' i n f in i to . S i s o r vo l a i l S emen i, le a cqu e d el la V o ju s s a e i l pae-
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s ino d i A r t a , s u l la la gu na om on im a . C ktmincia a p r of i l a r s i la 
b a ia , c on l a l a g u n a e g l i a b i t a t i d i V a l o n a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a l d i l à d el la qu a le, 
iu n go i l m a r e , sì tr ova l ' a erop or to. K m . 100zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Valona, p a g . 103. 

K i p a r t i t i d a V a lon a , sì s or vola i l F . Su scizza , a fHu cate 
d el la V o ju s s a , che s i ra ggiu ngo e Li. cvti va l l e c i a ccompa gna 
s i n .qu as i a d A r g ir oca s tr o . L a p a r te più a l t a d e l l a va l le è cin ta 
d a ^ m on ta g a e che s i elevano s ino a i 2000 m . Presso l a con-
fluenza d e l l a V oju s s a nel D h r i n o s i t r o v a Tep e len i ; poco dopo, 
r is a len d o l a va l l e del D h r i n o , f r a a l t i m o n t i , s i r a gg iu nge, k m . 
185, j l r ^ j r oca s ^ r o , pa g. 202. 

n. - D A TiE AXA A S A L O N I C C O . 

K m . 345 in ore 2.25 con aeroplani tr imotor i Savoia-Marchetti S.M. 
73. Parte da Tirana 11 lunedi, mercoledì e venerdì alle ore. 10.55 e r i -
p- irte da Salonicco i l mir ted l , giovedì e sabato a llo 9.50. DiiU 'Agenzia 
S.E.C.A., via Comnlnou Paatazidou,a Salonicco, fa servizio u n autobus 
por l'aeroporto, 1 ora pr ima della partenza. 

Tirana, p a g . 149. L a r o t t a è pres s 'a p oco qu el la p er Co-
r iza , m a u n p oco più a N . S i segue à r i tr o s o per lu n go t r a t to 
i l corso d e l P . S h k u m b i e q u i n d i s i s b occa n e l b a cin o del 
L . d i O c r id a . L ' in te r o percorso s i s volge s op r a r eg ion i m o n -
ta gn os e: le c im e s i elevano d a 1000 a 2000 m . e più , p er cu i 
l ' a p p a r ecch io d eve teiicr s i a q u o ta p i u t to s to a l ta . S i s orvola 
i l L . d i O c r id a , passando i l confino, d op o i l qu a le le m o n -
ta gn e com in c ia n o a d ab b assa rs i. D a l o n ta n o , u n a s otti l e s t r i -
s cia i n d i c a i l M a r Egeo ; s i vo l a s u l le col l in e e p o i s i sbocca 
i n u n a va s ta p i a n u r a che cir con d a a d a n f i tea tr o l a b a ia d i 
S a lon icco. D ' im p r o vv i s o s i s copre l a città , a ddos s a ta a im a 
b reve a l t u r a , i n {accia a l la s u a b a ia . K m . 345 Salonicco. L n 
l inea c o n t i n u a per ( k m . 255) Sofia. 
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1. - Da Ant ivari a / Corfù 
lungo la costa dell 'Albania. 

CarU a pmj. 168, 170, Ut, 200 e 20S. 

Miglia 200. I servizi d iretti pa£s.ano a l largo dbila costa albanese «• 
10 si avviciuanu solo dal Capo Lingu etta a l canale d i Corfù, ner quale 
tra tto le acquo sono notevolm. profonde. G li a ltr i servizi toccano gii ùl- " 
tim i por ti iugoslavi tU Antiva r l e Du lclgno e I porti albanesi d i S. Oio-
vauni d i Hcdua (importante per recarsi,ad Alessio e a Scùtari), d i Pu -
razzo (Importante per la visita d i Tirana, Cròia, CavAJa, Elba.san e Bérat), 
d i Valona (donde si giunge più rapidam. ad Apollonia, a i centri maggiori 
dell'Albania Meridionale e inoltre a B itolJ In Iugoslavia, oppure a FIO-
r ina e a Oiaimina in Grècia), d i Portò Edda (sussidiario dei precedente 
per recarsi ad Argirocastro o a Còriza, come alle Indicate località d i Ju -
goslàvia e d i Grècia, e particolarmente Indicato per la visita d i Feniki 
c d i B u tr in to) . Per i serv. ma r ittimi, pag. 119. 

A n t i v a r i (serb o- croato B a r ; albanése Tivar; Ali. Mulatovich 

con r i s t . ) , c. 1700 ab . , è i l p r in c ip a le sb occo m a r i t t i m o d el l ' a n -

tico M on ten egr o e capolinea d el la fer r . A n t i v a r i - V i i p a i a r . 
La R.\DA 1)1 A K T I V A K I è formata da lla sporgenza ù&Wsx Punta Vo-

lavica, con u n faro a m. 31, su torretta ottagonale e della portata d i 15 Mg; 
e u na stazione marconigraflca. La rada 6 riparata soltanto dallo scirocco. 
La Pu nta è l'estremità di una catena collinosa, che culmina nella vétta 
Zabia n i . 258. Kel fondo delia Ijaia si scorge, a qualche distanza dalla r ivo, 
la città d i .^ntfvarl, e, alle .«•palio, la catena montuosa del Sutorman, che 
divido i l more dal retrostante lago di .Sciitari. Kel profilo d i essa spiccano, 
da s in. a d., i l conico M. Kosa, 11 M . Rumfja m. 1593, all'estremità d . d i 
una montagna tabulare, e i r gibboso M . Lis in. 

H P O R T O (Prw/nn), a E della pu nta , con.sta d i u n tr . itto a banchina, 
lungo 600 m., fra duo franglonde. Fu costru ito da Ita liani e imvugurato 
11 28 ott. 1909 con l'arrivo della nave « Mòlfetta », della Compapiia d i Na -
vigazione « Puglia w. Sul porto si trovano poche case e lu stazione fer-
roviaria . 

D A L P O R T O D'A X T I V .VR I (Priatan) AD A NT 1 V .4R I carrozz. km. 4.8. L a -
strada passa attraverso i l borgo marinaro ; à k m . 1.7 si stacca a sin. la strada 
costiera per Blìdua e a km. 3, pure a sin., quella per Virpaznr e Cettigne, 
V. sotto; a k m . 4 si trova a sin. la strada per Antiva r i. La vecchia An^ 
tlvari {Stari Bar in serbo), è a 800 m. dal b ivio. F u detta Anlibarium da i 
Romani, perchè sorge d i fronte a B a r i. Kel medioevo appartenne alla 
famiglia Barsa; nel 1402 fu acquistata da Venezia, cui la tolsero 1 Tu rchi 
noi 157], l'anno «tesso d i Lepanto. La ripresero per poco tempo nel 1717 
i Veneziani comandati dall'Ammiraglio Alvise Mocenigo; la distrussero 
I Montenegriiù nel 1877 e nel 1870 fu ceduta dalla Turchia a l Montenegro, 
In ottemperanza a l tra tta to d i Berlino (1878). Ora appartiene alla lu go-
slivlo,. E ' vescovado dal I X sec. o arcivescovado da l 1031. A I piedi delle 
mura della vecchui si è venuta formando la KTTOVA CI T T A , che è u n centro 
commercialo attivo, ovo s'incontrano dàlmati, montenegrini e albanesi, 

All'Ingresso della via principale ai vede, a sfai., u n tnonttm«n/o,. inau -
gurato i l 25 mar. 1835, che commemora i l princ. Nicola del Montenegrct 
liberatore della città, ed È composto con re.sti della città antica: capitelli, 
u n fusto d i colonna, u n leone d i S. Marco, iscrizioni. Percorsa la via , t r a 
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case e magazzini, con forte salita si giunge alla PiMa ocddentale, aporta 
nelle mora dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CI T T Ì T BCCBIA , che è costru ita sopra una collina isolata. 
Le mura , ora In rovina o rafforzate da tor r i {la maggiore d i questo esiste 
tu ttora ) , la cingevano soltanto a O e a S, mentre furono ritenu te Inu til i 
R E e a N . ove II ripidissimo pendio deUa collina basttava a lla difesa. A S l 
Tu rchi eressero una seconda cinta , ancora visibile. L'interno della città 
è u n pittoresco ammasso d i rovine; tu tta via , è possibile percorrere tu tton i 
te strado. A sin. della Porta si vede una sala coperta da vòlta ogivale, che 
forse serviva da carcere. A l centro deUa città è una cappella dedicata a 
S. Oiovanni e ricostru ita nel 1927. V I si vedono pure u n bagno tu rco, con 
varie cupole, c la torre dell'orologio. Nella parte K della città sono rovine 
d i u n castello rettangolare. 

D A I P OR T O D I A S T I V A R I A C E T T I G X B carrozz. km. 81 (autobus pro-
veniente da Dulclgno, pag. 135). D a l Porto alla (km. 3) diramazione a d. 
per Antìvarl, v. pag. 133. Si prende a s in. è poco dopo s'incomincia a sa-
lire, si giunge a l vllia ggiod i Tudiemili, poi, con salita più forte (*vista del-
l'Adriatico) e serpentine, s i a rriva a l valico del Sutorman m . 844, donde 
al apre la vIs U sul lago d i Scùtari e le A lp i Albanesi. Incomincia u na viva 
discesa a eerpentine; si tocca a mezza discesa 11 villaggio d i JAmljani e 
in basso quello d i Boljevié e sì a rr iva a, km. 38, Virparar, ab. 1425, centro 
commerciale della Crmnica, a 2 km. dalla r iva NO del lago d i Scùtari, 
pag. 29. Continuando, sì segue per qualche km. la riva del lago fino alia 
sua estremità NO e si giunge a, k m . 64, Bi}eka m. 22, ab. 4914 (Alò. Ame-
rika), su lle rive d i u n fiumlcello, la Cernoievizza (Crnojevica), che si getta 
nel Iago e che al valica su u n vecchio ponte (è unita a l lago da u n canale 
navigabile). A 400 m. a 8 del paese si trovano, sopra una collina, le ro-
vine nel monaetero di Obod, .ove fu Impiantata nel 1492 la p r ima stam-
peria serba. D a B ijeka si stacca una carrozz. per Podgorizza e Scùtari, 
pag. 157. Comincia ora una forte salita a serpentine, al, k m . S7, Belve-
dere m. 780, donde si domina u n bel panorama sul lago dì Scùtari, le A lp i 
Albanesi e la catena della E u mlja . Con discesa a serpentine si a rriva , 
km. 81, a Cettigne {Cetinje; Alò.: Grand. Hotel, 63 letti da 20 a 35 D in . ; 
Xeto-Tork, 25 letti da 25 a 30 D in.) , ab. 6307, antica capitale del regno 
dì Montenegro, oggi facente parte della Iugoslavia c capoluogo della ba-
novlna della Zeta; graziosa e attraente cittadina situata a l centro d i u n 
bacino càrsico. 

D A I P O R T O D I A K T I T A B I A V I R P A Z A R F E R R . k m ; 41 , a scartamento 
r idotto; u na corsa a l g.. In 3 ore. La linea fu inaugurata nel 1906. I l per-
corso è press'a poco quello della carrozz., però la ferr. si tiene generalni. 
a O della strada e, invece d i giungere a l valico del Sutorman, traversa i l 
culmine, all'altezza di circa m. 650, con u na galleria lunga 1400 m . La 
vista è analoga a quella della carrozz., ma u n poco più ris tretta . 

D A I PORTO D I A N T I T A R I A SCTjTARi km. 62. D a l Porto a l ( km. 4) 
b ivio por Antlva r i, v. pag. 133. Si prosegue a d. e, a km. 5, s i va lica su 
vecchio ponte a 3 archi, dì mu ra tu ra , prpbabìlm. di costruzione veneziana 
ma restaurato da l Tu rchi, i l fiume d'Antivari; poi ci si .ivvicina alla costa 
0 d i nuovo si rientra neU 'intcmo. K m . 16 si lascia a d . la carrozz. per D u i-
cigno, pag. 135, e si prosegue in direz. E , a S dei monti Anamali, finche 
al arriva , k m . 35, aUa frontiera lugoslava-albaneso al transito di Moliciani. 
Poco dopo, la strada si a\'vlclna alla Boiana e ne rasenta un'ansa, poi si 
dirige verso N E , riawicina 11 fiume, ove si vedono gl'Impianti della Soc. 
Pescalfa per la pesca del cefali e delle anguille; si vedo la confluenza dei 
K l r i nella Boiana, oltre la qualo è la collina delLv cittadella^ e, a k m . 49, 
si valica la Boiana sopra u n ponte d i recente costruzione; d i là piega a 
sto. lungo i l bazar e giunge a, k m . 52, Scùiari, pag. 160. 

D a A n t l v a r i a D u l c i g n o l a cos ta s ' in tern a a l q u a n to , , p o i 

p r en d e u n a d ir ezione N - S ; a lcu n e ca tene collinose, cop er te d i 

b os ch i o d i b oscaglie ( la ma gg ior e t r a esse è qu ella d e l M . M u -

JDtdcigno. A C O R F Ù Carla, p. m. 136 

zu i a m , 624) e pa ra l lele f r a loro, in con tr a n o n o r m a l m . l a cos ta 

fo r m a n d o a lcu n e ins ena tu re, d etto v a l l i ; t r a esso, l a Vaile 

Kruci e l a Val di Noce; l a seconda è b e n p r o t e t t a d a i ven ti d e l 

I I q u a d r a n te e i n essa, i n caso d i m a r e grosso per 6cbx>cco, 

a p p r od a i l p iros ca fo i n servizio loca le, anziché a D u lcigno. 

JN'eUa V a l d i IS'oce è u n uftìclo d i P o r to e d i D og a n a ; d i là u n 

sentiero con d u ce a D u lc ign o . 

G i r a ta l a punta Menders ( fa ro a l to 34 m , , del la p or ta ta d i 
16 M g . ) , l a cos ta r ip r en d e l a d irezione d i S lS , or l a ta d i p a r a i- . 
lele coll ine boscose ; s i a pre la R A D . \I D U L C I G N O , col p or to 
c l a città o m o n i m a , vis ib ile d a l ma re d a l l a d is ta n za d i 12 m i -
g l ia o r icon os cib i le per u n ' a l ta tor r e e 5 m i n a r e t i . M g . 14 D u i -
cigno (serbo Ulcinj;a.lì). Ulqin) m . 39 , a b . 3748 (Alb., s u l la 
r iva ) , i l p o r to più mer id ion a le della Iu g os l a via , città d 'a spetto 
or ien ta le. 

E ' l 'antico Olcinium o CcMiinium, che sorgeva nella Va l di Noce, 
v. sopra, e che, secondo Plinio, sarebbe stato fondato dagli ab. della Còl-
chìde. Appartenne a g l ' I l l ir i e Roma lo tolse a Genzlo loro re. Fece più 
ta rd i parte dell'impero d'Oriente; nel I X sec. divenne sede vescovUe, 
che fu nel 1030 incorporata ad Antlva r i; passò poi a l Serbi e successivam-
ai principi del Montenegro. Nel 1420 si diede a Venezia, cu i la tolsero nel 
1571 I Tu rchi, C i l e la tennero, salvo una breve occupazione nel 1722, fino 
.-il 13S0. quando, in seguito a una dimostrazione navale fa tta nelle sue 
acque dallo Grandi Potenze europee, dovette consegnarla a l Montenegro. 
-N'el 1916 fu occupata dagli Austriaci, nei 1918 dagli Ita l ia n i; dal 1920 
appartiene a lla Iugoslavia. E* patria d i Giacomo B ianchi scultore deUa 
scuola lombardesca, operante in Romagna ( 1 " metà X V I sec). 

Lungo la marina è la città, moderna, con varie moschee; vi è un mer-
cato frequentato dagli Albanesi. Sopra u n promontorio a O della rada è 
H città vecchia, circondata da mura con torr i ma In quasi completa rovina. 
NeU 'interno %-ivono poche famiglie attorno a u na moschea. V I sono anche 
rovine d i u n castello dominante u n vallone. N el dh itorn l , una sorgente di 
acqua solforosa. 

Le colline Intorno sono piantate d i u l ivi, la cu i coltu ra sarebbe, se-
Tondo la tradizione, stata introdotta dai Veneziani che Imposero a ogni 
famiglia d i contadini d i piantare ogni anno u n certo numero di alberi 
d 'u livo, pena u na mu lta , e non, come si suole narrare, che essi pagassero 
uno zecchino per ogni albero piantato. 

D A D O L C I G N O A S C ÙT A R I CARROZZ. km. 65. L a strada si dirige a K, 
superando tre piccole catene collinose parallele (quella d i mezzo è la ca-
tena del M . Muzura , pag. 134) e, dopo km. 19, sbocca suUa carrozz. da 
Pristan a Scùtari, pag. 134. Prendendo a d. s i va a Scùtari, v. descriz. 
a pag. 134; prendendo a sin., si va hivece a (km. 31) Antlvari, pag. 134, 
o a (km. 35) Pristan, i l porto d i Antivarl, pag. 133. A 1 km. dopo AnU -
vari si stacca la carrozz. per Cettigne (a km. 110 da D u lclgno); i)cr la de-
scrizione, V. i)ag. 134. 

D op o D u l c i g n o l a cos ta , fino a q u i r occios a e a l ta , camb ia 

comp leta m. d ' a s p etto e s i fa p ia tta o a p p en a on d u l a ta , avendo 

a lle spa lle u n a p i a n u r a a l lu viona le, m e n tr e i f o n d a l i d el ma re 

va n n o r a p i d a m . a lza ndos i. L a s p ia ggia c o n t i n u a nel la d ire-

7.ione S E ; a p oca d is ta n za d a D u lc ign o, o l tr ep a s s a ta l a punla 

Derana o Gerana, a l ta 70 m . , s i a pre i l Porto Milena. P rov-
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vis to d i u n a p iccola d iga , o r a i n r ov in a , esso h a sca rs i fon d a l i , 

siccliè è accessibi le solo a n a v i d i p iccolo ca b ota ggio. 

V I sbocca mediante u n canale scavato d i recente, i l lago di Sogagni 
(serbocroato Zogaitko Blato; alb . Ligeni i Zogaj), lungo normalm. 3 km. 
e largo 1, ma che all'epoca delle piogge quadruplica verso £ la sua esten-
sione. 

A 2 M g . a S E del P or to M i l en a sorge d a l ma r e per 4 m. 

10 scoglio Curi Gjeranis, d i colore ross iccio o a ccompa gna to d a 
u n a secca . I I b a s timen to n a viga a l la r go d el la cos ta , d a l la qu a le 
a va nza i l p i a t to d el ta del F i tn iE B O I A N A (BunS), che a ttr a ver s o 
du e r a m i ver s a le su e tor b id e a cqu e n e l m a r o l in o a notevole 
d is ta n za . I l secondo r a m o , qu el lo d i S E , segna i l confino t r a 
Iu g os l a via e A l b a n ia . 

S i d e l in ea or a , a b b a s ta nza n etta m en te , i l G O L F O D E L D R I N , 
11 più a m p io d el la costa a lbanese e che in com in c ia a D u lc ign o 
e finisce a l ca p o Kod on i . L a s u a p a r te p iù in te r n a è l i m i t a t a 
a N d a l l a p ia - tta a cqu itr in os a p ia n u r a d el la B o ia n a , p o i da l la 
u n i fo r m e ca ten a d e l M . B ems ci m . 550, r iconos cib ile facìlm. per 
i l s u o fia nco d i r u p a to verso i l ma r e . E n t r o te r r a , verso E , s i 
vede emergere u n r i l ievo m on tu os o ; è i l M . Vels (Mali i Veljcs), 

b ene ca r a tte r izza to d a l rosso d i qu es to m o n te a m . 1172 e d a 
u n a p u n t a a cu ta più bassa a l la su a .sin., D 51 . K a l m c t i . 

I l f on d o d e l golfo fo r ma la rada di S. Oiovanni di Médua. 

l i m i t a t a d a l l a -punta di S. Giovanni, s perone d el M . Rems ci, i.̂  
d a l la foce d e l D r i n . SùUa p u n ta è u n fa na le s u cos tru zione d i 
m u r a t u r a , d e l l a p o r ta ta d i 3 M g . I fon d a l i d el la r a d a sono a b -
b a s ta nza p r o fon d i e, già a poca d is ta n za daU a cos ta , g iu ngono 
a 20 m . , s i che le n a v i ma gg ior i possono a n cor a r s i à S della p u n ta . 
G ir a ta qu es ta , s i t r o va (M g . 34) i l p or to d i S, G iova n n i d i Médua 
(pos ta o te leg r a fo ; dogana e pol izia ) , che è l o sb occo m a r i t t i m o 
d i Scù tari e d e l N d e l l ' A lb a n ia . 

I l porto è molto angusto : le secche a llu viona li, a O e a E dell'imboc-
catura della baia, negli u ltimi decenni si sono considerevolm. estese, tanto 
da r idu rre i l canale d'accesso a una larghezza d i appena 8 m. e i fondali 
a circa va. 2.50. Oltrepassato i l canale, i fondali aumentano, ma non u ol-
furmem., fino a B m. In alcuni pu nti. I l processo d'Interrimento, clie s i 
svolge con una certa rapidità, tende a congiungere le due secche e qu indi 
a sopprimere i l porto. Ma l' Ita lia ha già disposto l'inizio delle opportunr-
opere d i difesa e d i dragaggio. JX porto d i San G iovanni d i Médua -vivrà, 
anzi la sua importanza aumeuter.\. Prosentcm. soltanto "i piccoli 
velieri e 1 motopescherecci possono entrare nel porto, mentre le navi ita -
liane della linea 42, le sole che v i approdano In servizio regolare d i linea, 
debbono ancorarsi a l largo, a l d i fuori delle secche. I l movimento nel 193" 
é s tato: motonavi italiane 94, velieri albanesi 38, velieri esteri 41, pjvs-
soggeri 131, merci 2759 tonn., bestiame capi 525. I l porto è provvisto d i 
2 pontU t e d i 2 fanali, d i cui uno è alla testata del pontile deH'A.O.I.P., 
Ufficio d i Porto 0 d i Dogana (con modesti magazzhii). Serv. d i naviga-
zione, pa g . 119. 

8. G iovaimi d i Médna (Shen-Gjin) è u n villaggio d i c. 100 ab . (popolaz. 
molto fluttuante), dediti parte a l commercio e parte alla pastorizia. Lo r l -
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cordò G . Cesare nel suol « Commentari de Bello C ivili », come porto d i . 
2fi;mphaeum. I l nome moderno compare per la 1» volt» nel 1318. - A 
0. 300 m. da l paese, nel declivio della collina, è la chiesa d i S. Giovtmm 
Battista IShln'GOn), piuttosto antica e da poco restaurata, che ha da to 
i l nome a l paese. 

D A S . G I O V A N N I D I MÉDUA A D A L E S S I O carrozz. km. 7.2 (autocorr.)^ 
diretta a SE. Si rasenta a sin. i l piede dello collino rocciose di Hemsci; a i 
hanno a d. le bassure delia foce del D rino, che formano la palude Geremia, 
ove al vedono ruderi d i mura e grossi anelli d i ferro, avanzi dell'antico 
porto d i Alessio, interrato poi daUe a lluvioni del D iino. Si giunge a u n b ivio 
Tù. 23, ove s i sfAcca a sin. la carrosz. per SciStari ( a k m . 46 da S. G iovanni), 
pag. 156, s i tiene U d., s i valica i l Brino su l ponte di Alessio e si a rriva a. 
km. 7.2, Alessio, pag. Ió5. D i qu i l a carrozz. continua per, km. 83 (90.2 
d a S. (jiovannl), Durazzo, v. pag. 143. 

L a n a ve p u n t a verso SO , p er d op p ia r e i l Capo B od on i . D a 

S. G i o va n n i fin qu a s i a l p r om on to r io , i l fondo del golfo d el D r i n 

è f o r m a to d a u n a spiaggia p i a t t a e p a lu d os a ; è la p ia n u r a d e l l a 

Bregurnàzia, cos ti tu i ta da l le a l l u vion i , d i t r e fiumi, i l D r i n o , i l 

M a t i e l ' I s h m i . LI p r im o è n a viga b i le d a n a ta n t i fino a d Ales s io 

e i l s econdo, d u r a n te l 'epoca delle p iogge, fino a l paese d i G ù rz. 

S i ved on o n el l ' in ter n o le r ovin e d e l castello d 'Aless io e n el lo 

s fon d o va r ie mon ta gn e, t r a cu i l a ca ra tter is tica m on ta g n a ta - . 

b u l a r e d i Cròia (a lb . Jvru ;o) . 

L a p a r te mer id ion a le d e l gol fo, cioè lo specchio d i m a r e , 

a f o r m a fa lca ta , d a l l a foce d e l M a t i a l Capo H od on i , f o r m a l a 

rada di Bodoni, b en p r o te tta d a i ven t i mer id ion a l i . K e l s u o 

p r i m o t r a t t o l a sp iaggia ò a l ta e pa lu dos a e v i sbocca l ' I s h i n i , 

n o n n a viga b i l e ; i l secondo t r a t t o è fo r ma to da l la ca tena c o l l i -

nos a del M u zU (Mrili M u zh l l i t ) , a p rofilo m o l to ir regola re e 

boscosa e che giùnge fino a 205 m . L a su a estremità, d i r e t t i 

v'erso K O , fo r m a i l Capo Rodoni (Muskcli Skanderbeg), d i -
r u p a to e P l t o 30 m . Esso è con tor n a to da scogli e d a secche, 

sì che b isogna doppìa ilo a 2 m ig l i a d i d is ta nza . E ' i l più 

cos p icu o r i l ievo della costa a lb anese a N d i V a lon a e sos tiene 

u n fa r o . 

G i r a to i l C apo Rod on i , i l b a s timen to s i du- ige verso S-SO 

per su pera re i l Capo P a l i . T r a qu es ti du e ca p i l a cos ta s i a d - , 

d e n tr a for ma n d o d u e in s en a tu ra fa lca te ; l a p r im a t r a i l C a po • 

R o d o n i e l a foce del l 'A r zen , s i ch ia m a baia di Lales. E s s a è 

f o r m a ta d a l rpvescio d el la ca tena d e l S lu zl i e da u n a s p ia gg ia 

p i a t t a genei-ata da l le a l l u vion i deU 'Arzen . A circa I k m . a N 

d el la foce d i qu es to, è l a località d i Ruokoli, con u n p iccolo p o n -

t i l e . T r a lo sbocco d el l ' A r zen e i l capo P a l i , la costà a s emi-

cerch io fo r m a l a rada di Capo Pali. 

I l Capo Pali, d a l p rofilo con ico, è l ' u l t i m a elevazione d i 
i m a ca ten a coll inosa ohe l 'u n is ce a l M . D u ra zzo, sorgente a N 

d e l l a città om on im a : Ta n to i l cajx», q u a n to le a l tr e eleva zion i 

che l 'u n is cono a l la m on ta g n a , p er essere c ir con d a ti d a de-
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pressioni qu a s i a l i ve l l o d e l ma r e , s emb ra no, a nche d a brève 

d is ta n za , delle v e r e i so l e . . 

G i r a to i l Capo P a l i , a p p a r e n c t ta m . , a 10 k m . d a qu es to, 
l a ca ten a d e l M . D u r a zzo (D u rrS s ) , d a l la cros ta boscosa , che, 
n on os ta n te l a mod es tis s ima a ltezza d i 184 m . , r iceve da l l ' is ola -
m en to e d a l con tr a s to con le a l tu r e vic in e u n fo r te r i l ievo . , 
N e l su o p u n to più spoi'gente n el ma r e essa fo r m a i l Capo Du-

razzo, che scende con f ia n ch i d i r u p a t i . 

S i vion e i n ta n to s cop ren do l a B A I A D I D U R A Z Z O , che s i a pre 
a m p ia m a n o n p r o fon d a f r a i l capo D u ra zzo e i l C a po L a g h i 
{Gagji). I l p r im o h a secche verso S fino a 3 k m . d i d i s ta n za ; 
sono le secche di Duraszo, s egna la te a l loro l im i te S d a u n a 
boa d i p i n t a i n rosso. I l s econdo h a scogliere e b a s s ifond i che 
s 'es tendono verso N f in o a l k m . 6.5. L a b a ia , a b b a s ta n za d i -
fesa d a l l a b or a , è in vece esposta a;lló scirocco, perchè qu es to 
ven to d i S E , u r ta n d o con tr o l a cos ta pugliese, r ip iega verso 
qu el la a lb anese. 

A va n za n d o n el la b a ia , s i s copre a s in . l a p ittor es ca cittìi 
d i D u razizo, col cas tello n e l l ' a l to e lo m u r a che scendono lu n go 
l a collina ., m en tr e i l fon d o d el la b a ia p resenta u n b el l ' a l l in ea -
m e n to d i col l ine i n p r i m o p ia n o , t r a le q u a l i spicca i l cos i d o tto 
Sauao Bianco, u n a r u p e a l ta 102 m . s itu a ta a 7 k m . a S E d el la 
città, e xm secondo p ia n o d i mon ta gn e a ccidenta te, t r a cu i i l 
M . D à jti, d i f o r m a con ica , e i l 31. B r is kes cu p u l i for mc. M g . Qì) 

Durasso (Durris), p a g . 143 . 

11 b a s timen to s i d i r ig e verso S-SO a l la rgo della b a ia d i D u -
razzo ; l a città, le col l ine d el la r i v a e le mon ta gn e n e l l ' in te r n o 
rùnangono i n vis ta p er qu a lch e temp o , finché s i g iu n ge a l 
Capo Laghi (Oagji) m . 103, f o r m a to dall'estremità N O d i u n a 
ca tena d i col l ine boscose che c u l m in a n el M . B ice r i t m . 225. 
Pa ssa to i l capo, l a cos ta a s su me u n a spetto des ola to; ò p i a t t a , 
a cq u itr in os a e o r l a ta a qu a lch e d is ta n za d a ca tene d i co l l i a 
j »ofilo im i f o r m e ; essa f a p a r te del la Musàcchia, l a più va 's ta 
p i a n u r a d e l l ' A l b a n ia . C on b e l tem p o s i vede n e l l ' in te r n o , a 
c ir ca 70 fan., leva r s i l ' a l to g ib b o d el M . T o m o r i m . 2480, che, 
p er 1 n a v ig a n t i , è l a m o n ta g n a più ca ra tter is tica d e l l ' A l b a n ia . 

A n d a n d o d a N a S, s i passa d a va n t i a l la foce dello S h k u m b i 
e s u l le col l ine s i ved on o emergere i l con ven to d i A r d en iza m . 202 
e i l con ven to d i P o j a n m . 104. S i scorgono a ppena l a l a g u n a d i 
E r a v a s t a e l a foce d e l S emen i, s oggetta a ca m b ia m en ti con -
t i n u i . T r a qu es ta e l a p i m t a Semeni s'ìncrarva la baia Pielril, 

con sca rs i fon d a l i e m o l t o espos ta . 
L a pvnta Semeni (Skel'o Semanit) s i p r oten d e p i a t t a p er 

c ir ca 5 k m . d a l l a l in ea d e l l a cos ta . A p p en a l a s i è g i r a ta , s i 
s copre a S l ' is ola d i Saseno, d ie tr o l a qu a le s i viene p o i d i m a n o 
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i n m a n o s cop r en d o l ' a l to b a lu a r d o d ei M . Acroceràuni, che a n -

n u n cia n o l a b a ia d i Ya lona . 

S u l l a cos ta s egu ono sa lino e le l a gu n e d i S ol i , d ietr o le q u a l i 
si t r ova n o en tr o te r r a le r ovin e d i A p o l l o n i a ; p o i s i p rotende i l 
d elta del la V oiu s s a (VijosS), che, come g l i a l t r i ma ggior i fiumi 
a lb anes i, con vog l ia u n a grande qu antità d i ma ter ia le a l lu vio-
n a le; essa ò n a viga b i l e d a p iccol i b a s t im en t i fino a Skala Vjosa. 

Più a S l a cos ta r ien tr a , s empre p i a t t a fino a ll' ingresso della 
va s ta laguna d'Aria o di Valoim, o r a a d i b i t a a p is cicoltu ra e 
a sa line. S u b i to d op o in comin cia , co l Capo Peschiera, u n a b reve 
serie d i coU ine che a r r etr a fo r ma n d o Porlonuovo, ins ena tu ra 
n on r i p a r a ta e con acqu e basse, e t e r m i n a a S E n ei Capo Tre-

porti. E sso, in s ieme col Capo L i n g u e t ta , estremità N O degli 
.Acroceràuni, s egna l'ingresso della b el l is s ima B A I A D I V A L O K A 
< Vlone o Vlora), l'accidentalità più m a r c a ta d el la costa albanese 
« u n m ir a b i l e p o r to m i l i ta r e s u l cana le t l ' O t r a n to . Essa è la rga 5-

10 k m . ed h a a cqu e p rofonde o l tr e 15 m . E ' d eter min a ta d a 
du e r i l i e v i m o n t u o s i , che s i b ifor ca n o d a l M . Cikès m . 2050; 

11 r i l ievo or ien ta le , col .nome d i Lungara, s i d ir ige verso N , 
p o i p iega vers o N O degradando ; i l r i l i evo occidenta le, con l ' a n -
tico n omo d i monti Acroceràuni, tien e fin d a l p r in cip io la d i -
lezione N O e, p r o lu n ga n d os i i n u n p r o m o n to r i o {Karaburun) 

d i o l tr e 16 k m . , come a l to e mass iccio con tr a ffor te ( cu lmin a 
nel M , S. V a s i l i m . 839), d e l im ita n e tta m en te la b a ia e te r m in a 
col capo L i n g u e t t a o G lossa. A va n za n d o n el la b a ia , s i viene 
scoprendo V a l o n a , u n poco en tro te r r a , coi s u o i m in a r e t i ; più 
fl des tra , s u l l a r i v a , sono le r ovin e d e l C a s tello, p o i m o n t i p r e-
c i p i t i verso i l m a r e e i l paese d i C a n in a , a l l in ea to s u l l ' a l tu r a e 
con le r o v in o d i u n castello a m . 3S0. 

S otto , s u l m a r e , la punta Pelàgia, con u n fana le s u casa 
b ia nca , a l to m . 25 e della p o r ta ta d i 6 m i g l i a . I l fondo cu r vo 
d el va s to seno s i ch ia m a baia di Duhali ( i l p u n to più in tem o . 
Pascià Limati), p r o te t ta d a ogn i ven to . V i sb occa i l F. Isvani, 

elle nasce d a u n a g r o tta e che, presso l a foce, r iceve i l J^. Du-

kuti; esso è n a vig a b i l e con b a rche. D i e t r o l a b a ia s i etende l a 
va l le d i D u k a t i , ov ' er a l ' a n tica città d i óricum; è f o im a ta da 
naa, p i a n u r a p a r te b osch iva e p a r te a c o l tu r a . Per completa re 
i l g ir o del la b a ia , r im a n e l a base u n i t a e d i r u p a t a d e l p r omon -
tor io d eg l i Acroceràuni, finché s i g iu n ge a l C a po L in g u etta . 

M g . 123 PoHo di Valona, pa g. 192. S i esce d a l l a b a ia d i V a -
lona por i l pas.saggio mer id iona le, t r a l ' is o la d i Saseno a d . e 
le tr e p u n to d i S . G iova n n i , d i Carlovfez.e L i n g u e t ta o G lossa, 
che for ma n o a s i n . l'estremità N d el p r o m o n to r i o d e i M . A cr o -
ceràuni. G i r a to i l Capo L in g u etta , s i en tr a n e l M A R B I Ò N I O , 
lu n go i l qu a le l a cos ta .albanese ca m b ia com p l e ta m . d i a s p etto; 
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d i l e t ta a S E , s i presenta a l ta , con p iccole ins ena tu re. S ono le 

p a r eti q u a s i inaccess ib ili del la C l ierd u n ia ( i n tu r co , Karaburun) 

s elvaggia e d is a b ita ta , r icca d i colore nel le ore p omer id ia n e e 

s olca ta d a ca n a lon i che d i l on ta n o le d a n n o l ' a s petto d el l 'A s p ro-

mon te d i C a la b r ia . 

A c. 16 k m . d a Capo L in g u e tta s i a p r e l a pi- ofonda e sco-
gliosa i n s e n a tu r a d i Capo Orso. N e l t r a t t o seguente g l i A cr o -
ceràuni tocca n o l a ma ggiore a ltezza con le cime E l i a m . 1503 
e A ta n a s io m . 1468; l a cos ta s i m a n t ien e sempre Scoscesa e 
b r u l l a . L e p r i m e piccole in s en a tu re s i p r on u n cia n o i n co r r i -
s pondenza d el le Cime più a l te, comin cia n d o con qu el la d e t ta d i 
O ra mma fca : s u l le r ive rocciose d el p iccolo seno, i n a vig a to r i 
a n t ich i , p r i m a d i dopp ia re C. L i n g u e t t a , a tto r n o a l qu a le i l 
ma r e è d i fr equ en te in qu ieto , in cid eva n o s cr itte d i r a ccoma n -
dazione a l l e divinità e r u d i r i l i e v i d i cu i r es ta a ncora tr a ccia . 

D o p o c i r ca 40 k m . i m o n t i s i a l l on ta n a n o u n poco d a l l a 
cos ta e s on o m e n o i m p e r v i ; in comin c ia l a r eg ione del la Chimara, 

n o ta a n ch e nell'antichità perchè a men a , r icca d 'a cqu e e d i ve-
geta zione. L e p a r eti meno imp er vie d e l l a ca tena sono r ig a te 
d a ca n a lon i n e i q u a l i s i a ccu mu la n o b i a n c h i d e t r i t i , d e t t i « s tr a d e 
b ia nche » {Aspri Ruga), che sp iccano d i lenivano anche d i n o tte , 
men tr e , d i g io r n o s i scorgono ta lor a pevU no da l la d is ta n za d i 
50 k m . A l l ' i n i z i o dcUa ca tena deg l i Acroceràuni, s i p r on u n c ia 
u n passo, q u e l l o del Logora , v. pa g. 206 , a l qu a le p o r ta tm ' a r -
d i ta s t r a d a a s erpentine, opera delle n os tr e tr u p p e d u r a n te 1.-» 
gu er ra motxd ia lc . C omincia u n a serie d i paes i e d i p iccol i p o r t i , 
lu n go l a cos ta or a assai fr a s ta g l ia ta . P r i m o ù Paliasa. 

E ' l 'antica Palaute, ove G. Cesare, che stimò pericoloso approdare 
nei porti miglior i della costa, perchè occupati e sorvegliati dalle navi d i 
Pompeo, sbarcò 20 mUa legioa.-iri e parte della dua cavalleria e tosto, su-
perate le montagne, andò a stabilire i i suo quartiere generale a Orico, 
pag. 205, occupando poi Apollonia, pag. 195, e più ta rd i movendo aU'.os-
sedlo d i Durazzo. 

S egu ono Dhrimades i n a l l o , pa g. 2 0 6 ; p iù i n basso, v ic in o 
. a P o r to S p i l l o , Chimara, p a g . 206, i n s egu ito, a 60 k m . d a 
Capo. L iz ig u e tta , Porto Pa lermo {Panormiis). 

K l 'unioa base notevole fra Strade Bianche e Capo Cèfali. I l suo 
Ingresso è a SO, tr a due promontori abbastanza elevati; uno d i 91 m. 
a NO, l 'a ltro, la purUa Palermo, d i 103 m., a SE. D a lla metà del fondo del 

. porto avanza ima iienisoletta rocciosa che lo divide in due p a r ti e che 
porta u n vecchio castello, eostruito da AH Pascià d i Tepeleni; la parte 
a NO si cliiama iruentUura Armarida, che è l'ancoraggio più frequentato, 
quella a SEinteruUura Siìiikol. A K del forte è l'u fficio dogana, con telefo-
no. La baia è u n buon porto d i rifugio; centro commerciale, alimenta i 
paesi della Chimara e del Kurveleshi. All'epoca della dominazione veneziana 
°ebl)« particoU re Importanza come baee navale contro la pirateria e nel 
dintorni, stille a ltu re, si trovano ancora ruderi d i Costnizioni per vedette. 
Anche sotto la dominazione ottomana fu baso navale. 
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Le operazioni commerciali si svolgono la parto nell'insenatura d i Ar -
marida, specialm. con cattivo tempo, in porte quando II more è calmo, 
alla spiaggia d i Spila (Porto Spillo), s itu aU u n po' più a N e » breve d l -
stouza dal paese d i Chlmara. V i approdano soltanto velieri e piccole barche, 
che fanno trafBico d i cereali, agrumi e ovin i; d i ovini ne Tengono espor-
ta ti circa 2.500 capi all'anno. I l movimento tìel 1937 è stato: velieri a l-
banesi 42, velieri esteri 46 quasi tu t t i ellenici, passeggeri 276, merci 088 
tonnellate. 

Segu ono Borshi e Pikemion, p a g . 207. E ' già i n v i s ta a S 
t u t t a l a cos ta s etten tr ion a le d i . Corfù (greco Kérkyra), col p r o -
lUO dèUa s u a più a l ta v e t t a : i l M . S. S a lva tore (greco Ponto-
crdlor) va. 914, cu i fa n n o corteggio a l la rgo Merlerà (greco JSri-
Jiouska), l ' is ola più vic in a , F a n o (greco Fanòs), l a ma gg iore e 
l a più a l ta m . 406, e a l tr e più a r r etr a te . 

D a qu es to p u n to l a cos ta s i fa d i n u ovo b r u l l a e rocciosa , 
p res en ta ndo perù i l r i l ievo a ccen tu a to d el Capo Cèfali, a p icco, 
iU to 149 m . , che s i t r o va ai k m . 2 0 . d a P o r to Pa lermo. D o p -
p ia to l o , prosegu endo per a l t r i 9 k m . s i a r r i va a , M g . 184, Porto 
E d d a , già Sardi Quaranta (Sarande), lo sca lo m a r i t t i m o dì Có-
i- iza, d i G ia n n in a e d i B i t o l j . 

La b a i* 6 ii porto naturalo del paese; ben riparata dai venti, ampia, 
con acque profonde a poca distanza dalla riva permette l'ancoraggio alle 
più grandi navi. A meno d i 300 m. dalla banchina, prospiciènte la Dogana 
e lunga 100 ra., già si hanno fondali d i circa 20 m., d i natura fangosa; 
però all'ingresso della baia, presso punta Balada, è una secca con fondali 
va riab ili dai 2 a l 4 m. I l porto ha due segnalamenti luminosi; un,fanale 
a luce bianca intermittente a Pu nta Balada e u n a ltro a luce rossa fissa 
presso II porticciolo. 

Non ci sono banclilne o pontili per l'attracco, nè attrezzatura per 
le operazioni d i carico e scarico; soltanto piccoli veUeri possono affian-
care al braccio estemo del porticciolo. Perciò le operazioni commerciali 
s i svolgono a mezzo d i galleggianti: 4 maone per le merci e 14 b a ttelli a 
remi per passeggeri e bagagli. S tivatori maonleri e barcaioli non mancano. 
I l movimento medio complessivo del lavoro è d i 20 tonn. orarle. 

I l porto alimenta i l traffico d i tu tta la regione meridionale del Regno 
ed è, per luiportanza commerciale, I l secondo dell'Albania, l i movimento 
nel 1937 è stato d i 116 navi italiane, 104 Iugoslave, 208 elleniche, 286 ve-
lier i esteri, 3 navi da diporto d i varie nazionalità; passeggeri 5963, toimel-
lato merci 14 000, capi d i .bestiame esportati oltre 1 450. 

I l paese d i Porto Edda (Alb. Pirro; Rist. e caffè; posta e telegrafo; 
Banca Nazionale d'Albania; Banco di Nàpoli; sezióne della « Dante A l i ; 
ghleri»; Agenzia della Soc. •Adriatica» e della t Jadransica Plovidba»; 
autocorriera per Argirocastro), sottoprefettura, ab, 2000 circa (quasi t u t t i • 
cristiani), è forse l'antico Onchesmui (ricordato da Strabene e da Tolomeo, 
e porto d i Fenice, pag. 209). poi detto Santi Quaranta dal titolo d i u na 
chiesa i v i esistente, pag. 142. H a preso i l nome attuale per deliberazione 
del Governo albanese (giugno 1939), in onore della contessa Edda Ciano 
Mussolini, consorte del conte Galeazzo Ciano, Ministro degli Affari Esteri 
d ' Ita lia , U quale ebbe tanta parte negli u l timi avvenimenti albanesL N el 
V sec. era sede d i vescovado. A l tempo della dominazione tu rca , la po-
polazione era quasi tu tta costitu ita da milita r i s tanzlotlla grandi caserme. 
"Importo incominciò ad avere importanza durante la guerra 1916-18, 
quando divenne una base della Marina da guerra Italiana. 

I l paese consta d i un'unica strada la rga . il corto Via. Emanuele, flan-
clicgglato da case che hanno nel pianterreno le botteghe e i magazzini del 
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b axtr e nel piano superiore lo abitazioni. V i ò anche u n brevezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e moderno 
hingomare (Dogana é Telegrafo), dal quale si ha la vista del canale e del-
l'JBOla d i Corfih. V i sorge anche u na Centrale elettrica e v i è u n acquedotto, 
costruito dalla Marina Ita liana . Porto Edda ò luogo d i convegno per i 
cacciatori che trovano nello va ll i della B istriza e nel Iago d i Vivari.abbon-
dante selvaggina, Sulla collina a E (n i. 215) sono Io rovino imponenti d i 
urna bariliea b izantina dei Santi Quaranta, che aveva u n vestibolo, una 
unica navata absidata e 3 capp. per Iato. Si dice che i 40 Santi abitassero 
in u n monastero con 40 celle presso la chiesa. Sopra u n 'a ltra collina a S, 
tr a I ru deri del villaggio b izantino di Likurerì, ai trova u n Castello tu rco, 
che è u n bel punto d i vis ta sul canale d i Corfù. A 0 del villaggio sono resti 
notevoli d i mu ra e tor r i d i una cinta b izantina e, all'estremità S, rovine d i 
una basilica in parte sommersa nel mare. 

D i là d a P o r to E d d a l a cos ta ca mb ia d irezione, vo l g en d o 
verso S-SO, però ma n ten en d os i a l ta e a ccid en ta ta . S i è già 
nell ' ingresso s etten tr ion a le d el C A N A L E D I C O R F Ù ; vers o O s i 
p r ofi la t u t t a l a cos ta N del l ' is ola , a va nza ndo s u g l i a l t r i p r o -
m o n to r i U Capo S. C a ter in a . L a n a ve s i tiene a b b a s ta n za v i -
cin a a l l a cos ta a lb anese, che a va n za con l a p i m t a D e n t a , p o i 
ri ab b assa i n u n a ca ten a d i col l ine costiere, s u cu i s i ved e i l 
con ven to d i S . G ior g io m . 107, che nasconde l a r e tr o s ta n te l a -
g u n a d i B u t r i n t o . 

S i la s cia a d . l ' i s o lotto Tif^noso ( a ppa r tenen te a l la G rècia ) , 
con u n fa ro s u b ia n ca to r r e c i l in d r ica a l to 30 m . , d e l la p or -
t a t a d i 14-15 M g . , q u i n d i s i en tr a nel t r a t t o più s t r e t to d e l 
C a na le: a d . a va n za d a l l ' is o la d i Corfù l a p u n ta S. S te fa n o ; 
m a a s in ', l a cos ta d e l con tin en te a r r e tr a u n poco per f o r m a r e 
u n a b a ia n el la qu a le sono g l ' i s o l o tt i Tetr a n is i ( = q u a t t r o is ole) , 
q\ iind i a va n za d i n u o vo , p or ta n d os i a poco più d i 2 k m . d a l l a 
cos ta cotcirese e p r oten d en d os i , a k m . 12 d a P o r to E d d a , nel 
Capo Scala (Skala). 

G ià s i scopre, d i r e tta m en te a p r u a , l a città d i Corfù , però 
occu l ta ta i n p a r te d a l l ' i s o lo tto d i V id o . G ir a to i l C apo S ca la , 
s i t r o va la Baia di Butrinto, che è la r ga circa k m . 1.5 e s ' in -
te r n a p er qu a s i 500 m . n el la cos ta bassa m a scoscesa. 

V i sboccano, Isella r iva E, i l fiumlcello latito e, nel fondo, i l fiume 
Butrinto, emissario della laguna omonima, pag. 211, e anche del piccolo 
lacfo Almura, dalle acquesalate e che si addentra a SE del capo Scala. 

M e n tr e l a n a ve con t in u a a p u n ta r e verso la città d i Corfù , 
s i vede a va nza re d a s in . , a k m . 7.5 a S del Capo Sca la , i l Capo 

Stilo, p i a t to e basso presso l a r i v a , m a che r a p id a men te s i a l za 
verso l ' i n te r n o fino a 270 m . A S E d e l capo è l'tsolofto Stilo, 

l u n g o 120 m . e a l to 82 . I l C apo S ti l o segna l'estremità O d e l l a 
p iccola baia di Ftelia, d i f o r m a ir regola re. Per essa passa i l 
con fine p o l i tico t r a A l b a n i a e Grècia. 

L a n a ve r a s en ta l ' is ola d i V id o e a ttr a cca , a M g . 200 , a l ' 
Porto di Corfii, a N O del la città d i Corfit. 

2. - Durazzo. 
PiaiUa a pag. H4. ' 

Alb erghi: Isolabella, via Tarabosh, con dipendenza alla spiaggia, 
12 camere da fr . 2.00, buoi» r is t. ; AugusUo, 6 cam. da fr. 2, r is t. ; Ma, 
8 cam. da fr . 2, rist. - Ristoranti (oltre a quelli degli alberghi): Littoria p 
Trieste, entramb i nel corso V itt. Emanuele. 

Posta e telegrafo: piazza Libertà. 
Agenzie marittime: Adriatica e Jadranska Plovùiba, entrambe nel 

corso V itt . Emanuele. - Compagnia Ita liana Turismo (C.I.T.), corso V i t t . 
Emanuele 29. - Banche: Nazionale d'Albania, via Galeazzo Ciano, presso 
i l Porto; di Nàpoli, corso V itt. Emanuele. 

Consolati; Consolato generale d'Inghilterra, via Nahim Frasheri; Agen-
zia Consolare di Frància, via Nahim Frasheri; Console onorano belga, via 
Hoxha Tahs in ; idem giapponese, via Ad r ia tik ; idem norvegese, via Prin-
cipe d i Piemonte; vlem rumeno, via Ismail Qemali. - Seziona della « D a n ir 
Alighieri •, corso V i tt . Emanuele. 

Servizi d i Navigazione. - Della Compagnia Adriatica, a rrivi da Bari ; 
da Venezia por Trieste, Fiume, Zara. Spalato, Làgosta e Oravosa; da Mau -
fredónia per B arletta , B ari, Monopoli, B rindis i e Va lona; da Rodi per le 
altre isole ita liane dell'Egeo, Izmir, Pireo, Corfù, Porto Edda, B rindis i 
e Valona; pu re da Venezia per Trieste, Pola, Lussinplccoio, Zara, Sebe-
uico, Spalato, Gravosa, Càttaro, Antlva r i, S. G iovanni d i Médua; e par-
tenze per B a r i, Rodi, Venezia con due percorsi diversi. Barletta. - Della 
Jadranska Plovidba, a rrivi da Susak e da Valona; partenze per Su3ak c 
per i l Pireo. 

Autorimesse: V. Papa, Haveriku, Ilia Shomo. - Autocorriere: per 
Tirana, 7 corse a l g.; per Scùtari, per Argirocastro, per Bérat, Valona, 
ciascuna 1 corsa a l giorno. 

Durazzo (D u rrés ), a b . 6500 (qu a s i t u t t i mu s u lma n i ) , ò i l 
p or to p r in c ip a l e del l 'A lb a n ia , i l s u o ma gg iore centro com -
mercia le ed è in o l tr e i l nodo p r in c ip a le delle comu n ica zion i 
con qu a s i t u t t e le città d e l l ' in ter n o e p a r tico l a r men te con T i -
r a n a e con l ' A l b a n i a centra le. L a città s i s tende sopra u n p r o -
m on to r io già is ola to, con lo s fondo d e l M a l i D u r r s i t m . 185, 
nell'estremità N del la sua b a ia . H a a s petto i n p a r te d i città 
or ien ta le coi b i a n ch i m in a r eti , le v i e s tr e tte e le finestre con 
le g r a te d i legn o (meridjiè), i n p a r te d i città occidenta le con a l -
cu n i ed if ic i m o d e r n i . Verso S l a città s i p r o l u n g a lu ngo l a cos ta 
.sabbiosa i n u n a distesa d i m od er n i v i l l i n i , che formera nno la -
D imazzo b a ln ea re. 

I Corciresi fondarono qui, secondo Tucidide, la colonia i'Bpidamnos 
nel 627 a; C. Essa prosperò per essere l'unico vero porto in un lunga 
tra tto d i costa a N d i Valona, bene riparato dai venti da l colle di Ma li 
Durrs it e facilmente difendibile poiché allora soltanto una sottile Ihtgua 
sabbiosa lo u niva alla tcrrafexma. E ' probabile che le opere greche trovate 
nelle necropoli Illiriche dell'interno siano giunte attraverso Epidamnos. 
Nel 436 essa fu assediata Invano dai Corinzi e questa fu una delle cause 

t* io condussero alla guerra del Peloponneso. Nel 229 a. C. la città, per 
sottrarsi agli assalti dei piraU U lirici, al alleò con Roma, che ae ne im-
padroni deflnitivametìto dopo l'u ltima guerra Macèdone. Prese allora i l 
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nome d i Dyrradmm e divenne lo scalo più importante della costa d i fronte 
a B r indis i O i l ponto d i partenza della «ia Egnatia, che, quasi continuaziono 
della via App ia (Roma-Brindisi), la u niva a Teualénica (Salonicco) e a 
BUAnzIo. D a D jrrrachium partiva anche u n 'a ltra via , diretta verso S, 
che, por Apott&nia, Aulona (Valona), Oricum c la regione della Chimaera 
(Chimara), giungeva a BiUhrotum (B u tr into) . La città fu soggiorno d i Ci-
cerone, che la disse « Admirahfili* urb$ ; ma la lasciò, disturbato dal suo 
grande traffico. Nel 48 a. C. fu teatro delia lotta tra Q. Cesare e Pompeo 
I l primo, dopo l'audace sbarco degli Acroceràuni, pag. 140, e le difficoltà 
dei rifornimenti attraverso l'Adriatico, ove Pompeo dominava con la 
fiotta, gì volse contro Durazzo, grande arsenale d i a rmi e d i vettovaglie 
del nemico, che chiuse entro una trincea d i 16 miglia , poi, essendo 11 suo 
esercito ridotto a cibarsi d i radici e d i erbe, tentò u n assalto, ma fu ribut-
ta to con gravi perdite e corse pericolo d'essere ucciso. Pompeo, Invece d i 
temporeggiare, come consigliava Catone, si diede, spinto dagli amici, a 
Inseguire Cesare, che s'era r itira to in Tessaglia e nei piani d i Parsalo, no-
nostante la superiorità numerica del proprio esercito, fu battu to. Si dice 
che a D yrrach lu m predicasse S. Paolo; certo è che nel 58 d . C. già v i erano 
70 famiglie cristiane e nel 449 divenne sede vescovile. Con la divisione 
dell'Impero, Durazzo passò a Bisanzio, nel 481 fu occupata dai Goti, d i 
nuovo da l B izantini, due volte dai Serbi, qu indi da Michele zar dei B u l -
gari, che se ne Impadronì dopo lungo assedio. Successivamente fu presa 
nel 1082 da i Normanni d i Roberto Guiscardo, d i nuovo dai Serbi e nel 
1203 da i Crociati; passò a Venéria, che la eresse a ducato, la ripresero i 
B u lga ri e nuovamente i Serbi, qu indi nel 1267 (7 anni dopo veniva quasi 
completamente distru tta dal terremoto) con gli Angioini divenne ducato 
dei pr incip i d i Taranto e d'Acàia. Nel 1373 diventò feudo della famiglia 
del Top ia ; ma, all'avvicinarsi dei Tu rchi, la città invocò l'a iu to di Ve-
nezia, che la tenne d a l 1392 al lóOl, quando cadde sotto i Turchi e l 2/3 
della popolazione si convertirono a li Is lam. Durazzo decadde grande-
mente, cosicché &Ua fine del Settecento aveva u n miglia lo d'ab. o poco 
più. N ei tempi moderni fu occupata brevem. dai Serbi nel 1912;. nel 1914, 
durante i l principato d i GugUelmo d i W ied, fu la sua capitale. I l 7 apr. 
1989 v i sbarcavano, dopo breve combattimento, le tmppe italiane, per 
liberare l 'Alb ania da l domhnlo del re Zog. 

Durazzo, nonostante l'attuale esiguo numero d i cattoHci, è sede di 
metropolitana latina dal X I I I soc, trasformata poi in archìdiocesi. 

Con tante vicende si spiega che della città antica rimanga ben poco. 
Alle distruzioni si aggiunge u n fenomeno d i bradisismo negativo, comune 
a molta parte della costa albanese, per 11 quale 11 livello della città antica 
è Inferiore a quello dell'acqua d'Iuftltrazione, per cu i la ricerca archeologico 
è assai difficile. 

I l PORTO f in dall'antichità h a ca r a tter izza to D u ra zzo come 
im o d e i c e n tr i d i comu nica zioiie f r a l 'O ccid en te e l 'O r ien te 
E iu o p e o . S a p p ia mo che, a l tem p o deU a gu er r a civile t r a Ce-
sare e P omp eo , l ' en tr a ta n el p o r to s i e f fettu a va a ttr a ver s o u n 
s icu ro ca na le che s i a p r iva a l e va n te d i C a po Pa l i , i n località 
« P o r ta R o m a n a » ; p oi v io l en ti m o v i m e n t i te l l u r ic i e l ' a ccu -
m u l o d i fa n go e s ab b ia c l i i iu er o ta l e v i a d i accesso. D eca d u ta 
s otto l a d on u n a zion e tu r ca , D u r a zzo h a ripreso o r a l a n a tu r a le 
im p o r ta n za assegnatale d a l su o r e tr o te r r a . S otto i T u r c h i , 
anche in t e m p i recen ti, i l p o r to era cos t i tu i to d a du e p o n t i l i 
d i legn o, l i m g h i circa 50 m . , p a r a l l e l i e d i s ta n t i t r a lor o u n 
16 zn . A ca u s a d e i b ass i fon d a l i , le n a v i s i a ncora va no i n r a d a 
m o l to a l l a r go , e le opera zion i com m er c ia l i f r a i b o r d i e i p on -
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t i l i s i ciTeb tuavano con b a rche a r e m i . N e l g iu gno 1028 in te r -
vennero i ca p ita l i e i tecn ici i ta l i a n i e i l p o r to d i D u r a zzo r i -
nacqu e a n u ova v i t a . D p rogetto d ei l a vo r i , d e l 1928, è d e l 
Sen. L u i g i L u i g g i ; l'esecuzione e l a d ireziono dei l a vo r i f u a ffi-
d a ta a l C on . d i D i v . T i to C ons ig l i. I l a vo r i , in iz ia t i n e l g iu gn o 
1928, fu ron o u l t i m a t i , s a lvo l ievi modifìcazioni e a m p l i a m e n t i , 
nel giu gno 1934. 

Oggi i l p o r to è difeso d a du e g r a n d i m o l i a r ti f ic ia l i (u no d i 
ridosso a S O , dello s vi lu p p o d i m . 1150; l ' a l tr o d i s o tto f iu tto 
ft E , d i m . 1320). F r a i m u s on i dei d u e m o l i , b occa a p er ta a E - S E , 
a m p ia m . 200. 

I l porto ora dispone d i grandi calate in tre bnvccia a rientranze de-
stinate a l traffico con piroscafi e motonavi, d i sviluppo complessivo d i m. 520, 
fondali a m. 7; di piccolo cilate per l'attracco dei velieri e motovelieri o 
per piccolo cabotaggio, d i m. ;)S0 d i lunghezza e fondali a m. 2-4; d i u n 
canale d i accesso, dragato a m. 7.50. Queste opere portua li hanno richiesto 
notevolissimi lavori. Per darne un'idea, 11.volume del dragaggi eseguiti 
lia raggiunto II milione d i m e , 11 peso degli scogli naturali e pietrame posti 
in opera è d i quasi mezzo milione d i tonnellate. 

11 porto ha flnalm. reso possibile u n regolare servizio d i traffico ma-
rittimo, ponendo fino alle peripezie d i pericolose manovre d'imbarco < 
sbarco, ed è In condizioni d i poter venire, se necessario, ampliato. Lo spec-
chio d'acqua a fondo u tile potrà in fa tti essere aumentato col conseguente 
maggiore sviluppo dello banclilne d i attracco e con la creazione d i moli 
sporgenti. E anclie i fondali potranno, ni c.nso, essere seiisibilm. aumentati. 

La zona dì N E ò quella òhe ha i fondali natu ra li che arrivano a u n 
massimo di poco più di 4 m. ed è destinata al fu tu ro ampliamento del porto; 
la zoua dì SO è quella che costituisce l'attuale vero porto, d i circa 36 000 mq. 
di superficie, dei qujiii 15 000 dragati a - 7 ra.; degli a ltr i 12 000 a - 4 , U 
resto a fondali natu ra li. Le banchine sono ampie, io calate sono dette 
jiìccole, medie o grandi a seconda del fond.all; le grandi sono tre, ciascuna 
d i 150 ra. Ad esse attraccano i piroscati e le motonavi e su d i esse si svolge 
la quasi totalità del traffico dei passeggeri e delle merci. Lo tre calate si 
distinguono in Prima, Seconda e Terza, e la Terza è la più foranea. D a l-
l'inizio della prima calata e per una lunghezza di 16S m. si estendono le 
inedie calate a fondalo dì 4 metr i. 

La zona del foud.ali d i 7 n i . è delimitata dall'allineamento del fanale 
verde, del molò di levante, con l'albero della Torre Marina o Kalaja, verso 
ì moli d i ponente e mezzogiorno, per un'ampiezza iniziale del diametro 
d i 300 m., fonnando u n canale ohe va restringendosi a 280 m . all'altezza 
della 2» caLita, e a 115 m. all'hiizio della prima calata. 

Un altro canale, anch'esso con fondali d i 7 m. . lungo 120 m. e largo 
40, lianclieggia la p.-vrte estrema del molo d i levante e serve all'attracco 
dello navi cisterne cho trasportano carburanti per l'A.O.I.P. Lo scarico si 
offetlua mediante una speciale tubazione che corre lungo l'intero molo 
d i levante sino a i depositi deli'A.G .I.P. che si trovano alla radice d i esso. 

LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA rada e il porto sono dotati d i va r i segnalamenti, che però dovranno 
liscie integrati da a ltr i impianti. I n rada v i sono: una boa foranea d i a t-
tcrriigglo a luce bianca; una boa a luce verde e una a luce rossa Ind i-
canti rispettivam. gli scafi dello navi Memphis e Bregenz; due gavitelli 
colorati in verde indicanti l'uno l'estremità del canale d i accesso In porto, 
l'a ltro la .lecca di Durazzo. L'imboccatura del porto è distinta dai fanali 
rosso e verde sistemati sui musoni dei moU d i mezzogiorno e d i levante. 

Finora II porto d i Durazzo è sprovvisto d i gru e le operazioni d i carie» 
e scarico delle merci vengono eseguite direttam. dalle navi coi propri mezzi. 

1» 
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Sona seconda calata esiste u n magazzino^ per depositi temporanei, della 
capacità di me. 448. Sono in corso 1 lavori d i costruzione del silos. U n 
b inario dècauville corre lungo tu tte le caUte fino al piazzale della do-
gana. 11 porto dispone d i due battelli e d i due lance a motore ada tti per 
passeggeri, d i tre motovelieri e d i tredici barche a vela per i l carico, e dì 
u n battello per l'ormeggio delle navi. : 

Quella del porto d i Durazzo è un'organizzazione caratteristica: oltre 
la Capitaneria, v'è u n Ente parastatale temporaneo (Direzione Speciale del 
Porto), che provvede all'organizzazione tecnico-costruttiva e olio sviluppo 
economico-commerciale d i esso. V i sono Inoltre una Caserma d i marina , 
u n semaforo, una stazione radiotelegrafica, che lancia u n bollettino meteo-
rologico giornaliero, e u n cavo telegrafico con B rindis i. 

Le operazioni da lia banchina al magazzino doganale e viceversa ven-
gono eseguite esclusivam. da operai portua li, disciplinati da lla Direzione 
Speciale, I qu a li provvedono anche al servizio d i trasporto bagagli e va-
ligie. I l rendimento medio complessivo del lavoro si aggira intorno alle 
40 tonnellate orarie. 

Nel 1937 sono s ta ti registrati i seguenti approdi: n a vi ita liime 52zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ* , 

iugoslave 128. elleniche 13, velieri albanesi 475, velieri esteri 171, con \w 
movimento complessivo, in entrata e I n uscito, d i 15 641 passeggeri, dì 
73 624 tonn. d i merci e d i 1600 capi d i bestiame esportati. 

S u l la rgo d e l p o r to , a s in . , è i l Giardino pubblico, col Man. 

dd maggiore Thomsmi, u fficia le olandese che ca d d e a l s ervizio 

d el prìncipe d i W i e d ; a d . , l a Porla Marina, a va n zo del la vec-

ch ia cer ch ia ; a p o c h i pass i da l lo scalo è i l b el Pai. della Banca 

Nazionale d'Albania, d e l l ' a r ch itetto r oma n o M o r p u r g o , e l ; i 

chiesa or todos s a d e l Salvatore. Tr a ver s a to i l piazzale del Porto, 

ove s ta n n o s orgendo ma ga zzin i e i m p i a n t i m o d e r n i , s i p r en d e 

a s in . l a Eruga ( via ) Principe di Piemorite, che condu ce a l l a 

ch iesa d i 5 . Giorgio. Poco p r i m a d i qu es ta , vo l ta n d o a d . , s i 

sa le a l l a sonunità d e l colle m . 188, ov'è u n a Villa, già res i-

d en za es tiva d e l r e Z og, con ma gn ifico p a n o r a m a . D a qu es to 

l a to sono meg l io cons erva te le m u r a u r b ich e ; v i s i ved on o u n 

grosso b a s tione a ngola re ci l in d r ico, eretto d a i V en ezia n i , e t r e 

t o r r i che, con le l o r o cor tin e, deb b ono ..essere, s ta te cos tr u ite 

s o tto i l regno d e l l ' imp er a tor e A ta n a s io . 1 (491- 518) . T r a l a 

ter za e u n a q u a r t a to r r e (più p iccola ) è l a ntoscTteo Fallii. D ì là 

d a l l a qvia r ta to r r e s i vedono a va n zi d i u n a c i n ta m\n?aria t r a -

sversa le e 1 r u d e r i g r a n d ios i diA Castello venezia no. 

S i r i t o m a i n città scendendo per la Rriiga Tarabosh, sboc-

ca ndo nel la piazza della Libertà, d ov' è l a Grande Moschea, i n a u -

g u r a ta n e l g iu gn o d e l 1939. S u l l a p ia zza è i l Pai. del Munici-

pio (Bashkia), con u n a r a ccolta d i antichità d a r i t r o v a m e n t i 

f o r t u i t i . D a l l a p ia zza h a in izio l ' a mp io mod er n o e a lb er a to corso 

Vitt. Eman., ove s ono i m ig l io r i negozi, le b a n ch e e le agenzie 

m a r i t t i m e e commer c ia l i . I l corso r icondu ce a l P o r to . . 

A k m . 8 a SE della città, sulla strada per Cavàja, nella località detta 
Sotto Bianco, pag. 138, nel fondo della baia, è stata sistennata u na spiaggia 
per bagni d i maro lAlb. Itola Bella; Club nàutico Skanderbeg Ita lo- Al-
banese). 
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Esou u s ioNs A L L A • Po&XA RoliAHA », km. 7.5, percorribili in a u to 
so i l tempo è asciutto. Si esce a N della città, prendendo, nelbi piazza delia 
Libertà, l a via B, Mussolini e ai va In direzione N , tr a i l piede della catena 
del M a li D u rrs it a sin. (ai piedi vi è i l quartiere zingaro) o la la^wu* Kr^Oa r 
Purrtit a d . (molti uccelli acquatici). A k m , 7.6 si trova la cosiddetta Porta 
Romana ; sono rovine consistenti in una Porta e in u n lungo muro d iretto 
ila E a O. Sono resti d i opere fortificatorio e portu a li relative a u n canale 
che, nell'epoca romana, permetteva allo navi d i giungere a Durazzo 
<la N , attraversando la laguna. Le fortificazioni, restaurate nell'epoca b i -
zantina , sono gli attuali avanzi. D i qu i u n sentiero diretto a NO conduce 
(km. 5) a l Capo Pali, pag. 137, ove, a bassa m-area, sono visib ili blocchi 
d i età romana. Al ritomo si può, a piedi, seguire la costa, oppure percor-
rerò la cresta della collina, sparsa d i graziose villette. 

C A R R O Z Z . T ER SCÙT AR I , pag. 154; per T I R A K A , E L BA S A X C (JÓRIZ.V 
pag. 170; pcrDJÉRAT.XEtcyRA K GtÌNt.-iNA,pag.l83; pcrVAloyA.pag.190. 

3. - Da Durazzo a T irana. 
• V Carta a pag. 176. 

(i.^RR OZZ. km. 3S, interessante; .autocorr. 7 corse ol g.. in 50 min u ti . 
D a Durazzo a Tirana è in costruzione UU'A OT OST R A DA , cho seguirà la va lle 
«lei F . Arzen. Della progettata F E R R . da Durazzo a Tirana (kni. 34) esiste 
la maRsìcclata, che segue quasi" ovunque i l tracciato della carrozzabile. 

S i asce HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA Durasse, T^RQ. 144, a N E per i l corso Viti. Emanuele 

e s i p iega tos to verso E ; vis ta a d . d el la b a ia d i D u ra zzo e a s i n ; 

d e l l a l a g u n a omon ima , d i cu i s i t ia ver s a , a k m . 2, i l b reve en iis -

s a r io . S u b i to dopo ( k m . 2.2) s i a b b a n d on a l a carrozz, d u - etta 

(che prosegu e per Va lona , p a g . 190, come per Bérat, p a g . 1S3) 

e s i p r en d e a s in . in direz. ìsE. S i scorge a s in . , a 2 km.v i l m o -

n a s tero d i S. B ia gio (Shèn Vlla .sh) e, a k m . 4.5, s i s u pera con 

s tr e tte cu r vo u n poggio m . 30, s cendendo p o i nella va l l e d e l -

l ' A r ze n . A l k m . 7 .1 . a d . , u n a stazione zootecnica; a l k m . 9.5 

u n quadrivio. 

La strada a sin. conduce alia vasta e bella Tenuta deII'£.I.A.A. {Ente 
Ir.dustriale Attività Agrarie), fondata nel 1926 dall'Opera Nazionale Com-
b a tten ti per incarico del (Jovomo Ita liano e ohe, nonostante l'ostilità 
del regime zoghlsta « le difficoltà d i ogni genere, ha trasformati Circa 5000 
ha. d i zona malarica o sterile In un'Azienda Agraria modello, che docu -
menta la tenacia degli uomini e le possibilità agrarie dell'Albaida. Questo 
E n te doveva dimostrare e l'ha dimostrato con l'esemplo che è possibile, 
in comprenrórl d i estensione modesta, uno sfruttamento agrario razio-
nalo dell'Albania. Questo Ente ottenne in concessione cinquemila etta r i 
d i acqu itrino, bosco e sterp.aia e doveva trasformarli, con modesti ca-
pita lij In una moderna azienda agricola che servisse d i esempio agli agri-
coltori albanesi d i buona volontà. I l miracolo è stato compiuto. Già tre 
grandi tenute, d i SukthJ, SnneJ-Shinaprente e KuUa, sono In pieno ren-
d imento: 10 km. di canali principa li, 20 d i canali secondari, 31 dì scoline 
agricolo, 3500 ettnri diboscati, 4000 dissodati. 15 km. di decauvUle per-
manente, 20 km. di strade m.nssicciato. SO d i strade poder.<ai, 63 fa b b r i-
ca ti aziendali, un'officina, una cantina modello, alcune centinaia d i opere 
d 'arte. L'E .I.A.A. è u n giardino in mezzo a una desolazione. 
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W tm'assienda agraria condotta a conto duet t o ; le famiglie coloniche, 
di cembat tent i i taUani. chiamati i v i dal Vòneto, dalle P&gUe e dallo Marche, 
han lavorato sodo e bene. La sua finalità liedagoglca l 'Az ienda l 'ha rag-
giunta i n pieno : gU Albanesi l a chiamano !'« Università agraria *. I 300 
Iavora4x>rÌ nost rrv i v ono in abitazioni linde e bene at t rezzate; ogni fa-
miglia dispone di ricca dotazione d i animali da lavoro e da allevamento 
e di perfez ionat i attrezzi agricoli. La conduzione è a mezzadria ed è re-
golata dal Pat t o nazionale italiano d i lavoro oltre ad a l tr i piccoli van-
taggi e benefici per I I colono. L'assistenza sociale è perfetta : la sede del 
Fasc io , l a Cappella, l 'Ambulatorio, la Scuola, U Dopolavoro. L'attacca-
mento del coloni alla terra che hivorano e hi loro calda Italianità, questi 
nast ri ru ra l i l'hanno dimostrata quando, costretti nella prima settimana 
d'aprUc a tu tto abbandonare, sbarcati a B a ri ai rifiu tarono perfino d i 
andare a vis itare i loro paesi e i loro parenti e vollero seguure lo truppe 
d i sbarco per tornare sulla terra che hanno redenta. 

Le colture — a tu rno biennale e con medicai fuori tu rno — sono per 
metà a grano e per l 'a ltra metà a foraggere, leguminose, granella, cotone, 
sorgo e ricino; i l terreno calcareo e argilloso consente la semina del t r i -
foglio pratense e dell'erba medica sul grano, e le medie d i produzione son 
buone: oltre 20 q l . a ettaro per II frumento e per i l seme d i sorgo, 18per 
11 ricino in guscio, 15 per ì fagioli, 30 per fi flore d i tiglio, fino a 55 per il 
foraggio. 

O ltre alle colture, l'allevamento del bestiame e U miglioramento delle 
razze locali. I l patrimonio zootecnico deU 'E.I.A.A.. già comprende 700 
capi d i b ovin i, 6000 ovini, 1100 su ini, 250 equini. B u on reddito danno 
la lana e i l formaggio, tipo pecorino romano. Si aggiunga l'attività fore-
stale e commerciale. Nel 1938 l'azienda aveva già Importato In Ita lia com-
plessivamente 644 400 Q. d i legnami va r i. I 1200 ettari d i bosco erano 
In una zona paludosa e d i difficile accesso; ora sono serviti da 15 km. d i 
dècauville e da 5 locomotori e da una segheria azionata da u n locomo-
bile a vaporo. Nell'attività forestale è Impiegata in prevalenza la mano 
d'opera albanese: circa 100 operai. Per i l commercio, i p rodotti e le ma-
terie prime doll'Azienda vengono collocati in Ita l ia ; nel 1938, circa 60 000 Q. 

A k m . lO . ' s s i va l ica VArzen s u pónte d i fer r o a 2 tr a va te , 
l u n g o 80 m . ( 1 6 2 4 ) , che A h m e d Z ogu , per p roteggere l a p r op r ia 
fu ga , fece r o v in a r e , m a verme i m m e d i a ta m . r i p a r a to da lle 
t r u p p e i ta l i a n e . A k m . 11 Shijak, 1150 a b . (ca^fè, p os ta , tele-
gra fo e te lefon o ; r i f o r n im en to b enzina ) , sede d i s ottop refet-
t u r a , con u n b a za r . 

U paese fu fondato da Sali Bey DeliU isit. I l suo nome è corrodone 
d i Shen <Tak (S. Giacomo), titolo dì u na chiesa oggi scomparsa. Impor-
tante mercato d i bestiame e prodotti agricoli. 

Segu e \ma s a l i ta d i circa 1 k m . , p o i discesa con s tr e tte cu r ve ; 
s i c o n t in u a i n d ir ezion e N E a ven d o a d . le col l ine, d i Bàrzes 
m . 401 ; a l k m . 2 1 .5 , u n a fon te a des tra . L a S tr a d a p iega a S E 
e g i imge tos to a l ( k m . 22.5) bivio di Vorrà m. 5 5 , d on d e a s in . 
s i d i r a m a l a ca r rozz. per Scùtari, p a g . 154. S i prosegu e a d . ; 
poco d op o, a d . , u n a fon ta n a . S i vaU ca i l Limusit, a fflu ente 
•del fiume d i T i r a n a m . 51 , e s i en tr a n el la fe r ti l e p i a n u r a d i 
T i r a n a , fiancheggiata a d . d a col l in ette, d o m in a ta d a E d a i M . 
D à jti m. 1612 . S ' in f i l a xm r etti l in eo d i k m . 9 .6 , i n fondo a l 
^ u a l e s i s cop re T i r a n a . K m . 86 .6 Aeroporto dell'* Ala Littoria». 

Notizie pratiche. 4. - T I R A N A JPianta, p. 1S2. 140 

K m . 38 Tirana, v. s otto . V i s i en tr a d a 0 - N O per l a Bruga 

Principe di Piemonte e s i a r r i v a aU a piazza Skanderbeg, c e n t r o 
d el l a città . 

4. - T i rana e dintorni. 
Pianta a pag. 152 e Carta a pag. J7G. ' 

Alberghi: Continentale (4C), via Bogdanl, 40 cam. a Fr. 3, con rist.; fti-
temazionale, viale Mussolini, 20 cam. a Fr. 2, con ris t.; Roj/ al, \ìa. D il»a . 
10 cam. a Fr . 2,,con r is t. ; u n a ltro albergo è in costruz. nel viale V itt. 
Emanuele. - Ristoranti: Bella Venezia, viale V itt. Emanuele; Birreria, 
via Reg. Eleua. 

Poste, Telegrafo e Telefono (5 C), via Pisha, presso la Moschea Vec-
chia. - Banche: Nazionale d'Albania (3 C), viale B . Mussolini; di Nà-
poli (4 C), via Pietro Bogdanl; di Esportazione Iugoslava, viale B . Musso-
l in i . - CiTcoU: Ufficiali, viale V i t t . E ma n . ; Italo-Albanese 'Skanderbeg*, 
presso la piazza Skanderbeg. 

Au to pubbliche e vetture a cava lli, nel pressi della piazza Skanderi>eg 
(per lo au to, prezzi da convenirsi; per lo vetture, Fr. 1 per ora). 

U ffici d'informazioni e Agenzie di viaggi: Direzione Generale del Tu-
rismo, viale B . Mussolini ; Compagnia Italiana Turismo (con servizio per 
la Soc. Adriatica di Navigazione, per 1'» Ala Littoria » e per b iglietti fer-
rovia r i ita liani) , corso V itt. Emanuele I I I , 8. 

Autocorriere: per Durazzo, corse 7 a l g.; per Sciitari, 1 corsa a l g., 
eccetto la doni. (3 corse partono dall'xVlb. Int^eniazionnl.? e 3 dalla piazza 
Skanderbeg); per Bérat, 1 corsa a l g.; per Valona, 1 corsa al g.; per Ar -
girocastro, 1 corsa al g. ; per Còriza, 1 corsa a l g. ; per Elbasan, 2 corse a l 
g. ; per Permeti, 2 corse la settimana (per queste corse, part. dall'Agenzia 
in via 28 Novembre). 

Servizi Aerei: da e per Roma, t u t t i i g., eccetto la doni.; da e por 
B rindis i, 3 volte la scttimaìia; da e per Salonicco e Sofia, 3 volte la set-
tima na ; da e per Solitari, via d iretta , 2 volte la settimana; da e per Scù-
ta r i, via Ktìkgs, 3 volte la settimana ; da o per Còriza, 3 volte la s etti-
mana ; da e per Valona, via diretta , 2 volte la settimana; da e per Valona 
via Argirocastro, 3 volte la settimana ; da é per Devoli (Bérat), 2 volte 
la settimana; da e per Kùkes, via d iretta , 2 volte la settimana; da e per 
Peshkopia, 3 volte la settimana. - Servizio gratu ito d i auto della C .I.T. 
da lla città all'areoporto; partenza 30 m in . prima di quella dell'aereo. 

Consolati: Frància, via Jon Mu zaka ; Gréna, via d i Elbasan; Bul-
garia, Tirana Nuova; Jugoslàvia, via Princ. d i Piemonte; Olanda, via P. 
Bogdanl ; Romania, via d i Elbasan; Germania, via di Elbasan; S.U.A.. 
via d i Elbasan; Turchia, via Princ. d i Piemonte. - Hnseo e B ib lioteca: 
via P. Bogdanl. 

Tirana m . 121 , a b . 33 000 ( i n ma ggiora nza musu lmani)» 
d a l 1923 ca p ita le d e l l ' A l b a n ia e d a l 1930 sede della L u og ote -
n en za G enera lo del Re d ' I t a l i a Q d ' A l b a n ia e Imp er a tor e d ' E -
tiòpia , giace n el mezzo d i u n a fer ti l e conca cir conda ta a O 
d a l le col l ine d e l Bàrzes che con t in u a n o verso N con le co l l in e 
d i Pròza , a S E daU e p r op a g g in i d e l M . Kr a b e , a N E d a l l a ca -
ten a d e l D à jti m . 1612. E* cor s a dà nu meros i to r r en t i , p r i n c i -
p a le i l L i a n a , che l ' a ttr a ver s a . E s s a è l a più gra nde e l a p iù 
p op olos a città d e l l ' A lb a n ia . U n p ia n o d i tra s formazione u r b a -
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xtis tica , r a p id a men te r ea l izza to, le h a d a to i n p och i annd u n 
a s p etto d i città eu ropea , n e l l a qu a le n o n è s ta to s a cr if ica to i l 
ver d e d e i n u mer os i g ia r d in i p u b b l i c i e p r i v a t i che lo d a n n o 
u n a n o t a Iresca e ga ia . 

Tirana vonno fondata al principio del aec. X V I I dal generalo tu rco 
Suleiman Pascià, nativo del vicino villaggio d i Hu llcttI, clie le diede i l 
nome d i Teheran (donde poi Tirana) a ricordo d i una vittor ia da l u i r i -
portata In Pèrsia. Passò poi a lla famiglia Toptani e, pur rimanendo per 
molto tempo u n semplice borgo del sanglaccato d i Solitari, fu teatro d i lotte 
sanguinose du rantetu tto l'SOO, t r a l Boy che miravano alla loro au tonomia e 
i Pascià d i Scùtari, dai quali Tirana dipendeva. Durante queste lotte f u d i-
s tr a tta la fortezza che era stata costru ita da Ahmed Pascià, figlio del fonda-
tore della città. Tirana cominciò a divenire i l centro della vita albanese da 
quando le Legazioni straniere cominciarono a trasferirvisi da Durazzo. 

La scelta della città come capitole dell'Albania fu molto felice, tr o-
vandosi essa a quasi uguale distanza da i confini settentrionali e meridio-
na li dello Stato e a giusta distanza da l porto d i Durazzo. U na buona reto 
d i carrozzabili, già compiute o In via d i sistemazione o in progetto che 
non tarderà a venire realizzato, la metto In rapido rapporto con t u t t i 
1 centrizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pia importanti del Regno e u n 'ottima rete d i servizi acrei la mette 
In rapidissima comunicazione con questi, oltreché con B rindis i e Roma 
da u n lato, Salonicco e Sofia da ll'a ltro. 

La sistemazione urbanistica d i TiranazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ta opera particolarm. dell'ar-
chitetto Armando Braslni d i Roma. 

11 clima d'Inverno non è molto freddo, ma umido per la notevole 
precipitazione: d'estate assai caldo. Per la vis ita preferire la primavera . 
U na giornata basta per la vis ita ; u n secondo giorno potrà essere dedicato 
all'ascensione a l M . Dàjti. 

G iu ngendo, s ia per v i a aerea , s ia per ma r e d a D u r a zzo , s i 
e n t r a nel la città p er l ' a l b er a ta f i o Principe di Piemonte, fiancheg-
g i a ta d a cos tru zion i mod er n e, con b ei g ia r d in i , e s i s b occa n e l l a 
piazza Skanderbeg (i C ), cen tro d el la città. A . s in . , i l Palazzo della 

Bashlcia {Municipio), sede a nche d el la P r e fettu r a ; n el mezzo d e l l a 
p ia zza u n g ia rd in o : in to r n o , i palazzi dei Ministeri, cioè, d a d . : 
qu eU o del la Presidenza, d el la Stampa e Propaganda; qu el lo d eg l i 
Interni; p o i , a l l ' imb occo d el inole Savdia, qu ello del la Istruzione e 

ddlaGiustizia; d i f r on te , q u e l l o 
deUe Finanze; d i n u ovo s u l l a 
p ia zza , qu e l l i d ei Lavori Pub-

blici e dei Comandi militari. 

A la to d e l l ' u l t im o , a l l ' a n go -
lo con l a via XXVIII Novem-

bre, è l a Moschea d i E te h e m 
B ey {Xhatnja e Eaxhi Etehem 

Bey; 4 C ). comin cia ta n e l 1791 
e com p iu ta n el 1819. V . p i a n t a 
q u i con tro. 

E ' a pianta rettangolare con 
cupola su base ottagonale e prece-
duta, nella facciata e nel fianco 
sin., da u n portico, le cu i arcate a 

Motchea Vecchia. 4. - ' f lRAN A PiatUatP. 162. 131 

tu tto sesto poggiano su capitelli policromi a foglio d'acanto. O li Intercolunni 
sono chiusi da u na cancellata d i ferro b a ttu to. Entrando, a d . e a sin., le 
ion^e di Etehem Bey e di SaUns, sua moglie. Oltre la tomba d i sin., u n pozzo. 
V i sono alcune notevoli p ittu ro: in fondo a l portico laterale (pianta, 1), 
a alberi tra 2 case ( la d. ha balconi alia tu rca ; la sin. è coperta da terrazza). 
A l l e pareti della moschea, girato l'angolo a sin. (2), moschea in riva a un 
canale e a un la^o {sulla riva, una villa c giardini pejisili); prima dell'an-
.golo (3) vonte sopra una cascala; sulla porta della moschea e a d . d i essa 
(4 e 5), città è àlberi presso l'acqua; sopra la porta in t. del portico (6), pae-
saggio con chiosco e cipressi; tu tto incorniciato da fiorami e fogliami d i 
bell'effetto. All'estremità d. del portico e su lla piazza Skanderbeg, s 'in-
ta lza uno snello minareto. Questa è una delle moschee più frequentate 
ed è interessante passarvi all'ora della preghiera, ricordata dall'alto del 
minareto dalla voce del muezin, lo cu i luvocazioni fanno uno strano con-
trasto con U movimento febbrile e moderno che si svolgo sotto, nella piazza 
p nello vie. 

Pros egu endo nella v ia X X V ' I I I N ovem b r e , che è fìancbeg-. 
g ia ta d i i n u m er o s i negozi mod er n i , a d . , s u b i to dopo l a moschea , 
l a b ella Torre q u a d r a ta dell'Orologio-, vis ib i l e d a ogn i p a r te della 
città. Poco d op o s i giu nge a u n b i v i o : a s in . , l a via Regina 
Elena, a d . , l a via Camavon. T r a ìe. d u e s i t r o va l a Moschea 
Vecch ia {Xhamja e Vjcter; 4 - 5 C ), che f u cos tr u i ta da l lo stesso 
fon d a tor e d i T i r a n a , S u leima n 
Pascià, V. p i a n ta q u i con tr o . 
A l c u n i cip res s i in to r n o con tr i -
b u is cono a d a r e a qu esta j ja r te 
del la città u n ca ra ttere p i t to -
i-esco e d ' a l t r i tem p i , specie i l 
giovedì, g io r n o d i merca to, 
qu a n d o i n t o r n o a lla cancella ta 
d el la mos chea sono esposti por 
l a ven d i ta t a p p e t i e coperte 
d a i v i va c i co lor i . 

La moschea è a pianta rettan-
golare e preceduta, nella facciata 
(N ) e nql fianco s in. (E), da un por-
tico, d i cu i 4 colonne sono àormon-

- tate da capitelli corinzi. I timpani 
sono ornati d i fregi dipinti rappre-
soutantl uva, aranci e altre fru tta . 
Ne i r i NT ER NO, belle decorazioni flo-
reali e finestre finemente hivorate. 
La moschea ha un piano superiore retto da tre colonne, a l quale si ac-
cede da due scale agli angoli estremi del portico. Nel fianco d . sorge i l 
minareto, costru ito da Ahmed Pascià, figlio d i Suleiman. D ietro la moschea, 
dalla parte S, è la tomba (turbe) di Suleiman Pascià, D a l lato O della 
tomba u n palmello, alto 3 m., rappresenta Costantin&poli con Interessanti 
dottagli qua li i l Serraglio, lo moschee, la colonna d i Teodosio ..ecc. 

Segu endo a d . l a vìa. C a m a von , s i ved on o a s in . l a Sede 

•del Comitato della ^ Datde Alighieri » e l a Sezione del P.N.F., 

pòi g l i Uffici della R. Luogotcìicnta (6 0 ) . D i f r on te , u n Giardino 
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PubHieoi o l tr e i l qu a le, t r a cip res s i, i iresti della fortezza di Ahmed 

P a w td . S vo l ta n d o , d op o g l i U f f ic i déDa B . Luogotenenza ,..», 

s in . , s i a r r i v a a l ca r a tter is tico ponte di TabaU {5 0 ) , d ì co s tr u -

zione to r c a , p o i a l quartiere degli zingari. 

B etroced en d o, s i p r en d e a s in . l a via Pietro Bogdani; .$d-

l ' in izio , a s in . , c ir con d a to d a u n va s to pa rco, i l Pàlaszo del zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Comando del  Corpo d'Armata (ex- residenzà d i A h m e d Z og ù ) ; 

p ros egu endo, l a Sede del Partito Faseista Albanese.' s u b i to d o p o , 

i l *MUS80 (4 C ; or a r io d ì v i s i t a : t u t t i i g ior n i , daU e ore 10 a l le 

18) , che con tien e u ns i b u o n a r a cco l ta d i f r a m m e n t i s t a tu a r i , l a -

p i d i e oggetti v a r i ritrovati n e l le n ecr op ol i e neg l i s ca vi d i A p o l -

l on ia e d i B u trìnto. 

Tra le c o se più importanti provenienti da Apollonia: Uste d i ma rmo; 
u n ex-voto rapprcaentànte Sileno seduto su u n grande vaso (cantaros) 
con u n còrno pieno d*uv 8 nella s in . e u na donna nella d . ; testa virile con 
corona d i erbe ( I o IT seo. d . 0. ) ; ttatua virile acefala; una frammento ài 
statua femminile (solo la parte sai>erloTe, la mano d. sorregge le pieghe 
aen» veste); statua femminile acefiala; pietra tombale con disegni e u na 
Iscriiflone greca; a ltra pietra tàmbal» con disegni e un'iscrizione greca; 
a ltra pietra tombale con raffigurazioni d i divbiità (nel mezzo Olovc, a i 

. l a ti Minerva e Apollo). 
Provengono dagli scavi d i B u tr in to : alcune teste virili e femminili, 

tr a cu i ima d i do nna, su l tipo della Grande Ercolanese (11 resto della s ta tu a 
è n e l Museo d i B u trinto,.pag. 216), u n 'a ltra con corona d i alloro e una d i 
ÌHmiso, con benda e corona d i edera. Inoltre, una piccola Athena, con 
chitone, h lmatlon e scudo dalla testa d i Gorgone. Provengono da D u razzo: 
u n marmo c o n cornice quadrangolare a rilievo, rappresentante u n Cen-
tauro c o n lancia nella d. e scudo nella s in. ; una lapide con iscrizione greca 
e la figura d i Hermes Psicopompos; lapide con Hermes Ptuillophoros. 

D alia necropoli d i Komani, pag. 168, proviene una Interessante col-
lezione d i orecchini, b raccialetti e a l t r i oggetti d i bronzo donati a l Musco 
dalla Missione Archeologica Ita liana , e da Perlaio del Ma ti u n elmo, due 
punte d i landa , una spada e coltello tr ova ti In una tomba U llrioa insieme 
a u n boccale d i creta. Arricchiscono la raccolta: u n elmo del tempo delie 
Crociate; u na campana, c o n data i n lettere romane, del 1462, e u na r lp ro- . 
duzione dell'elmo e della spada d i Skanderbeg, f cu i originali s i trovano 
a Vienna . - A l Museo è u n ita u na Biéltoteca. • 

S i p rosegu e fino a l Sanco di Nàpoli e, .volgendo a s in . , sì 

t r o va ììCircolo Italo-Albanese *SIcanderbeg» (4.0) , g r a n d ios a m o -

d er n is s ima cos tru zione, c o s t i tu i ta d a d u e g r a n d i b locch i d i ed i -

fici, c o n g iu n t i da u n p o r t i co ( va s to cinema - tea tro, ricca b i b l i o -

teca , s a lon i per feste e r ice% ' imen ti , s ervizio d i b u ffet) . 

I n p ia zza S ka nderb eg s i a p r e a S l ' a m p io VialeSavóia (4 D - E ) , 

che sì a l l u n g a verso Tirana Nuova ( Tir a n e e,re), a b b el l i ta d a n u -

merose v i l l e e g ia r d in i . A i m a r g i n i del via le s orgera nno, se-

con d o i p r o g e tt i r e d a t t i d op o l ' u n ion e a l B egno d ' I t a l i a , g r a n -

d ios i ed if ic i pùbb lici e a l b e r g h i . E ' a ttu a lm en te gLà. i n c o s t r u -

zione i l palazzo degli Uffici della Luogotenenza. 

I n fon d o a l via le Savoia, a i p i e d i della col l ina , s ono s t a t i 

i n i z i a t i a fine a p r ile X V I I l a Caàà del Paecio e le s ed i d e l 

•Bazar. 4. - TIRAN A Piajita. gai contro. 15» 

Dopolavoro e d el la Gioventù. Albanese dd LUlorio, che fo r m e -

r a n n o In to r n o a d u n ' a m p i a piazza per le adunate u n complesso 

mon u men ta l e a fianco della Cosa d e l Fa s cio. E ' p u r e i n co-

s tru zion e im o Stadio. 

A N O del la p ia zza S ka nderb eg s i a p r e i l Viale B. Mussolinir 

a lb era to, con d^a m a r c ia p ied i l a ter a l i e u n o cen tra le. A l p r i n -

cìpio, a s in . , i l PaZtiizo ddla Barwa Nazionale d'Albania (3 G ), 

edificio gra nd ios o nel le rob u s te l inee a r ch i te tton ich e . 

Sul davant i , sot to un portico, retto da 4 colonne, 9 rilievi di t erra-
cotta, rapprescutouo alleoorie del lavoro e del risparmio; nell'interno fr 
un'ampia sala circolare per li pubblico, eoa indov inat i musaici in alto. 

C on tin u a n d o n e l via le M u s s o l in i , a d . , s egu ono i l Circolo 

Ufficiali, con a m p i e elega nti sale, l a Moschea Nuova, er etta 

n el 1932, p o i , s u l l a s in . , l a palazzina della Direzione dd Tu-

rittmo a l a n u ovi s s im a chiesa ca tto l ica del S. Cuore (1 - 2 C ), r e t ta 

d a i p a d r i G es u iti . E ' d i b ello s tile r om a n ico , a t r e n a va te, e sarà 

b en p r es to fiancheggiata d a i m agile ca mp a n ile . I l via le s i p r o -

lu n ga fino a ll'irùzìo d el l ' a u tos tr a d a p er D u r a zzo . ' 

D a l l a p ia zza S ka n d erb eg , verso N , s i a p r e i l viale Viti. Ema-

nuele, esso p u r e a t r e ma r cia p ied i , d i cu i i l cen tra le a lb era to. 

E ' l imgo 750 m . ed è i l passeggio d el la città . L o fiancheggiano 

ju od or n i ed ifici, t r a i q u a l i s i d is tin gu e, per d imen s ion i e mod er -

nità d i i m p i a n t i , qu el lo dell 'O pera Maternità c Infanzia (3 A ) , 

la cu i cos trxiziono f u in iz ia ta s u b ito d op o l'urùone persona le 

d e l l ' A l b a n ia a l l ' I t a l i a . A l l ' in iz io d e l via le s i s taoca a d . l a via 

Xhemal Pascià, gen era lmen te d etta Rruga Dibra, i n cu i , a s in . , 

la chiesa ortodossa. T r a l a v i a D i b r a e l a v i a X X V I I I N ovemb re-

.«i s tende i l B a za r (4 C ) , a n ima tis s imo e in teres s a nte n ei g ior n i d i 

merca to. A n ch e n e l l a v i a D i b r a sono n u mer os i i negozi e l e 

t r a tto r i e che p r ep a r a n o le specialità deU a cu c in a a lbanese. 

L a v i a D i b r a ta g l i a l a v i a B eg . E lerm. e con t in u a verso E 

fino a g l i Ospedali. L a v i a B eg ma E len a , clie v a d u l ia v i a 28 N o - , 

ven ib r e vereo N f in o a l crocevia con l a v i a D i b r a , è ricca d i . 

b oi negozi, t r a i q u a l i a l cu n i di p i o d o t t i d el vecch io e del m o^ 

d e m o . a i - tig ia iu ito a lb anese ( a r m i , l a vo r i i n filigrana, ta p p eti , 

cos tu mi r icca men te r i ca m a ti ) . S u l la ^- ia Reg . E l en a sbocca l a 

via Pisha, che con d u ce a l la Posta, Telegrafo e Telefono (5 C ). ' 

XTna b olla a r te r ia , perpend icola re a l l a v i a B eg . E lcn a , e a lb e- • 

i - ata, è staLiv d a poco in t i to l a ta a l M in i s t r o Galeazzo Ciano. 

EscUKSiowi . - l » A PBTaEi.i,.\ a km. 13 per l a carrozz. di Elbasan, 
poi 30 min. a piedi, pag. 170. - 2» A S C E N S I O N E D E I M . D A j n (.Mal i Dajti) 
a N E della città; da T i rana. 6-7 ore. E ' consigliabile di portare v iveri e 
possibilm. di farsi accompagnare da una guida. U na parte notevole del 
percorso può essere fat t a a cavallo. Si esce dalla città per la «ia Dibru^ 
lu direz . N E , si v al i ca u n affiuente del fiume di T i rana e. In lenta salita, 
Ki arri v a al villaggio di Zinza, a c irca 800 m., donde Incomincia la vera 
ascensione. Si piega in direz . SE, si rivallca l'affluente, ci si mantiene al-r-
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l 'inoirca in quota per piìl d i 2 km. , ix>i si prende a sin. u n sentiero clte 
at t acca la solita c i n a lto volge verso NO Ano a 1200 m., poi direttam. 
verso £ al la v e t t a del VL Di i i i m. 1612. La *vista abbraccia tu tta la conca 
d i Tirana, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 s i stende lino a l mare e a E comprende lo catene montuoso 
dell'Albania Centrale. - Attraverso queste u n sentiero porta , verso N-JS'E, 
con 4 giorni d i marcia, a Eùkes. 

CARROZZ. P E R DtTRAZZO, pag. 147; per SCÙT A R I , V . s otto; per Ei,-
B.ASAN E CORIZA, p.1g. 170. 

5. - Da Durazzo a Scùtari. 
Carle a pag. 176 e 16S. 

CAIUtOZZ. k m . 122, con direz. da S a K descrivendo un'ampia curva 
'quasi concentrica a l golfo del D r in . E ' d i grande Importanza sia per la 
•comunicazione con l'Alb ania Settentrionale, sia per le diramazioni per 
Tirana (Elbasan, Còriza) e per Cròia. - A UT OCOR R I ER A , u na corso al giorno. 

D a D u r a zzo , k m . 22.5, a l bivio di Vorrà, p a g . 147. S i p iega 
a s in . , l u n g o 11 p ied e delle colline d i Preza ; a l k m . 25.3 s i L i -
s cia a s in . u n a m u l a t t i e r a iper Preza , che s i vede s u l l ' a l to . 

U na mu lattiera d i circa 2 k in . sale a Preso {Prezg) xa. 277, u n p.aesc 
le cu i case sono racchiuse entro le mura d i una vecchia fortezza, con 4 torr i 
angolari, y t è u na moechea; a SE, uno torre cilindrica . 

L a ca rrozz. , c o n u n r etti l in eo d i r e tto a N , s cende n e l fon -
d ova l l e d el fiume di Tirana ( X u m i TiranSs), va l ica qu es to 
m . 24 , p o i i l fiuìnc Zcza {Lum i Zezes), che a cir ca 5 k m . a va l le 
s i u n is con o p er f o r m a r e l ' I s h m i (per le generalità d i qu es to, 
V . p a g . 28) . S u b i to d op o l a Zeza, a k m . S4.7, i l bivio dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cròia 

o Krùja IKrujS) ta. 22 , che f r a poco diventerà u n q u a d r i v i o : 
l a S tr a da a «ill., d i r e t t a a N E . è qu el la che v a a S o l i ta r i : In 
s t r a d a qu a s i d i f r on te , d i r e tta a E , p o r ta a Cròia, p a g . 16S ; 
h i s t r a d a a d., d i r e t t a a S E e or a i n v i a d i s is tema zione con -
du rrà a T i r a n a e accorcerà n otevo lm . i l percorso a t tu a l e d a l l a 
ca p ita l e a S od ta r i . S i p r en d e . a s in . , i n v i s ta a d. del lo scoscese 
p en d ic i dei M o n t i S ka n d erb eg , che come u n a en or me m u r a -
g l ia r e tt i l in ea d i fen d on o Cròia d a E . L a s tr a d a s erpeggia a t -
tr a ver s o u n a zon a boscosa a l p iede delle p r i m e p en d ic i co l l i -
nose, a ven d o a s in . l a p i a n u r a f o r m a ta da l le a l l u v i o n i ' d e l F . 
I s h m i . Poco d op o u n p on te s u l F . D r o j a , che t e r m i n a nell ' A dr i a-
t i co c o n p r op r io corso t r a l a foce d e l l ' I s h m i e qu e l l a del M a t i , 
si a r r i va , à k m . 49 .7 , a g l i U ff ic i C omu n a l i e a l p os to d i p o l izia 
di MamTìras. A l "km. 61 ristorante su fiScientemente a ttr ezza to . 
L a s tr a d a contìnua con u n su cceders i fr equ en te d i s vo l te a t -
tr a ver s o u n a zon a i r r i g a ta d a d iver s i p icco l i cor s i d i a cqu a sol-
forosa , ohe Scendono d a l le p en d ici occid en ta l i d e i M a l i Po lga . A 
loQ . 6.5.8 s i s ta cca à d. u n a s tr a d a d i k m . 1.5, che p o r t a a l r id en te 
paese d i ff/òrmi, s i t u a to i n a l to , f r a g l i u l i v i . A s i n . s i esbende l a 
p i a n u r a del M a t i (BreffuiruUit o Bregumàsia), l a r g a u n a d iecin a 
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d i k m . o to l ta a l mare da llo a l l u v ion i d el fiu me, men tr e a N 
l ' o r izzon te è chiuso da lla ca tena d ei Vels . A l k m . 60.7, u n a 
s t r a d a d i cir ca 4 k m . a d . p or ta a l l a ciiiesa d i Ditbinishti m. 230, 

sedo d i im p or ta n te Arcivescovado. K m . 61.0 s tr a d a à s in . che, 
tra vei- s au do la p ianu ra , condu ce a l piccolo a pp rodo d i Palok, 

i n fon d o a l l a b a ia d i Rodon i. A l k m . 64.7, g l i U ffici comu n a l i 
d i Miloti m . , 4 1 , con pos ta e telegra fo. 

P iega n do verso N E s i corre u r i poco s u l la s in is tra del P. 
M a t i che s i a ttraversa a l k m . 07 .sul b el ponte in t i to l a to a l 
A l a r t i r c fa s cis ta CIov. B erta . 

E ' u na delio più beli'-- opere eseguite da ll'Ita lia in Albania. E ' in ce-
jueiito armato, lungo m. 473 e già intltola tfi ai re Zogu, Consta d i 9 tra -
^•ate e d i C arcate paraboliche; fu eseguito dall'linpresa Ing. Mazorana 
d i Trieste. Tosto di là dal ponte, a d., s i stacca una strada non sempre 
percorrib ile per ora, per (km. 14) Robìk; (km. 30) Proaek o (km: 43) Burelll, 
I>ag. 170. 

S i p iega a s in . , s i r isa lgono le a l tu r e d i P la na , s u l la d . d e l 
M a t i , d i c u i s i scorge tu t to i l coi-sp fino a l ma r e a ttra vers o l a 
jiiàna {Bregutnatit), co l tiva ta i n p a r te a ta b acco, g r a n otu r co 
e segale, i n p a r te la s cia ta a pascolo. N u mer os i i s u in i che ven -
gon o l a s c ia ti l ib er i, dopo a Ver l o r o appU ca to u n o s tra no col la re 
a t r e l u n g h e p u n te che impedisce l a loro penetra zione n ei c a m p i 
c o l t i v a t i o cir conda ti d a rsiépi. A l l a sommità del colle, a d . , 
i l paese d i Plana (su lla fa ccia ta del la chiesa , le figure dei S s . Mi-
chele e Giorgio, s otto le qu a l i erano p i t tu r e più a n tich e; a xm 
lem. e mezzo da P la n a , è Zoimcndi, l a c u i chiesa, a n ter iore aUa. 
con q u is ta tu r ca , contiene i r es ti d i u n affresco della. Madontxa 
col Bambino, de l la fine del S t V 996. 0 p r in c ip io del X V ) i D i -
scesa d i n u ovo i n p ia no, In st rada corre verso K ; d i f r on te , i a 
vet.t,;i is o la ta del M. Shalbuni ta. 410, a fo r m a tr ia n go la r c i 

Essa porta sul vertice una tomba mtìsulmaun, in cui sono chiuse le 
spoglie d i u n santone musulmano, secondo alcuni Dzumeid Kassab, se-
condo a ltr i Babà Ismail Der\1scl, che avrebbe dato prova, secondo la 
leggenda, d i grande pazienza nell'esercizio della sua professione di bec-
calo, fino a uccidere un'infinità di montoni per accontentare u n cliente. 

S i passa s otto qu esto mon te , s i la s cia a s in . l a B r e g u m a t i t , 
f i ' equ en ta ta , specie d ' in vern o, d . i i ca cc ia tor i ; appa re s op ra i t n 
col lo u n a fortezza e s i a r r iva a , 

k m . 83 , Alessio (caffè; p os ta e telegra fo; r i fo r n im en to b en -
zin a ) , c. 1000 a b . ( in ma gg ior a n za ca tto l ic i ) , s ottop r e fettu r a 
d el la M i r d i z i a s u l la s in . del D r i n . Aless io è compos ta del B a za r , 
ch e s i a l l u n ga suU a r i va del fiume a d a lcime cenfctùaia d i m e t r i 
d a l l a ca rrozz. , e d e l b orgo dì Varosh, s u l colle, a l to c ir ca 190 m . 
e a 1500 d a l B a za r . L a su a pos izione, a gu a r d ia del lo s tr e tto pa s -
saggio d e l D r i n , t r a i col l i B em s c i a NO e a M . S h a l b u n i a E , n e 
fece u n a rocca for te nell'antichità e i n t e m p i più v i c in i , finché l ' i n -
te r r a r s i d el la foce d e l D r i n n o n l a rese pei'icolosa per l a m a l a r ia . 
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• Anche se n on ò certo che i>ossa idontiflcarsl con l'antica Liasot, fon-
data da D ionis io U Vecchio, tiranno d i Shacusa, come dice Diodoro, a i-
bone tombe trova te su lla r iva del fiume, dimostrano che esisteva nel pe-
riodo ellenistico. Polib io racconta che Filippo d i Macedonia l'assediò e 
la prese noi 218 a. G. Passata sotto 11 dominio romano, fu rioostra lta per 
due volte: l ' u l tima da Cesare, dopo U 59 a. C. Ciriaco d'Ancona, che nel 
1418 fece i l p r imo viaggio archeologico in Albania, la descrive come u n 
Imponente castello, tenu to dai Veneziani, che l'avevano ricevuto dal D u -
Icaglnl nel 1393, e nel 1473 (nel 1468 vi mori lo Skanderbeg) la cedettero 
a i Tu r ch i; da a llora divenne residenza d i u n Bey, alle dipendenze del Pa-
s c l i d i Scùtari. N el '400 11 D r in , che sfociava poco lontano dalla città, 
formava un'isola (insula Alessii), nella quale trovarono rifugio molti pro-
fu ghi albanesi sotto la protezione d i Venezia, ma anche l'isola cadde iu 
potere del Tu rch i. 

D a J Bazar, ex p r en d e verso E l a s tr a d a che sa le a l b orgo 

ài. Varosh, m a , p r i m a d i g iu n ger vi , s i v o l t a a d . a lle r ovin e 

d el la fortezza, ch e comp r en d on o le m u r a d i c i n ta e l a c itta d e l l a . 

Le mu ra ,(ineglIo conservate nel l a t L N e S) sono opera veneziana 
su fondamenta antiche. Intorno, tombe della famiglia dei Bey d i Aléssio-
e quella d i u n santone musulmano sconosciuto. SI entra da l lato K per 
u n arco, su l quale un'Iscrizione ricorda I restauri fa ttivi da Seiha I (1512-
1S20). Nell' interno, rovine d i una moschea, probab llm. su l posto della 
chiesa d i S. N icola , ove 111" marzo 1444 lo Skanderbeg, in una grande 
adunata d i capi albanesi, abiurò la fede islamica, r itornando al Cattoli-
cesimo, e giurò d i liberare l'Albania dai Tu rchi. I n questa stessa chiesa 
egli fù sepolto nel 1468, ma quando la cittadella cadde in mano del Turchi, 
essi profanarono la tomb a distribuendo le ossa dell'Eroe, come talismoni.. 
Intorno, rovino d i a l tr i edifici d i epoca turca. A N, è u n a ltro passaggio, 
e, dalla parte 0 , l a cittadella è circondata da bastioni d i pietra con sopra-
s tru ttu re d i conglomerati del paese, pa ll 'a lto, vasto e bel panorama. Sul 
vicino M . Shalbuni s i scorgono rovhio d i fortificazioni veneziane. 

S i va l i c a i l D r i n s u p on te d i fer ro m . 7, l u n g o cir ca 100 m . 

e cos tr u i to d a g l i I t a l i a n i (1930) i u s os titu zion e d i u n vecch io 

p on te d i legn o. S u b i to d i là d a l p on to, s i u n is ce a s in . l a ca rrozz. 

p r oven ien te d a S a n G io va n n i d i Médua, p a g . 187 . S i con tin u a , 

a d . , i n d ir ezion e N e, a -JiPO m . dopo i l p on te , s i vede a s in . , 

u n poco I n a l to ( m . 23 ) , i l convento francescano d i S. Antonio,. 

che s i d ice f o n d a to n e l 1240. Esso fu fino a l 1832 res idenza d el 

p a d r e p r o v in c i a l e d e i F r a n ces ca n i; m a n e l 1918 l a s u a chiesa 

med ioeva le f u d i s t r u t t a d a l ie t r u p p e a u s tr o - u n ga r ich e ( i l con -

ven to è s ta to r i c o s t r u i t o ; préàso u n a ca pp . , t o m b e del 1562). 

I j a ca r rozz. v a I tm g o l a d . d e l D r i n . t r a qu es to e l a ca tena dei 

Rems ci, p o i t r a ve r s a ( k m . 87) l 'emis sa r io d el la p a l u d e K a k a r r i c i 

o B eU d r en i t (Kneta e Kakarriqit) a l D r i n ( d m:a n te le p iogge 

l a p a l u d e r ive r s a l e su o a cqu e anche a N , n e l la B o ia n a , a tt r a -

verso l a s t r e t t a d i T r u s h i e i l p iccolo la go d i M u s tep s a ) e corre-

t r a l a l u n g a e s o tt i l e ca tena d ei K a k a r r i c i a O e i l D r i n e E . 

A s in . , p a s s a to i l p o n te s u l cana le, l a ch ies etta d i S. Veneranda, 

m a le r i p a r a t a i n epoca recente, p o r ta im ' is c r iz l on e tom b a l e 

d e l 1462 , ed è l ' u n i c o reSto del paese d i Blondin, t e n u to per-

l u n g o t e m p o d a i V en ezia n i . K m . 93 paese d i Kakarrici, con hv 
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ch ies a d i 6'. Nicolò, del X I V s ec , r ecen tcm. p r o lu n g a ta con 

lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)Oc o gu s to. S i n ota n o le fa mos e « k u l l e *, case a du e p i a n i , d i 

c u i l ' in fer ior e, senza finestre, ò a d ib i to a s ta l la , e i l s u per iore 

h a finestre piccole a gu isa d i fe r i to ie . K m . 103, a s in . del la s tr a d a , 

i l p a e s e d i Barbulush, e a d - , l a r eg ione fer til is s ima del la Zadrima. 

S i oltrepa s sa , k m . 107.3, l a ch ies a d izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Biishati. 

I l paese, formato da una dozzina d i frazioni che ai estendono per 
circa 5 km. con u n complesso d i 1300 ab., ò famoso per ea.serc stato la cu lla 
della famiglia dei Bashati, che. come despoti, governarono la regione d i 
Scùtari quasi indipcndeutemontc dalla Porta. 

S i a b b a n d on a a d . i l D r i n p er raggiu ngere d i l i a poco l a 

•v al l e d el la D B I N A . S S A , s u l l a c u i s in . s i va per c. 3 k m . , m e n t r e 

s u l l a d . a ppa re d omin a n te l a for tezza d i Roza fa t (Scù tari). A l 

k m . 114 s i s tacca a s in . UXUL s t r a d a , n on s empre p er cor r ib i l e , 

p er Pulaj, a l la foce del la B o ia n a . A l k m . 115.5 s i a r r iva a l paese 

AvBakceUikul e a l ponte o m o n im o ( cos tru ito n el 1768 d a M e h m e d 

B u s h a t i e d i recente r es ta u r a to ) s u l F. Kiri, ohe h a r i c evu to 

p oco p r i m a le a cqu e del la D r in a s s a e s i g etta poco dopo n e l l a 

.B oiana . S i passa a i p ied i d e l l ' a l tu r a s u cu i sorge i l fo r te d i 

Roza fa t, s i volge v e r s o ^ E c o r r e n d o per b reve t r a t to s u l l a s in . 

d el la B o ia n a , p o i s i t r a v e r s a i l ca r a tter is tico B a za r , p a g . 162, 

e, con i l b el -v i al e , s i g i un g e a , k m . 122, Scalfari nuova, p a g . 183. 

6. - Scùtari e dintorni. 
Pianta a pai;. 160 e Carta a pag. tOS. 

- . 1? V I E D'A CCESÌ O, V . sotto. - 2" SCÙT A R I , pag. 160. 

- 1. - V I E D 'A C C E S S O . 

a) P E R V I A D I T ER R A . ' 

1» CA R R OZZ. P OR T O D ' A N T I V A R I -S C ÙT A R I , km. 52, pag. 134. 
2» CA R R OZZ . DoiciGyo-ScùT AR i km. 55, pag. 135. - 3» OA R BOZZ. 

C F T I I S . V E -P O R T O D'AKTlVARi-ScùTAai km. 127, pag. 134. Nel percoirsó s i 
toccano Rijeka e Virpazar, donde si può andare a Scùtari attraversando 
i l lago d i Scùtari, pag. 158. 

*• 4» CAR R OZZ. C E I T I G S E -P O D O O R I Z Z A -S C ÙT A R I km. 109. D a catione 

(Cetinje) a, km. 13, Riieka, p.ag. 134. Si lascia a d. la carrozz. per Vlrpazac 
e Porto d 'Antivari e si prosegue a s in. salendo, lungo i l corso della Cer-
Hoievizta; a km. 20, bel punto d i vis ta sul fiume e su l lago di Scùtari. Si 
continua a salire fino a km. 29, poi discesa a, km. 35, Kok<Ai, u n viUaggio 
presso la d. della Moràccia; sopra u na rupe m. 255, a d. sorge la chiesa 
Isolata. All'uscita del villaggio si scopre la valle deUa Molacela, con la 
città d i Podgorizza, lontana 7 k m . K m . 39 si valica, sopra u n ponte mo-
derno, la Sitnizza, affluente della Moràccia, e si risale la riva d. d i questa; 
si oltrepassa Podgorizza, cho si vedo sulla r iva opposta, si p.-tósa por Luko 
Polje e si giunge a, km. 45. u n b ivio : a sin. continua la carrozz. che, r i -
salendo la valle della Zeta, affluente della Moràccia, porta a NikSié (a 
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circa, km. 1.5 su questa strada, a lla confluenza della Zeta nella Moràccia' 
a i crede fosse l'antica città d i Dodea); s i prende a d., si valica, sopra un' 
vecchio ponte, la Moràccia e si discendo la riva sin. del flumo, giungendo a, 
k m . 48, Podgozizza m. 39, ab. 8727 (censimento Iugoslavo 1921; Alb. 
Imperiale, con rist.) capoluogo del territorio detto della Zeta, au lla s in. 
della Moràccia, a pochi km. a valle della confluenza della Zeta. F u co-
s tru ita verso i l 530 d.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C . dagli Ava r i, dopo la distruzione d i Doclea. Im -
portante olttà commerciale sotto I Tu rchi, passò, col tra tta to d i Berlino, 
a l Montenegro; oggi è iugoslava. S I divide in città vecchia e città nuova . 
G iungendovi da N , si entra nella città nuova dalle vie larghe e traversate 
dalla Ribnizza, affluente della Moràccia, poi si passa nella città vecchia, 
dominata da una collina m. 112, su cu i è un'antica fortezza tu rca . Nella 
campagna, produzione d i buon tabacco e d i ottimo vino; v i sono pure 
notevolm. sviluppate l'apicu ltu ra e la bachicoltura. - Si esce a SE deUu 
città, lasciando a d. la strada per Plavnizza, sulla riva del Iago d i Scù-
ta r i, accompagnata da una ferr. a scartamento ridotto. Si traversa la pia -
nu ra d i Podgorizza, gelida quando spira la bora, riarsa hi estate. A k m . 55 
si va lica la Zem o Cijevna, affluente della Moràccia, e si trovano a s in. le 
rovine del casteUo d i Rogai. Si giunge a l, km. 59, villaggio d i Turi, qu ind i 
a Podhum, ove la strada piega verso N E ; a km. 67 si traversa, sopra u n 
ponte d i legno lungo 400 m., u na diramazione del golfo di Boti, pag. 18, 
s i entra in una folta macchia e ai a r r iva a l, km. 70, posto d i frontiera iu -
goslavo. Km..76 patto di frontiera albanese (.ufficio doganale); la pietra d i 
confine (a l transito d i Hani Boti, ufficio d i Polizia) è circa a metà distanza 
fra 1 due. La carrozz. contorna II fondo del golfo d i Hoti, poi si dirige a S , 
lungo grandiose rocce e In paesaggio solitario; a sin. sono le pendici delle 
A lp i Albanesi, sulle quali domina i l M . Velecik m. 1724. Km . 83 s i tocctt 
i l vfllagglo d i Jvanaj (posta e telegrafo), paese ab itato dalle tribù dei Ka -
s tra ti, che sono diffusi nel territorio a ll'Intorno; un rettilineo in direz. S 
porta a l, km. 87, ponte sul Protii t That; poi (km. 90.7) si lascia a sin. la 
carrozz. per Boga, pag. 166, che ne rUaie la vaUe e si è tosto a, k m . 91, 
Kopliku, pag. 166. Si vaUca poi i l Renush; a km. 97.2 si trova una fontana 
a s in. e a km. 93.8 si traversa i l RijoU, dopo i l quale si entra nella ghiaiosa 
pianura di Vrake, tenuta a pascolo e nella quale si sonò trovate varie tombe 
romane. L a pianura si stende tr a i l lago d i Scùtari (a circa 3 k m . a d.) 
e le pendici dei M . Maranaj m. 1574 a sin. Si tocca, km. 101.5. i l paesetto 
d i Vrake e si scopre di fronte la fortezza d i Scùtari e suUa d. i l lago d i Scù-
ta r i col ViUaggio d i Sciroca sulla r iva e a l piede del M . Tarabosh. Si la -
scia a d . Il cimitero musulmano, si attraversa la piazza d'armi e si a rr iva 
a, k m . 103.5, Scùtari, pap. 160. V I s i entra da N E ; voltando subito a sin., 
si giunge nella piazza del Mercato. 

5» CA R R OZZ . tiA S. GI OV A NNI D I M Ì D C A A SCÙT A R I km. 50. Da S. Oio-
vanni di Médua al (km. 7.2) bivio di Alétsio, pag. 137; di qu i a Scùtari, 
pag. 156. 

6» CA R R OZZ. DA DF R A Z Z O A S C ÙT A R I km. 122, pag. 154. 

• •• 
6) P B R V I A A CQI T EA . 

1» D A B U E K A 0 DA Vi R PAZAE A ScùTARl PER IL LAGO, - j Servizio gior-
naliero d i battelli della Jadransko Skadartko Plovidba. Talvolta, .ad acquo 
molto basse, i l b.attello non può giungere fino al molo del bazar d i Scù-
ta r i ; i n ta l caso si sbarca a Sciroca, donde si prosegue in barca su l lago 
0 per via d i terra (km. 4) a l bazar d i Scùtari. Per le generalità del lago 
d i Scùtari, pag. 29. 

Si discendo la Rija:a Cmojevioa, u n canale d i 12 km., dragato, e si 
giunge a l i estremità NO dei lago, popolata do canne polustri, -ninfeo e 
ncnu fari. A sin. sbocca l'emissario del Lago O&mia {Gomje Blato) e s i 
stende la plana della Moràccia, ove sono le rovhie della fortezza d i Za-
bljak. eretta nel 1423 da Stefano Cernagora. SI passa tr a l'Isola d i Vramjna 
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(avanzi d i fortiflcazioui) a sin. e l'isolotto roccioso i«««J«fr« a d . e s i fa 
scalo a Virpazar, pag. 134, poi si gira una punta c Si scopre tu tto B lago 
di Scùtari nella sua ampiezza. A s in. dominano le A lp i Albanesi; a praa 
si scopre Scùtari con la sua cltU della ; a d., la catena del M . Rumija, che 
viene degradando e avvicinandosi a l lago e a Sciroca 6 ancora alta m. 682 
nel M . Tarabosh. Si scopre a d. 11 ponte sulla Boiana <JTra e Bants) e si 
.arriva a l bazar di Scùtari, pus- 162. 

2* D A S . GI OV A NNI D I MÉDUA A S C ÙT A R I P E R M A R E E P E R L A B O -
I VN'A (BuNis). - Fino a l febbraio 1937 la .Soc. « Adriatica » eserciva su questo 
percorso UH regolare .servizio anche per pa.saeggeri; ora invece i l servizio 
e l imita to allo merci, clic vengono caricate dallo motonavi It^ ianc della 
liuoa 42, pag. 119, nella rada d i S. Oiovanni d i Médua. Comunque sarà 
utile una descrizione d i questo percorro, cho può effettuarsi con velieri 
o motovelieri. D a 5. Giovanni di Médua al ramo E del delta della Boiana, 
pag. 136. La foco del fluiiic va soggetta a continu i cambiamenti tanto 
dei fondali, quanto della linea della spiaggùa, perciò ò necessario avvalersi 
del pilota. A causa degli scarsi fondali, specialm. alla foce, la Boiana è 
accessibile solo a piccole navi e alle speciali imbarcazioni indigene a 
fondo pi; itto. Normalm., con acquf medie, la navigazione si effettua Ano 
a Oboli, con acque alte fino a Scùtari. Comunque la navigazione ò resa 
difficile da l corso tortuoso, dai cambiamenti del fondo e dal vortici. L a 
velocità normale della corrente è dì km. 4.5 dalla'focc a Obòti; a monte 
d i Obotlò d i km. 0.5. Ogni giorno doi p iloti locali piantano del pa li per 
indicare i l passaggio navigabile. ' , 

Si entra d.al ramo SE, che segna 11 confine tr a Albania e Iugoslavia. 
La larghezza del fiume è varia ; le rive sono in gènere piatte. A u n miglio 
a monte, si trova a sin. S. Nicolò, gruppo d i case tra gli alberi, con la chiesa 
e la Sanità iugoslava; a d. le case d i Pula], con la Sanità albanese. Nella 
prima più ami>ia curva del fiume, si vede a sin. (d. idrograflcii) Il pjifisetto 
d i Ree, iugoslavo, popolato iu maggioranza da cattolici e noto dall epoca 
veneziana. Qu indi a d. sbocca un canale che versa le acque del lago Mar-
tenzo (.Vija e Morlemzls), che è in rapporto con la palude Kakarrici, pa-
gina 156. Seguono, a d., 1 pacsetti albanesi d i Krrog e d i Prekal; a sin. c 
,S«!i Giorgio (ShSn. Gjargj) iugoslavo ,,e, poco dopo, Il'emissario del Lago 
di Sfaccia (alb- Ligeni Saisif, slavo Sasko Blato) dPtto canale di S. Gior-
gio. 11 lago, tu tto in territorio iugoslavo, è in media lungo km. 3, largo 
1.5 ed 6 molto pescoso. Segue a d. Pendavi (Pentar), paesetto di cattolici 
noto da l 1416: poi una forte svolta e un restringimento del fiume; è la no-
ta stretta di Belaj; poco dopo, a d., Rnscoli (Rushkull). v^^eso g l i cono-
sciuto nel X V sec. A cominciare da 2 km. più à monte (a km, 25 dalla 
foce) entrambe le rive appartengono all'Albania. Su lhi riva d. s| vedono 
successivam. Samrish Interiore e Samriih Superiore, che complessivsm. 

• contano 300 ab., cattolici. Più a monte i l fiume descrive una doppia ansa, 
nel pu nto più stretto della quale è, 

km. 30, Obotl (Obot, magazzini e osterie). Ordinarlam. qu i si trasborda 
su piccole Imbarcazioni, D i qu i i l fiume ha u n corso quasi rettilineo; -A a. 
sulla riva si vede la chiesa del S<, Sergio e Bacco, Il più bel monumento 
luedioóvale doli'Albania settentrionale, ricordata già da l X I I sec. L edi-
ficio attuale. In rovino, a causa delle erosioni del fiume, è romaiiico-ogl-
vale e sarebbe stato costniito nel 1292 dalla regina Elcna vedova di Urosn I . 
.•appartenne a un'abbazia d i benedettini ita liani e fu fiorente a l t*mpo 
del dominio vonozlano perchè vi fu stab ilito accanto u n ufficio d i dogana 
con depositi d i merci e d i sale. Le Imbarcazioni si ancorano presso il pon-
te sulla Boiana, km. 44. d i fianco a l bazar. Settóart. pag. 160. 

e) P E R V I A A E R E . I . 

' Servizio da e per Tirana, in 45 min., pag. 128; da c per Kùk«e, 
ag. 128. 
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AlbergU: Imperiale ( 5 0, a), 1 5 cam. fr. oro 2 ; Or. Udldtfi D.b), cam. 
1 2 , I r . oro 1 .80, entrambi presso II Giardino Pubblico, con r is t. e acqua 
conente. 

Posta, 35elegraIo e Telelono ( 5 C), corso V itt . Emanuele. - Banche : 
Iftttionale d'Albania e di Nàpoli, corso V itt. Emanuele. 

Ooosolatt: Generale /uffoe/aoo.via Parru iza. - Agenzie Btarittime: Soc. 
Adriatica e Jadranska Plovidba, corso V itt . Emanuele. - Compagnia Ita liana 
T ui sm o , U tu ga e Ciane. - Agenzia dell'» Ala Littoria >, corso V i t t . Ema-
nuele. - Sezione della < Dante Alighieri >. 

Sezriaio lacuale: Scùtari (Bazar)-E.jeka (Jugoslàvia), 1 corsa a l giorno. 
- Se rv i l i aere i : da e per Tirana , pag. 1 2 8 ; da e per £ùk€s, pag. 1 2 3 . -
Autopubbliche e vetture a caval l i : presso i l Pai. delia Prefettura. 

Autocorriere: da e per Tirana, 1 corsa a l g.; da e per Durazzo, 1 corsa 
a l giorno. 

Scùtari (Shkodér; s erb o Skadar; tu r co i«?ccndertc), cen tr o 
prìncipa lo d e l l ' A l b a n ia s etten tr ion a le , è u n a città d i 29 209 a b . , 
i n ma gg ior a n za (60 %) m a o m e t ta n i , g l i a l t r i ca tto l ic i o d or -
tod os s i . E s s a è s i tu a ta i n p ia n o , t r a i fiumi K i r l (a E ) e B o i a n a 
( a SO) , a 4: k m . d a l l ' u s c i ta d i quest'xdtìma d a l lago d i Scùtari. ' 
E ' città m o l to p ittor es ca p er i l vic in o lago, i fiumi e l ' a l t u r a 
c o n l e r ov in e d el la C itta d e l l a . O ccu p a u n a va s ta a rea perchè og n i 
ca sa (più d i 6400) h a i l p r o p r i o g ia r d in o r ecin to d a m u r a e perchè 
e n t r o l a città, secondo l ' u s o d 'Orient- e, sono va r i estesi c i m i t e r i . 

C E N S O S T O E I C O . - La città antica, capitale del regno d'IU Iria , s i chia-
ma va Seodra; dopo la vittor ia su l re Genzlo ( 1 6 3 a. C ) , I Romani v i de-
dussero una colonia, forse detta colonia Claudia Augusta. Sotto D iocle-
ziano fu capitale della provinola prevalitana e nel 3 9 5 passò sotto l ' Im -
pe ro d'Oriente. Kel V I I sec. l'Imperatore Eraclio la cedette a i Serbi, poi, 
con a lterna vicenda, passò a l B u lgari, tornò al-Bhcantlnl, la tennero bre-
vemente l Veneziani finché nel 1 3 3 0 Stefano Dushan -^-I stab ili d i nuovo 
II dominio serbo. Dopo la morte del Dushan u n certo BalIsha, che aveva 
governata la città a nome dei Serbi, s i rose indipendente o i suoi figli fon-
daro no , coi ter r itor i vicin i, fi principato della Zeta. Nel 1 3 8 9 G iorgio 
Bollsba I I fu fa tto prigioniero dei Tu rch i e cedette Scùtari, ma la riebbe 
d a l sa ltano Bajazet (del quale s i era conquistato U favore cedendogli u na 
bcDIasIma figlia) c la consegnò nel 1 3 9 0 ai Venoziani. Questi la difesero (sot-
to 11 comando d i An t. Loredan) eroicamente c ont ro gii attacchi d i SoUman 
Pascià nel 1 4 7 4 (Paolo Veronese ha celebrato questa gesta nel Palazzo 
Ducale a Venezia); ma nel 1 4 7 9 , dopo u n assedio di 7 mesi, dovettero ce-
derla a l Tu rchi (di questo fa tto è ricordo in u n bassorilievo nella facciata 
d e l l a Souola degli Albanesi a Venezia), che ne fecero U capoluogo d 'un 
v f lay é t . N el ' 7 0 0 I I bey Kehmed d i B u shati, che ero governatore d i Scù-
ta r i , el re so quasi Indipendente dalia Porta, ma I Turchi v i ristab ilirono 
i l loro pieno dominio ol principio dell'Ottocento. Dopo u n a ltro assedio 
memorabile, s'impadronirono d i Scùtari il 2 3 aprile 1 9 1 3 I Montenegrini, 
che dovettero però restitu irla . F u occupata U  2 3 genn. 1 9 1 6 dagU Au striaci 
e i l 80 ott. 1 9 1 8 dagli eserciti a lleati che si ritirarono l ' i l mar. 1 9 2 0 . Scù-
ta r i è sede vescovile dal 3 8 5 © arcivescovile da l 1 3 6 7 . 

T oPoasAJT iA , A S P E T T I B C A BA T T H R I S T I C H E D E i i A CnTÀ. - Scùtarl 
si d ivide nettam. i n tre p a r ti : fi bazar, situato à SO ; te città vecchia fino a l 
se c o l o scorso, ai piedi del colle, Rozafat m. 1 3 3 , posta a SE, e l a città mo-
denux, a N e a NÉ . La z o na nella quale sorge la città h a notevolm. cam-
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blato attraverso i secoli spccialm. per i l variare del cono dai flnmL U n 
tempo la Boiana era soltanto l'emiasario del Iago di Scdtarl e i l flnme 
Ki r i si gettava direttamente nel lago, a N della città attuale, poi que-
st'ultimo deviò e, dirlgeudosl a 3 , divenne un aTlIuente della Boiana. 
Quanto al Drin, esso scorreva ad almeno 1 0 kni. a E della città e, volgendo 
verso S I andava a gottanl con tutte le suo acquo nell'AdrlAUeo a 7 km. a 
SO di S. Oiovannl di Médua. Nell'inverno 1 8 5 8 - 5 9 , durante una pìtìui, 
i l Brin si aiSrl un nuovo letto, la Drinassa, per la quale, volgendo dal-
l'altezza di Vaudéjcs verso O, andò a scaricarsi nella Boiana, a S di Scù-
turi, captando nell'ultimo tratto, come proprio affluente di d., i l ElrL 
1,0, prln\ conseguenza di questa rotta fu rinsabbiamcnto della Boiana e 
i l conseguente innalzamento del livello del lago; quindi II bazar, special-
mente d'inverno, incominciò a essere spesso Invaso dall'acqua. Questo 
contribuì a far spopolare la città vecchia e sviluppare la nuova, che dista 
circa 2 km. da quella. 

Delle tre parti della città, la più interessante è la nuova, che sorge 
in mozzo a giardini pubblici e privati e ad orti, si che, veduta in estate 
dalla fortezza, prende i l grazioso aspetto di un bosco dal quale spuntano 
appena alcuni grandi ediflci, 1 campanili e 1 minareti. Le sue più vecchie 
case non risalgono a più di 1 5 0 anni fa, ma sono caratteristiche per la 
cinta di mura di pietra che apre un massiccio portone, munito d i tettola 
e di feritole, sopra una stradetta laterale; ò la costruzione strategica ne-
cessaria nei tempi di violenza e di cattiva amministrazione della gloatlzla. 
rerciò anche oggi alcime strade presentano la fisionomia delle stradette 
della periferia delle vecchie città italiane. 

Lo case scutarine che hanno conservato questo carattere non sono 
molte, ma sono Interessantissime dal punto di vista dell'artigianato lo-
cale e del folclore: pianta caratteristica della casa da campagna veneta; 
saloni con grandioso soffitto ligneo; armadi a muro; cantonali; ante aUe 
finestre, di leguo intagliato; pregevoli cassoni da corredo per spose. Oltre 
gli oggetti importati direttamente da Venezia tutto documenta l'influsso 
delle tradizioni artigiane veneziane nel paese, ben poco Influenzato dal-
l'Oriente. Sono molto interessanti anche i monumentali cominetU « a t i -
nozza >, di un tipo del tutto locale. 

Fra le case che meritano di essere vedute e delle quali è gentQmente 
concessa la visita, ricordiamo la paia Summa (Rruga Stefano Gjecov), la 
«isa Ceka e la Kakarriqi (Rruga Skanderbeg) e la casa Murani (Bruga 
Topia). I n alcune case sono notevoli i trofei di armi damaschinate, age-
minate e con ornati a filigrana, di lavoro locale, e bellissimi costumi ma-
schili e femminili broccati e ricamati in oro e seta. 

Benché i costumi locali degli ab. tendano a scomparire, sostituiti dalle 
mode occidentali, tuttavia si vedono ancora 1 pittoreschi abbigliamenti 
tradizionali che attraggono in particolar modo l'interesse del turista e 
portano una straordinaria animazione nel bazar nel giorno del mercato 
< mercoledì). 

Interessano al turista anche le industrie locali degli scialli ricamati in 
oro, delle pantofole alla turca, delle stoffe di lana, delle armi riccamente 
ornate. Da Sciitari si esportano, oltre 1 manufatti, lana grezza, granturco, 
pelli, pesci salati, semi di lino; si importano filati e coloniali. 

A Solitari si trovano 2 7 moschee, 7 fra chiese e cappelle cattolichci, e 
una chiesa ortodossa. 

PORTO. - Scùtari ha un porto lacuale, cui si accede da S per mezzo 
del fiume Boiana e da O attraverso i l Iago di Scùtari. In questo si con-
tano circa 1 5 galleggianti a motore e oltre 3 0 0 barche e barchette i>er i l 
trasporto delle persone e per la pesca. Le operazioni d'imbarco e sbaxeo 
si operano presso la Dogana. Nell'anno 1 0 3 7 si sono registrati 1 seguenti 
approdi: piroscafi italiani 9, iugoshivl 3 7 3 , velieri albanesi 2 1 8 , velieri 
esteri 1 4 , con un movimento complessivo di 1 0 6 9 passeggeri, d i 1 4 2 7 8 
tonn. d i merci e di 1 1 3 capi di bestiame esportati. 

t i • 



PiBTBXBUzioaB ssi . TSUTO. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Vn glorno basta por la visita della 
città. Si dedicherà la mattina alla visita della città naova,. i ! pomeriggio 
a quella del bazar e della cittadella.. I n un secondo giorno sf visiteranno 
1 dintorni immediati: Sciroca e i l ponte di Meŝ  I n un terzo giorno ai rac-
comanda la escursione a Xheti. 

Oiongendo da S, si t r ova , subito dopo i l ponte d i ferro sulla 
Boiazia, i l Bazar (1 0 ) , lungo 800 m . , largo 300, uno dei p i ù i m -
por t an t i della penisola balcanica, nonostante che sia sta.to dan-
neggiato dal terremoto n é ! 1894 e nel 1913. Vis i tar lo preiferi-
b ì l m e n t e i l merco led ì , i l giorno d i mercato,, per l 'auimaaione 
maggiore e i l pittoresco dei costumi, pag. 161. 

B Bazar consta di una via principale e d i viuzze secondarie ed è l'or-
mato da circa 2000 botteglie. Come negli altri bazar orientali, le botteghe 
che vendono gli stessi generi si raggruppano in questa o quella via. Gli 
oggetti che possono maggiormente interessare sono i tappeti e i'pregevoli 
lavori d'argento. Nel Bazar sono anche alcuno moschee e un seminario 
musidmano (medressé) con una biblioteca. 

A E del Bazar, I r a l a Boiana e i l E!iri, si alza una coll ina 
m. 120, occupata dalla Cittadella o Fortezza Rosafal, 

Le più antiche fortificazioni sono probabilm. dcgl'Illtri. poi rlma-
nes^te dal Romani. Quelle attuali appartengono in gran parte al Serbi; 
i Veneziani le restaurarono nel XV.sec, per opera di Andrea e Francesco 
Veniero e di Melchiorre da Imola, poi i Turchi v i fecero alcune modifica-
zioni, per slstemarie a sede dei loro pascià. Molto soffersero da terremoti 
nel X I X secolo. La Cittadella, che consta di 3 cinte di mura, ha pi.anta 
ellittica, lunga 285 m., larga 212, con un perimetro di circa 600 m. Com-
prende 0 fra torri e bastioni. V i nidificano a centinaia le Cornacchie. 

Sulla costruzione di questa fortezza corrono due strane leggende. 
Secondo una, l'architetto Rota, che la costruiva, viste crollare più volte 
le mura e attribuendo tale disdetta alle fate, per placarle, murò viva nella 
nuova costruzione la propria sorella Pha, donde 11 nome di Rotaia. Se-
condo l'altra, non molto diversa ma di origine serba, fu i l re Vukagin coi 
fratelli ITgliescia e Ooilio, che iniziò i l castello, ma uno spirito maligno 
disfaceva continuam. i l loro lavoro. Un saggio spiegò che lo spirito si sa-
rebbe placato murando viva nelle mura la moglie di uno dei fratelli. L'astu-
zia dei due fratelli maggiori fece si che i l sacrificio toccò alla moglie di 
Oolko. Questa accettò, alla condizione concessale di poter continuare ad 
allattare I I proprio figlio attaaverso un'apertura del muro. Oggi le donno 
del popolo hanno fede nel liquido biancastro che cola dalla vòlta dell'en-

. trota del castello, quale miracoloso rimedio galattoforo. 

• D a l ]3azar si v a al la Cittadella salendo a piedi l a coll ina 
da N , per una strada r ip ida e scoscesa, la Efuga Sqeles, solo 
i n parte accessibile alle automobi l i . I n alto, a d., p r i m a del-
l'ingresso, è l a temba dei Bey di Scùtari, chhisa da i m a bella 
cancellata d i ferro ba t tu to . SuUa porta d'ingresso è aQCOra i l 
Zeonc marciano, r ispettato dai Turch i . Attraverso una galleria 
a v ò l t a si entra nel p r imo cortile e, per uh icorridoio a gomi to , 
si sbocca nel secondo e p i ù ampio cortile, ove, a d . , è l a mo-
schea, che sarebbe la chièsa d i S. Stefano trasformata (mina-
reto i n rovina) . Nel terzo cortile, d i forma tnangolare, sorgeva 
i l palazzo dei pasc ià della faìniglia dei Bushati e dei B e y t u r c h i 
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(resti d i cisterne, di'casematte e d i un grande bastione a mez-
znlTma). 

D a l l ' a l t o delle mura, bclliseima * vista d i Scùtar i , del lago, 
delle A l p i Albanesi o del M . Tarabosh. 

Discendendo dalla Cittadella per la stessa strada della sa-
l i t a , p o i prendendo un sentiero a d . , si va alla Moschea del 
Piombi (Xhamija e Plumii), la p i ù interessante della ci t tà , co-
s t ru i ta ne l 1768 da Mehtried Bushati , sul t ipo d i quelle d i Co-
s tant inopol i . 

Secondo una leggenda, le sue mura s.irebbero state imbiancate con 
calce mescolata a chiara d'ovo e a peli di capra. 

Si entra in un cortile rettangolare circondato da un portico con co-
lonne di granito a capitelli ornati di foglie d'acanto che reggono archi 
ogivali,'e coperto da 14 cupolette di piombo. Una porta mette In comu-
nicazione 11 cortile con la moschea, nella quale si entra anche da due atri 
laterali ( i l sin., con 2 colonne. I l d. con una). La moschea è coperta da 
una cupola d i piombo, che poggia sopra una base esagonale. Presso la 
moschea si trovano un minareto e un turbe (questo probabUm. contiene 
la tomba del fondatore), che sembrano di costruzione più recente. 

Si p u ò tornare al Bazar girando attorno a l piede S del colle. 
Ano a l po i^e sul K i r i , donde voltando a d. , si t rova la chiesa 
della Madonna del Buon Consiglio, r icostrui ta d i recente. 

La chiesa ha interesse per una tradizione ancora viva, quella del tra-
sporto miracoloso dell'immagine della Madonna del Buon Ooìifyilv>i esi-
stente nella chiesa antica di questo titolo (die si crede fosse alla vecchia 
confluenza del Kir i nella Poiana) e che i l 25 apr. 1467, quando l'Albania 
fu invasa dai Turchi, si distaccò dalLa parete ov'era dipinta, per non es-
sere profanata e fu trasportata dagli Angeli attraverso l'Adriatico e recata 
a Genazzano nel Lazio, ove si trova tuttora, nel santuario omonimo. E' 
un dipinto che rivela, pure attraverso qualche rifacimento, caratteri quat-
trocenteschi ed è i l prototipo delle immajrUii della • Madonna del Buon 
Consiglio ». A Genazzano vivono .ilcune famiglie che dicono di discen-
dere da pellegrini albanesi, forse da quelli che trasportarono in Italia la 
immagine. Ogni anno, i l 25 aprile, festa religiosa a cui accorrono i cattolici 
dei dintorni. * . 

A SE della cittadella, i r a la collina e la Drinassa, si stende 
i l quartiere d i Tabaki (1 p ) , con l à piccola moschea di Kasaìm 
Ali SviUan, l a più antica della regione. 

Da l l a e s t r e m i t à N E del Bazar incomincia la c m À "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M O -
D E R N A , nel la quale si penetra per u n ventaglio d i tre strade,: 
la principale, i l corso Titt. Eman., i n mezzo; l'Udha Dukag}init_ 
SI sin., e la Rruga Skanderbeg (Rruga o Udha e Skanderbegut) a d . 

Nel la pr ima, i l corso, si t tovano g l i alberghi, i caffè, i negozi 
moderni , la posta col telegrafo e i l telefono e g l i uffici pubblici . 
Essa d iv ide all 'incu-cà i l quartiere musulmano, n sin., da quello 
cristiano, a d . Presso la Posta è la Moschea di Fusha Qelea 
(5 C) ; presso le caserme è quella d i Parruzza; sono queste le 
priripipali . della c i t t à nuova, 

^Prendendo dal córso, ^ d.,. passato i l Pài. del Municipio 
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iBaahkxa), l a tna dei GesvAli {Bruga e Jeauitve), ai v a a l Museo 
«lei Geaaitl o del Collegio SaverianozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ( 5 D ) , d i grande interesse 
per la conoscenza del l 'Albania . Per la vis i ta , r ivolgersi a l diret-
tore del Collegio Saveriano. 

I l Museo è una delle raanirestazioni del complcsao di att ività che l'Or-
dino del Gesuiti svolge, con serieti e costanza, per lo studio dell'Albania 
antica e moderna. Kel Museo sono esposte le 'seguenti collezioni : collezioni* 
generali di storia naturale e di merceologia, a scopo didattico; collezione 
mineralogica albanete; eollizione archeologica albanete (notevoli le suppel-
let t i l i di 2 tombe della necropoli illirica di Komani, nella valle del Drin, 
e 2 schinieri da tumuli di Golem!); collezione nitmitinatica, divisa in monete 
trovate In Albania (circa 2500; distinte in monete Illiriche, traclche, me-
siche, cpirotlohe, coloniali greche e romane, medioovali autonome, slave, 
balsciano e veneziane; e in monete di Stati che hanno avuto dominio o 
notevoli interessi commerciali In Albania) e monete trovate all'estero; 
collezione bibliografica albanete (circa 1800 pubblicazioni, di cui più di 600 
dovute al Gesuiti); collezione di pubblicazioni antiche e moderne; collezione 
di carte geografiche dell'Albania; arehifxio ttorieo o»an«»«?(ckca 12 000 copie 
0 fotografie di documenti interessanti l'Albania ed esistenti i n vari aTchÌ\
speclalm. italiani); orcAivio letterario (manoscritti delio Jungg, dello Za-
noni e del M]ed]a); eolleziom di fotografie ttoriche e artistiche; emeroteca 
albanese. 

Agli studiosi è permesso di fare ricerche, che sono ag^irolate dagli 
schedari. I l Direttore si presta a Informazioni bibliografiche e a mettere 
in comunicazione con gli studiosi di cose albanesi. Nei collegio si trova 
una tipografia che ha in vendita molte opere concementi l'Albania, iu 
lingua albanese. 

D i qu i , per l a Braga Carlo Topia, si va a l Convento dei Fran-
ceecani, o v ' è pure u n Museo ("5 D ) . 

Anche i Francescani hanno dato o t t i m i scr i t tor i d i cose al-
banesi. Al l 'o rd ine appartiene i l P, Giorgio Fishta, o ra accade-
mico d ' I t a l i a , pag. 92. " • 

Nel M C S E O notare: 5 asce di ferro, uua cuspide di freccia, molti dardi 
d i ferro, 3 scuri, una fibula di bronzo, ra*i di terracotta e d i vetro, un 
anello d'orO con pietra Incisa, tut t i oggetti rinvenuti in necropoli o tumuli 
Isolati dei dintorni; monete greche, romane e veneziane; curiose stampe 
relative al mhacoU operati dalla Madonna del Buon Consiglio, pag. 163. 

A SE del convento, nell'angolo tra, la, Braga Skanderbeg e 
la Rruga Godarit, ai t r o v a la vasta Cattedrale Cattolica ( 5 D ) , 
a t re navate, cominciata nel 1 S 5 8 e.restaurata nel 1 8 9 8 . 

Vi si celebrano duo feste famose: quella del Corpus Domini e quella 
della Madonna (3<> lunedi di ottobre), che richiamano dal dintorni molta 
folla nei bellissimi caratteristici costumi. 

Accanto è l'Arcivescovado. j 
P^SEoaUTE D i ScùTAM. - 1» A SOIROCA. - D i là dal ponte di 

ferro sulla Boiana, pag. 162 (in parte « levatoio •, per lasciare i l passo ai 
battelli che scendono o risalgono i l fiume), si tiene a d. lungo la riva del 
lago (a km. 2.3 dal ponte è un ricordo marmoreo alla memoria del Ten. 
Chestl, barbaramente ucciso nel 1031); a km. 4 dal Bazar « 6.2 dal centro 
d i Scùtari è Sciroca {S. Rocco), circa 600 ab.. In maggioranza eattoliclvp 
parte battenicri (modesto Blst. e caffè). B*. un ridente villaggio sulla riva 
del Iago e al piedi del versante N del M. Tarabosh; perciò è meta di gito 

Orosh. 7 . - D A S C T J T A E I A O R O S H Carta, p. iS8. 1 6 5 

(la Scùtari, specie i l giorno della festa di S. Rocco, al quale è intitolata ia 
chiesa. Sopra l'abitato è un'ex inda reale, costruita nel 1928. 

Dal ponto una buona carreggiabile sale sul M. Tarabosh m. 592, che 
vide lotte accanite fra Mdntenegrlnl e Turchi (1912-13); bellissima *vlsta. 

2» AL P O N T E V E N E Z I A N O D I M E S km. 7.7 a NE. SI esce da Scùtari 
Xuova per i l corso Vit t . Emanuele c si raggiunge la d. del F. K i r i , che si 
risolo. A km. 4.2 si lascia a sin. la strada per l'Aeroporto dell'» Ala Li t -
toria > c a km. 7.7 si trova i l bellissimo ponte di Mes (.Ura Mesit), di costru-
zione veneziana, sul K i r i . E' i l più bel ponte antico dell'Albania, lungo 
ni. 112 e di grande clegiuiza cui suoi 6 valichi, dei quali i l mediano, a se-
ziono ogivale, ò largo 27 m. e alto 15. - Si può prolungare la passeggiata 
continuando a risolire i l K i r i per altri 5 km. fino a Drishti, glA Drimslo. 
prospera città acquistata da Venezia nel 1390, ma presa dai Turchi nel 
1477. Era sede vescovile con 5 chiese e fortificata; oggi di essa riman-
gono avanzi di torri e di bastioni, Drishti è ora un villaggio aiutato irt 
massima parte da musulmani. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. - Da Scùtari a Orosh (Mirdizia). 
Catta a pag. 168. 

CAK.EOZZ. km. 37 fino a Korthpnla, poi mulattiera. E' uno dei per-
corsi più Interessanti dell'Albania, sia per le bellezze panoramiche del 
percorso, sìa per l costumi dei Mirditi. Per notizie su questi, v. sotto. 
L'escursione si fa comodamente in 2 giorni. 

Si prende la carrozz. d i Puk . i , pag. 107, la si segue fino 
a Vàudé je s , poi si devia verso SE per, k m . 37, Korthpula 
m. 541. D i qu i si prende una mula t t i e ra che si addentra nella 
valle del Crjodri, affluente del D r i n , fino alla sua confluenza col 
l 'onno, poi risale la valle d i questo fino a l paese ài Kolivac 
i n . 202. S i prosegue per Kashnjeti c San Giorgio {Shèn Gjergì), 
si traversa i l Pandi Grande {Fandi i Madh) a Van Madh, si 
sale la 5calc Grande {Shkalla e Madhc) per discendere nella 
valle del Fandi Piccolo (Fandi i Vogel) e giungere a BUnishl 
della Mird iz ia . Si valica i l flvune e si ar r iva a Orosh m . 640, 
ab. 1500 (cattolici), paese formato da gruppi d i case nel ver-
sante 0 del M . Santo (Mali i Shenfit) m . 1430. 

E ' I l centro della Mirdizia, abitata dal Mlrditi, una glande tribù di 
circa 20 000 ab. cattolici, dediti alla pastorizia, che attraverso i secoli, 
riallacciandosi a Lek DuknginI (pag. 79), si sono mantenuti fedeli alle 
prescrizioni del « Elanun », senz.-v preoccuparsi delle leggi che erano emanate 
dall'autorità centrale. La prima volta che 1 Mlrdi t i hanno spontaneani. 
riconosciuto, un'autorità, oltre quella del Kanun, è stato quando i l loro 
Capo (J^apidan, carica ereditaria) Principe Gjion Marka Gjioni. è venuto 
a Tirana a rendere omaggio al Luogotenente Generale e a prestare giu-
ramento i l i fedeltà a S. M. i l Re d'Italia e d'Albania, lihperatore d'Etiòpia. 
Orosh fu distrutta nel 1S77 dal Turchi per 11 suo spirito Irriducibile ai do-
minatori. Anche la casa del Kapidan fu distrutta. L'attuale sua residenza, 
costruita nel 1925 poi ampliata più a monte di Orosh, a Page, è cinta di 
spesse mura e ha finestre con feritoie. L'attuale Kapidau, nominato Se-
natore pft-'"le''%tte be^mereeze. eijt^r^ll suo attaccamento all'Italia, ha 
fatto costruire anche un convitto per r b à i ù b w t e l l a rettone, che figli d i 



r _ . .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ,tt.vjHVKt(, • 

pastori, in ostato per la transnmaiua, in inverno per la nevot non- avreb-
bero altrimenti mal potato essere educati. Dall'altra parte della valle è zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ìa piccola moderna CattedraU di S. Alessandro; quivi risiede i l Vescovo-
Abate, che dipende dlrettam. da Roma e ba sotto di sèzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 6 parrocchie. 
^SullKclina del M. Santo fino al 1500 era l'antica Abbazia di i>. Alessandro, 
abbandonata all'arrivo dei Turchi; ora v i è una cappella e una casetta. 

n turista noterà che in questa regione f caratteri fisionomici degli 
antichi Dltr l si sono conservati pressocchc Intatti ; mentre dal punto di 
vista morale e sociale II sentimento della giustizia è ancora identificato 

-Ncon quello della vendetta. Ma uno spirito cavalleresco, comune anche ai 
plànmili, rende sacro l'ospite, a cui anche II più povero pastore trova sempre 
da oSfhe qualche cosa con Una dignità e una grazia, al tempo stesso, tutte 
iJOntteriatiche di questa gente. Intercalanti anche i costumi sia degli uo-
lùhd che delle donne. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 . - Da Scùtari a Boga e a Theti, 

• ( A L P I A L B A N E S I ) . 

.. . Carta a pao. 16S. 

CABBOZZ . km. 80, Interessantissima per 11 percorso in uua delle valli 
principali deHe Alpi Albanesi, cioè hi una delle parti più belle e pittore-
«che dell'Albania. Boga e Theti hanno importanza per le gite ed escursioni 
•che v i al possono effettuare. 

D a S c ù t a r i a, k m . 17.5, Koplihu, v . pag. 158. K o p l l l i u 
m . 80 (caffè; posta, telegrafo e telefono), circa 1.000 ab., 6 
•aottoprefettura della Grande 3Ialissia. Nel la c7u'csa sono fram-
men t i d i un ex-voto del X sec, con S. Giorgio e S. Procopio; 
« n poco a N E del paese sono rovine ài mura e d i una torre 
forse romana. 

Poco dopo, a ,km. 17.8, un b iv io , donde si piega a d . (a 
sin. si v a a l transito d i Han i H o t i e a Cettigne, pag. 158), i n 
*tirea. E ; d i fronte si profilano le maestose vette delle A l p i A l -
banesi. S ì entra, risalendola, nella valle del Proni i That; si 
hanno a Sm. (NO) le alture d i Kas t ra t i , a d . (SE) quelle d i Shkreli . 
A km, 26.6 l a carrozz. si biforca; si p u ò seguire i l braccio d i 
4 , , che h a fondo migliore, o quello d i s in. , che è p iù interes^ 
•fiante p e r c h è valica, con ponte di legno, i l torr. That, chezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 'Ì 
scorre i n una strettissima profonda gola. Kna- 31.5 Deda/, ove 
i 4ue bracci s i uniscono. L a valle si restringe; l a strada sale 
•con s t re t te curve i n u n paesaggio che viene assumendo carat-
tere a lpino. A d . si leA-a la catena della Maja Madha, ohe giunge 
ai 2085 m . K m . 41 Dtaai, paesetto al la confluenza d i due 
v a l l i , t r a le qua l i si leva i l Mal i i L u g u t K u a l i t , che culmina a 
m . 2800, mentre a d . domina i l M a l i i E l b ù n i t m . 2243. Si 
segue l a va l le a sin. (d. idrografica) e si a r r iva a, k m . 49, Boga 
m. 930 circa, sullo sfondo delle maggiori vet te delle A l p i A l -
banesi, . ;r*r . . 
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I I viU»ggiq « sparso sulla d. del ruscello, mentre sulla «In. è la chiesa. 
Per. l'aria salubre, l'ottima e abbondante acqua, I vicini boschi e lo belle 
passeggiato c gito del dintorni, è destinato a divenire, quando possieda 
uua convonionte attrezzatura alberghiera, uno del più attraenti centri 
climatici e turlsUci dell'Albania. 

Volendo proseguire, informarsi a Boga delle condizioni dcUa 
CHiTozz., p e r c h è assa d'inverno è bloccata dalla neve e nelle 
altre stagioni talvolta interrot ta da frane. La strada volge 
A-erso E c salo al Passò di Thórcs {Qu/a c Thórev) m . 1600, donde 
si domina un maestoso pahorama. Si entra nel terr i tor io dei 
Dukagjni o si scende nell 'alta valle del fìutne Shala, giungendo 
.», k m . SO, Theti , cliicsetta caratteristica d i stilo alpino, sulla 
r i \  del fiume, nel superbo scenario delle A l p i Albanesi. L a lo-
ca l i tà è destinata a divenire importante centro tur is t ico. 

Di qui si possono compierò le seguenti escursioni a piedi (si trovano 
soltanto capanno di pastori). - o) a Boga, per l i passo dette Capre (Qafa e 
Shtegut te Dlienvet). in 4 ore, attraverso belllsshne faggete.; - 6) alla 
cima Biga Gjmai, In 7 ore, scendendo al posto di polizia verso \S<x(ra S. 
(fiorgio (Ko'Jra Shlagergit) ove si passa il ponte, si volta a d. verso Gjmai, 
«l I ivssa la Qata e Dragonit e di qui, in 1 ora, alla vetta; - c) a Seùiari, fu 
>:. IO ore; si scende a Eodra S. Giorgio, si valica la Qa/a e Shoshit m. 1 0 5 4 
poi, scendendo per mulattiera nella valle del Kir i , si arriva a Drishti, al 
ponte di Mes (p.ig. 1 6 3 ) , e, per carrozz., a Scùtari. 

E ' i n progetto la continuazione della carrozz. da T h e t i a 
K ù k è s , pag. 1 7 7 . ' ; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9. - Da Scùtari a Puka e Kùkés. 
Carta a pag. 168. ,. 

CAEROZZ . km. 70 fino a 10 km. oltre Puka; indi pista, km. 4S,per-
corribile con automezzi fino a 7 km. da KùkSs (carrozz. in costruzione), 
iuflne carrozz. Percorso di vivo Interesse. 

Si lascia Schiari a E, , passando dalla Scuola Industr iale 
I ta l iana. Si attraversa i l Kiri e s i va i n direz. SE. K m . 11 Gurici. 

Di qui una mulattiera porta, verso NE, a ilishkalU, ove si traghetta 
11 Drin, oltre 11 quale è Vjerdhé: Ivi si vedono rovine di una città vescovile 
e di una cittadella," consistenti in una porta, in una torre quadrata e nel-
l'abside di una chiesa. Di qui si può proseguire per Kamui e Komani, 
pag. 168.. j 

Proseguendo, si giva at torno al piede del M . Julani m . 550 
e si arr iva a, k m . 18, Vaudéjcs m . 33, ove nel 1858-59 avvenne 
la ro t t a del F . D r i n che p o r t ò alla formazione della Drinassa. 

Entro l i paese, nello scavare le fondamenta della nuova chiesa, si 
trovò una necropoli, che pare abbia durato dal V sec. a. C. al I V sec. d. C. 
I l paese è dominato da una collina, II M. San Marco, al cui piede si trova 
la cappella della iladofiim, con arcate ogivali, e, nell'interno, affreschi 
forse del XV sec; mentre sull'alto sono resti della fortezza di Dagm, r i -
cordata da un docmuento:serbo del 11»S. 



SìzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continua tenendo l a direzione E e risalendo l a valle del zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gemaiqe, affluente d i s in. del D r i n ; si arr iva a, k m . 40, Duahi,' 

poi a. k m . 48, Kecira. 

Dì qui uu sentierozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A sin. porta, In c. 5 ore, attraverso Qerret, a Eo-
numi. v . sotto; è però preferibile proseguire sino a Puka e di là. raggiunscrc 
più comodam. questa località. 

K m . 60 Puka m . 752, forse l 'antica Epicaria. ' 

A , 7 km. a N O , allo falde del • Kalaja e Delraaces • (Fortezza della 
Dalmazia) si trova la vasta N E C R O P O L I D I K O M A N I (KmatU), con tombe 
a poca profondità e rozzo rivestimento di sfaldature di roccia; alcuni 
le fanno risalire al V,. altri al X sec. a. 0. La suppellettile d i questo tombe 
è al Museo Francescano di Scùtari, pag. l<)4. 

Si può da Puka recarsi anche a Oìakova, in Iugoslavia. Fino al passo 
del Maìi, v. sotto. Dal passo si prosegue in direz. N E toccando i l villaggio 
di mei, poi discesa nella valle del Drin e In direzione N E , a Vau Spai; 
di qui a Oiakova, v. pag. 177. 

L a carrozz. dopo Puka continua ancora per circa 10 k m . , 
giungendo a Rapaj (Bypè), donde è i n progetto i l suo prose-
guimento fino a K ù k e s . Per ora si può continuare per p is ta 
camionabile, che percorre Valiipiaìio di Arsi (FuaJia e Arsit), 
giunge a l passo del Ma l i {Qafa e Malit) m . 945 i n mezzo a 
ima foresta, e, piegando verso SE, giungo a >S'. Maria {Shen 
MariS), nella valle del SeriqS, donde riprende la carrozz. che 
conduce a, k m . 125, Kùkes, pag. 177. 

10. - Da Durazzo a Cròia, Burelli 
, e Peshkopia. 

Carta a pag. 176. 

CAKEOZZ. dà Durazzo a Burelli e Burgajet km. 9 1 , indi mulattiera 
ore O c ; In costmzione l'allacciamento carrozzabile. Percorso assai in-
teressante in pittoresca zona montana. 

D a Durazzo a l 6tvto di Cròia, k m , 34,5, pag. 154. G ià dal 
b iv io è visibile Cròia, i n mezzo agli u l i v i e ai cipres<9Ì e guar-
data d a una fortezza, avendo alle spalle, come una m\iragl ia 
gigantesca, le r ip ide pare t i rocciose dei M . Skanderbeg, che 
sono u n prolungamento della catena del Dà j t i dominante la 
valle d ì Tirana. Si prende i n direzione E , quasi i n piano fino a, 
k m l 2.5, un poi\ie sopra u n affluente della Zeza, po i s i sale verso 
NE, i n mezzo a u u ul iveto, e si arr iva a un bivio ( k m . 11.5; 

da Djirazzo 46.2): a s in. si va a Bure l l i , pag. 169. 
Prendendo a d. , si è quasi subito a Cròia o K r ù j a (Krujè) 

m . 608, ab. 4000 (quasi t u t t i musulmani)^ una delle c i t t à p i i i 
pittoresche del l 'Albania, s i tuata nelle pendici del M a l i K m » 
m . 1176, con •panorama sulla conca d i Tirana, la valle del-

l ' I s h m i fino a l paare e ì mont i , che a l t i 'omonto assumono una 
bella colorasàóne violacea- E ' sottoprefettm-a. 

Qualcuno ha supposto cbo sia r .^^nopolù d i Tolomeo; nel X I I I sec.> 
si sarebbe chiamata Bistrum Albanum. Comunque è certo che dove esser» 
stata un contro antico, perchè nei dintorni si sono trovate tombe illiriche. 
Tuttavia la sua storia e oscqra fino alla '2' metà del xxv soc, allorché 
era i l centro del feudo della famiglia Topia, che riconosceva la sovranità 
di Venezia. A quella successe i l dominio di Gjon Costriota, al quale qui 
nacque nel 1403 i l Aglio OiorBio, dotto poi Skanderbeg, l'eroe nazionale-
dell'Albania (pagi 47). Nei 1410 fu presa dal Turchi, ma dal 1443 al 14C8, 
anno della sua morte, fu la cittadella della lotta vittoriosa dello Skanderbeg. 
Jiitornò ai Veneziani, ma i l 14-giugno 1478 se ne hupadroui Maometto I I . 
dopo un assedio di 13 mesi, e Cròia, i l cui nomo signitlca « sorgente », fu 
chiamata Akce Hissar. Divenne poi feudo della famigli.!, Toptaiii, della 
quale i l più noto personaggio fu, al principio del X I X sec, Ahmcd Pa-
scià, detto, per la sua crudeltà, la tigre. Cròia è stata sode vescovile dal 
1246 al 1694; ora è presso clic completamento musulmana perchè molti 
santoni qui accorsero per l'opera di con versione degli ab., anzi è divenuta 
quasi la città santa dell'Albania maomettana; infatti vi si trovano nume-
rosi turbe, dei quali i l più celebre ò quello di Bali Effendi, che si dice sia 
stato maestro di Maometto I I . Sul bastione occidentale dèlia fortezza 6 
la tomba di Boba Muitafà Bolnxa. deUa setta dei Bektashl, e sulla cresta 
del monte che domina la città è i l monastero bektaahi di Sari Saldik, un 
santone venuto dalla Pèrsia. 

L a c i t t à è d'aspetto antico, con strade tortuose. All'ingresso 
dell 'abitato s i t rova una piazza con g l i ufflci della Posta & de l 
Telegrafo, po i si attraversa verso S un pittoresco bazar, coi 
t e t t i delle botteghe che quasi si toccano, cosiccliò si percorre 
una specie d i galleria i n penombra. T r a gl i oggetti i n vendita 
«i not ino g l i « opingazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T, calzari con la pxmta rovesciata e allun-
gata, usati specialmente nella regione del Ma t i . Sulla via del 
bazar si t rova , a sin-, la moschea di Murad Bey (1533) c a d . 
quella d i Maometto II. D i l à dal bazar si t rova un quadrivio: 
prendendo la strada a d., sì sale, lasciando a sin. una fontana 
del 1446, restaurata al principio del X I X sec, decorata da una 
stella a 8 punte, t r a 2 animali, forse leoni, poi si entra nella 
fortezza, a pianta triangolare con la basa verao E . 

Ingresso a vòlta, poi una serie di locali ciechi, per corpo di guardia 
c magazzini. Le mura di cinta hanno elementi dell'età veneziana e di Skan-
derbeg e altri del dominio turco. I l suo punto più alto è a NE, ove sorge 
una torre quadrata (panorama Ano al mare); qui un vallone che si pro-
lunga a S faola la fortezza dai monti retrostanti. Scendendo di là, si trova 
la co»a già Toptani, ora sede.della Sottoprefettura, decorata da pitture rap-
presentanti città, castelli e giardini presso 11 mare, motivi floreali. R ù 
in basso ancora, sempre entro i l recinto della fortezza, è la moschea Kalaja, 
proceduta da un portico, su pilastri di legno. A l vertice O della cinta, si 
trova, sopra un bastione, l i turbe di Babà Muttafà Dalma. Sotto, una gal-
leria porteva alla fontana Tasloja, che riforniva di acqua la forte»»? 

D a l b iv io subito pr ima d i Cròia, pag. 168, prendendo i l ramo 
a sin. s i percorre verso N una delle strade p iù pittoresche e 
ai-dite del l 'Albania. Con strette curve e notevole pendenza s i 
sale a l Qafa Zulinil, nioutre tra due cime del Dàj t i appare 
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T i r a n a . U n a discesa, p o i una risalita, t r a densi boschi d i p in i 
e abeti , k m . 35.5 (70.2 da Durazzo), a l Qafa e Stàmca (Rist. 
•« caffè) circa m . 110(), l oca l i t à magnifica, che d i v e n t e r à Una 
•delle mig l io r i stazioni cl imatiche albanesi (durante l ' inverno i 
•dintorni ofCrono campo a esercitazioni i n sci). Si entra nella re-
,gIone del M a t i , scendendo verso la valle del fiume omonimo, i n 
v i s ta dei m o n t i che dividono i l suo bacino da quello de l D r i n . 

K m . 48.3 (83 da Durazzo) Burel l i m . 125,-500 a,h. {caffè; 
posta e telegrafo; r i fornimento benzina), capoluogo della sot-
toprefet tura del M a t i presso Ja sin. dè i M a t i . 

Da Bure l l i proseguono due strade: una a sin. , da poco 
•aperta a l t ransi to, scende lungo i l 3 Ia t i e sbocca ( k m . 45 da 
Bure l l i ) sulla carrozz. D u r a z z o - S e ù t a r i a Miloti, pag. l'55. 
Prendendo invece a d . , i n direzione E , si raggiunge, k m . 91 da 
Durazzo, Burgajet, o l t re i l quale termina ora la carrozz., d i 

-cui è i n progetto l a continuazione fino a Peshkopia. 
Dopo Burgajet, l a carrozz. prosegue ancora per breve t r a t to 

verso E i n lieve salii>a, poi cessa, continuata da una mula t -
t i e ra che sale, sempre nella stessa direzione, (ore 2) a Vinjallj 
m. 604 e a (ore 3.30) Murra {Mure) m . 888, dagli sparsi abi-
t a t i . Piega quindi verso SE scendendo per la valle del T . Murrès, 
afiluente del Dr ino , lungo l a quale cor rerà anche la carrozzabile 
i n costruzione. Dopo Selishta m . 718, situato su u n terrazzo a 
200 m . sopra i l fiume, l a mula t t i e ra si alza sempre p i ù sulla d. 
del T. Perroj i Murrea, l a cu i valle si fa sempre p i ù profonda e 
s t re t ta ; g i ra i n forte salita e, a N del Qafa e Dardhes m . 1140, va-
l ica la catena che l i m i t a a E l a valle scendendo verso E alla V . 
del D r i n o , ove raggiimge Katundi i ri m . 414, sylla sin. del fiume. 

• S i valica i l Dr ino e si cont inua verso N , passando per CelvÀhi e 
arr ivando (ore 9 da Burgaje t ) a Peshkopia, pag. 176. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11^ - Da Tirana a Élbasan e a Còriza. 
Carte a pag. 176 c 18i. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CABAOZZ . km. IS-t. Pittoresca in tutto U percorso, specialm. nella 
•discesa su Elbasan, nella grandiosa valle dello Shkumbi, nella discesa su 
lago d i Ocrida e In quella versozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la pianura di Còriza. A O T O C O E » . da T i -
.Tana.a Còriza, 1 volta al g., attualm. in c. 8 ore. Per II scrv. aereo da T i -
rana a Còriza, pag. 130. 

Si esce i n direzione SE, si valica i l fiume, s'infila u n r e t t i -
lineo (a d. , i l Campo di Marte) e si salgono le colline che da 
questo Ia to chiudono l a conca d i Tirana. A k m . 2.5, a sin., , 
tomba, musulmana; a k m . 3.2, a d., l'ex Villa Reale, a t tuale 
Residenza del R, Luogotenente. Percorrendo a mezza costa dei 
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col l i u n poco nudi , si arr iva a l , k m . 9, ponte di Farka sopra 
un affluente dell'.^rzcn, poi si giunge alla valle del fiume pr in-
cipale, che si risale; a k m . 13 si t r o v a a d. mia stradetta, per 
la. quale i n 30 min . a piedi si sale a l diroccato castello di Pelrella. 

E' a circa 500 m. d'altezza, a pianta triangolare con torri angolari. 
Era ritenuto inespugnabile Ano a che ne! Ì-I43 se ne impossessò lo Skan-
derbeg. A i piedi del castello sorge i l villaggio omonimo; tutt'intorno, fira 
gli ulivi , sono tombe di generali turchi, l ì primo a e-ssere qui sepolto fu, 
secondo la leggenda, Balabanus Baderà, che, decapitato nell'assedio di 
Cròia nel 1466, sarebbe corso fin qui con la tosta In mano e l'avrebbe de-
posta ove è ora i l suo sepolcro. ' 

L a valle s'allarga, coltivata a granturco e con qualche vigna; 
si s;ile i l versante N della seghettata catena del Krabe, cul-
minante nel M . Semenisa m. 879. Dopo i l villaggio di Ypi, a 
k m . 19, l a salita si fa p iù v iva , con strette serpentine, e i l pa-
norama si allarga fino ai mont i della Mirdizia. A k m . 25 si 
lascia i l fondovalle e si guadagna quota, rasentando a sin. 
profondi bur roni nel cui fondo si fbrmano, durante le piogge, 
impetuosi tor rent i che .scendono al l 'Arzen. L a strada corre 
sulla cresta del Krabe, t ra arbusti , po i tocca i l vaHco d i Qo^a 
Koxhalitcs m . 759 e scende nel versante S. K m . 29 posto di 
Polizia, con telefono. Si domina i l A'ersante O del Krabe; a 
S si profi la i l caratteristico massiccio del Tonior i ; a SO si'scoi'ge 
i l Iet to dello Shkumbi, caratteristico per i numerosi bracci che 
cambiano spesso i l loro coi:so e si vede d'infilata anche la valle 
del D e v o l i suo affluente. Si scende rapidam. verso la conca d i 
Elbasan; a k m . 40 si ha da un parapetto a d. una bella vista 
del fert i le piano in cui crescono anche gl i aranci e ia vi te . T r a 
coUine a u l i v i , si giunge nel fondo; a k m . 48 si lascia a sin. 
una strada per i l monastero di S. Giovanni {Shinjoni). 

Sarebbe stato costruito verso i l MiUe; la chiesa fu-ricostruita nel 1380 
da Carlo Topia, signore d'Elbasan e di Durazzo e che forse vi fu sepolto. 
£ ' tradizione che nella chiesa sia sepolto S, Giovanni Yladlmiro, al quale 
è intitolato 11 monastero, che si trova sulla riva d. del Kuih, affluente deUo 
.Shlnimbi, ed è uno dei più ricchi dell'Albania centrale. 

K m . 49 si sbocca nella carrozz. che proviene da Gavàja e 
da Diu:azzo, pag. 183, nella quale s i svolta a sinistra. Si traversa 
i l torr. Ktish, si segue lo Zarani.ika, a l t ro affluente dello Shkumbi, 
e, valicatolo su porite i n mm'atura, si entra in , k m . 55, 

Elbasan ra. 130. - A L B E R G O ; Grande Albergo, 8 camere a Fr. 1.50, 
con rist. Numerosi C.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKTFÈ. - POSTA E T E L B G R A P O . - B A N C A K A Z I O N À L B 
P ' A L B A N L A . - RlPOESIMENTO B E X Z I N A . - PEEFBTTCRA E POUZIA. - SEZIO-
NE U E L L A « D A S T E ALitìHiERi». - M U S E O E B I B L I O T E C A , uel.la Prefettura. 

Elbasan m . 130, ab. 14 000 ( in maggioranza maomettani), 
capoluogo della provincia omonima, è una c i t t à pittoresca, 
s i tuata a l centro dell 'Albania, nella conca alluvionale dello 
Shkumbi , presso la d. del fiume, i n mezzo a o r t i , giardini, v i t i , 



172 Carta, p. If4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11. - DA TISANA A ELBASAN JElbMon. 

o l i v i , a g r u m i o tabacco, colture prospere grazio alla mitezza 
del c l i m a . L a p r o d u t t i v i t à delia conca a u m e n t e r à notovolm. 
quando verranno r ^ o l a t i ì corsi dello Shkumbi e dell'affluente 
Zaraniska. Elbasan è aache importante nodo stradale; già nel-
l ' a n t i c h i t à v i passava la v i a E g n à t i a ; ora v i fanno capo lo 
cairezz. da Tirana, da Dm*azzo e d à Valona e parte l a strada 
per C ò r i z a e per Peshkopia, per i t r ans i t i d i B l a t i , Qafa Than 
e Sabat ina (Iugoslavia) e per quello d i "Capeshtize (Grècia) . 

E ' l'antica Scampa, citata ^nche dal geografo Tolomeo, ma scml>r% 
che allora sorgesse più vicina al F. Stikumbi. Fu sede vescovile nel V sec. 
e fu distrutta dal Bulgari nel X. Circa nel X I V sec. divenne feudo della 
famiglia del Topia, per passare poi ai Tenezlanl. I l nome odierno le fu 
dato da Haometto I I , che, conquistatala, ne foce una roccaforte contro-
Skanderbeg e Venezia. A lui è dovuta la costruzione della fortezza (140G> 
che si trova nella parte N della città. Da allora ha assunto un carattem 
orientale e musulmano, che ha conservato nella sua struttura urbana fino 
a oggL Infatt i , la maggior parte delle vie è fiancheggiata da bianchi muri, 
che nascondono le abitazioni, costruite in mezzo a orti e giardini, alcune 
usai pittoresche, sia nella facciata con belle porte lignee, sia nell'intorno-
adomo d i dipinti e fini Intagli caratteristici. Ha una ventina di moschee, 
molte delle quali possiedono ricchi tappeti della Pèrsia e di Kossovo. Vi-
nacque Kxlstoforldhl (1837-05) U traduttore deUa Bibbia, pag. 00. 

Appena passato i l ponte sulla Zaraniska, continuando d i -
re t tam. , fii a r r iva alla Fortezza, costruita, come si è det to , 
nel 1466 da Maometto I I , smantellata n e r 1832 da Beshid 
A h m e d P a s c i à , si che soltanto la- parte S d à un'idea della pr ima 
costruzione. E ' a pianta quadi-ilatera (m. 382 per 327), con 
grosse t o r r i angolari e to r r i minor i nelle cortine. 

V I si entra da S per una porta a vòlta; a d., prima- deiringresso, liv 
Ione dell'Orologio. Nell'Interno, a d. e a sin., delje scale irortano in alto 
ai camminamenti. Sullo rovine è andato crescendo un quartiere di casu-
pole che ne nasconde lè mura origluali. A sin. è la Motcfiea del Re {Xha-
mija MbretU) con mura di piètra alternata a mattoni. L'Interno conteneva 
notevoli lavori in legno che andarono perduti durante la guerra mondiale. 

Uscendo s i continui verso S. Dopo i l pr imo quadrivio, a d. , 
. i l Bazar; a sin. , l a Moschea del Fratello {Xhamija e Ballijes) con 

u n d i p i n t o a l d i sopra della porta rappresentante i l 'panorama 
di Costantinopoli. A questa moschea corrispondeva la Mo-
schea della Sorella (Xhamija e Nazirhès), oggi fuori della c i t t à , 
accanto a l ponte sullo Shkumbi, e presso resti d i bagni turchi . 

Dopo i l bazar volgendo a d., si t rova la Prefettura, con una 
m o d e s i » Biblioteca e uu Musco, 

I n questo si vanno raccogUeudo frammenti di statue, lapidi romane 
e iscrizioni turche rinvenuto nei dintorni. Notevole l'esposizione perma-
i>ente di lavori dell'artigianato albanese: armi, tappeti, ecc. 

BSOCRSIONI. - 1» A i MOKASTBBO VI S. OiOVANNi, .doviando dalla 
eaxrozz. per Tirana a 7 km. da Elbasan, v. pag. 171. - 2» A l BAOMI h i 
TzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-'^'TA, a li km. a S della città. 81 valica lo Shkumbi sul vecchio ponte di 
pietra detto di Kurd Fatela; si arriva a un bivio dal quale si prosegue a d. 
e si sole. I bagni, nel fóndo di un circo montano, sono alimentati da sor-
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genti termali solforoso e sono assai flrequcntati dagli AJbsaesi per liai cura 
delio malattie reumatiche e della pelle. Interessante l'emanazione di gas 
Jiiflammabill, che l frequentatori doi bagni sfruttano per cucinarsi 1 cibi. 
Finora Lixha è sprovvista di conveniente attrezzatura alberghiera e te-
rapeutica. 

D A E L B A S A N A CÒRIZA PBR L A S C O V A CAKROZZABaE. - Da Elbasan 
parte -uria carrozz. hi costruzione, che, risalendo la valle del Dovoli lungo 
la d. del fiume, giunge a, km. i3, Oramsci {Gramsh). ab. 600, sottopre-
fettura della provincia di Elbasan,. c sarà prolungata fino a Còriza dimi-
nuendo sensibilmente l i percorso nei confronti dell'attuale carrozz., via 
Pcrparinii (già Pogradec). 

Si esce da E, lasciando a sin. la torre dell'orologio, po i pie-
gando un poco verso deatra. Si attraversa un vasto c imitero 
musulmano e, a k m . 67.5, s i lascia a sin., a 300 m . , un moTta-
siero di BeJdashi. Si lascia a d. i l M . Kras t i m- 521 e si accosta, 
risalendolo, lo Shkumbi, chiuso a d . (sin^ orografica) dal la ca-
tena degli Spati e a sin., dalla catena dei Semenise. K m . 59 
villaggio d izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ÌMbinoi; verso i l k m . Q8 la valle si allarga e i l fondo-
valle è colt ivato. Si t rova a sin. una fontana e si vedono le 
rovine del ponte Agi Bekiari, d i s t ru t to durante la guerra europea; 
j j o i improvvisam. la valle si restringe e la carrozz. at tacca la 
salita con stretto curvo. P i ù lontano, a d., le rovine pittoresche 
del ponte turco di Kaniara, a l d i l à del quale si vede la mula t -
t iera elle conduce a Còriz.a. 

Dopo una broA'e discesa si valica, sopra un bel ponte d i ce-
mento, lo Shkumbi, che i n questo punto descrive imo s t re t to 
gomito, ho si risalo ora, i n sponda sin., nel fondo d i una gola 
lunga c. 4 km. ' All 'uscita, si vede a sin. la confiuenza del Rapon, 
che viene da N , poi si r ival ica lo Shkumbi sopra u n ponte d i 
cemento e si arr iva a, k m . 79, Librashi m . 300 {caffè; posta e 
telegrafo; rifornimento benzina), capoluogo di Comune; b iv io 
a sin. per Peshkopia, pag. 176. 

L a carrozz. si dirige o. SE sulla d. del fiume, che viene as-
sumendo sempre p i ù carattere montano, e s'intaglia nelle pen-
dic i doi M . Shebcn ikù t . A k m . 98.2 sì traversa i l torrente Bo-
.«Iriza, sopra un notevole ponte d i cemento. Sì vedono a d . , 
ol t re lo Shkumbi scendere, c o m ò gigantesche muraglie, le pa-
ret i rocciose dei M . P o U s i t . À k m . 99,5 si stacca una m u l a t t . 
per Oiùkes {Qukda). L a carrozz. lascia la valle principale e piega 
verso E seguendo ' quella, s t re t ta e pittoresca, del ì ' a f f iuente 
Pvcgnavit o ion^arwa, che scendo dal M . Mokra. A k m . 108.4 
si sbocca nella fertile conca d i Domosdova, sparsa a E e a S 
d i vil laggi musulmani e che, durante la guerra europea, fu 
teatro d i combatt imenti . . A k m . 107.0 si lascia a sin. i l v i l -
laggio d ì P r en j8 ; a k m . 112, a sin., un caffè con modesta cu-
cina. Poco dopo, a km- 113.3, s i inizia una forte sali ta, che 
porta a l , k m . 117.8,.-valico d i Qafa Than m . 931 (posto d i po-
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l iz ia , con telefono), t r a i l M . Moki-a {MoJtrcs) a d. e i l M . Ja-
blaniza (Jablanica) a siiustra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OASEOZZ. P B K STRTOA km. 16. - Si stacca a sin., diretta verso N 
quasi in continua discesa. A km. 4, 11 confine albanese-iugoslavo (uiHcio 
doganale e visto del passaporti). - Struga m. 688, 2000 ab., si trova al-
l'eatremltà N del lago di Ocrida e sulla sin. del Drin Nero, ciie è l'emfe-
sailo del lago. E' ricordata dall'zi sec. e appartiene alla Iugoslavia per 
i l trattato di Bucarest. Industria della pesca nel lago e dei molini. Con-
serva alcuno memorie di S. Clemente, l'apostolo della regione. E ' unitu 
da una ferr. a Shoplje. 

In i z i a t a la discesa, si apre rapidamente la vista su t u t t o i l 
lago d i Ocrida (Liqeni Ohrit), dalle acque d'intenso azzun-o. 
A l l a sua e s t r e m i t à a sin. (N) si redo Struga; d i fronte, d i l à 
da l lago, le ripide pendici della catena della GaUciza, mentre 
a d . scende con p iù dolce pendio la catena dei Mokra. A l ter-
mine della discesa (km. 119.8) si t r o v a una breve strada a s in . 
che por t a a Lin, villaggio d i pescatori nel versante N d i un 
p r o m o n t ò r i o ; splendido pan. sul lago. Per le genera l i t à d i 
questo, V. pag. 29. Si piega a d . lungo la r i v a O del lago. A 
k m . 123.3, a d . , la graziosa chiesetta ortodossa d i ' S . Elia,; e 
ancora a d . , a l k m . 140.Sj una sorgente d i buona acqua. 

K m . 142.4 Perparlmi m . 695. - A L B E R G O R E A L E , 5 cara., con 
rist. - C A T F È . - POSTA E TELEGE.AFO. - M E D I C O E FAKÌIACIA . - Ur i i c io 
D O G A N A L E . - A G E N T E D E L B A N C O D I N A P O L I . - A U I O C O R R I E R A per 
Tirana e per Còriza, pag. 170. - V A P O K E I T O per Ocrida, serv. settima-
nale. - B A R C H E a nolo (prezzi da convenirsi). 

Perparimi ( = progresso), g i à Pofirra<fcc'm. 695, ab. 3600 
(4/5 musulmani) , sottoprefettura della provincia d i Còriza, a l -
l ' e s t r e m i t à SO del lago d i Ocrida. L a ci t tadina ha aspetto quasi 
in teram. moderno, con eiiiflci d i archi tet tura occidentale, g iu-
stificando cosi i l suo recente home- Lungo la sponda del lago 
è u n bel viale alberato; a SE la spiaggia è sabbiosa e d'estate è 
frequentata per i bagni nel lago. Ot t ime le t rote del lago, che 
si t rovano nel bazar. D'estate, c l ima o t t imo . 

Nel pressi sono stati accertati ricchi giacimenti di iuiner.%11 di ferro, 
I>ag. 104. E ' in progetto una grande acciaieria. 

EsctTRSiOKX. - 1 » A L M O N A S T E K O D I S. N A U M (lugosUvia), circa 45 min. 
Prima di partire, far vidimare i l passaporto o procurarsi dalle Autorità 
italiano (alla sottoprefettura o aUa gendarmeria) un lasciapassare, da far 
^ t a r e poi dal consolato iugoslavo. SI percorre con l'auto un tratto della 
carrozz. per Còriza, poi si segue a sin. una strada che si tiene un poco a 
S del lago, passando per Starava m. 704, e si arriva a TmhemishU (Un qui 
si può giungere a piedi lungo la riva del lago) ove si lascia l'auto. 81 pro-
segue a piedi lungo U lago Ano al posto di frontiera àUmnese e, dopo 5 min., 
a queQo iugoslavo (in entrambi, visto del passaporto o del lasciapassare: 
a quello iugoslavo Informarsi dell'ora di chiusura della frontiera, per poter 
ritornare In Albania). A 200 m. dal posto iugoslavo si trova i l monastero, 
n percorso si può fare anche iu barca (circa 1 ora) fino al posto albanese. 

I l Monastero di S. Haum {Monattir i ShSn Naumit) m. 713 sarebbe 
stato fondato verso U UiUe d:^ prete Naum, assistente del vescovo Cle-

S. Nawn. A CÒRIZA Carta, p. 184. 176-

mente, dedicando la chiesa agli Arcangeli. Quella attualo è più reconte 
e architettonicamente ricorda lo chiese russe e serbe. Vi è uno stretto ve-
stibolo, un nartece con colohno che: probabilmente provengono dalla co-
struzione precedente e hanno grafiti non decifrati, e una cupola su 4 pen-
nacchi; poi II corpo della chiesa, a una navata con cùpola. Sulle pareti^ 
affreschi della vita di S. Naum (tra gli altri è l'episodio dell'orso che aveva 
divorato uno dei due buoi con i quali i l santo stava arando un camp» e 
che questi, con eloquenti rimproveri, costrin.'jc a prendere i l posto del bue,, 
ucciso, por continuare i l lavoro). A Sud della chiesa è la tomba del santo, 
di costruzione posteriore. Attorno ni cortile sono lo abitazioni per i mo-
n.acl e per I pellegrini. Presso 11 monastero si trovinp u^ promontorio roc-
cioso e uno stagno con salici piangenti sulla riva; In caso si riproduce una 
parte delle trote del lago, che poi passanoJn questo per mezzo di un Canale. 

2» A C E B V B N A K U , in c. 2 ore, a cavallo o a piedi; uu poco meno an-
dando con l'auto fino a Mumuli$Ma presso la strada per Elbasan; iv i si 
lascia la carrozz. e a piedi si sale per mulatt. a sin. fino a Cervenaku, vi l -
iaggotto a m. 1100, tra boschi di faggi e di querce (sorgenti e grotte); con-
tinuando a salire, si giùnge alla vetta dei/>/. Cervenaku m. 1485, nella 
r:atcna dei M. Mokra, donde 'vista a E sul lago, a S sulla piana di Còriza,, 
a O sull'alta valle dello Shkumbi. 

' L a carrozz. si dirige a SE; poco fuori dell 'abitato si stacca 
: i sin. l a strada (non percorribile con automezzi nella cat t iva 
stagione) i>er TushemishtS (frontiera iugoslava) e i l monastero 
d i S. Naum, pag. 174. A k m . 148 la carrozz. si biforca (seguire 
quella a d.), per ricongiungersi poco dopo sulla salita d i Plocia 
o d i Zervaske, i n ó m i dat i alla catena di colline che chiudono 
a S i l bacino del lago d i Ocrida. Si lascia a d. i l paese di Zer-
vaske, poi, a k m . 151, quello d i Leshniza e, su ponte d i ce-
mento, si attraversa i l fiume omonimo, t r ibutar io del lago. Si 
vede la valle del F . Leshniza sparsa d i m o l t i v i l l agg i ; ancora 
una breve saUta sulle colline d i Graboviza, poi si scende verso 
la pianura d i Còriza, Ibnitata a N E dal massiccio del M , Tha t 
(Asciutto) m . 2015, che è l ' e s t remi tà meridionale della catena 
dei M . C>aliciza, d ivident i i l bacino del lago d i Ocrida da 
quello del lago d i Prespa. A k m . 156 si giunge a un bivio, dal 
quale ei prosegue a destra. 

A sin. CARROZZ. km. 16 per la strada Córiza-Bitolj (Iugoslavia). Essa 
ni dirige a SE fra colline coperte di arbusti; dopo 5 km. lascia sulla sin. 
il villaggio di Podffària {Podgorii), poi gira al piede del M. That, v. sopra, 
con ampio pan. sulla piana di Còriza e i l Iago Mallq; a km. 12 lascia a d. 
la strada per Po an e a km. 16 sbocca nella carrozz. che, provenendo da d. 
ila pórlza, porta a sin. a Biiolj, pag. 182-

L a strada costeggia i l lato 0 del L . 3Ialiq (per le general i tà 
di questo, v . pag. 30) e a k m . 167.0 valica, su due ponti d i 
legno, i l F . Devoli nel pvmto ove esso esce dal lago ; subito depo-
si stacca a d. l a carrozz. i n costruzione che, lungo la valle d i 
questo fiume, g iunge rà a Elbasan accorciando d i circa 70 km.^ 
i l percorso per Perparimi. 

Appare verso SE Còriza, della quale già si possono d ìs t ìn-
gnere Jl rosso edificio della fabbrica della birra a sin., 1 2 cam-
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-•panili della cattedrale ortodossa nel mezzo e i minare t i a d. 
L a strada sc(»ide verso la bella pianura; a k m . 180 traversa 

^sa ponte i l Dunavesi c, con retti l ineo, giunge a, k m . 184, Có-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•risa (Korcé), pag. 178, i n cui si entra da NO, giungendo d i -
rettamente a l corso Regina Elena. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12. - Da*Iìilbasan a Peshkopia, 
Kùkes e Prizren. 

( I L KOSSOVO). 

Carta a pag. 184, 176 e 168. 

OAaaozz. da Elbasan a Pesiiicopia lem. 125, molto stretta e percor-
•ribilo con difficoltà d'Inverno. MuiAlTiBiA (sarà presto trasformata iu 
•carrozz.) da Peshkopia a Eolesnanore 10 C; CAEROZZ . da Kolesnan a Kùkes 
km. 17 e a Prizren km. 33. Costruito i l tratto da Peshkopia alla sella d i 
Kolosnan. sarà questa una via di grande comunicazione fra Tirana e la 
«stremlU NE deU'Albania. 

D a Elbasan a l bivio di Librashi, k m . 24, v . pag. 173. La^ 
strada a sin. si dirige a N , risalendo la Valle del Rapon, poi , 
piegando verso N E , supera i l massiccio dei GoUobordi, valicando 
i l passo di Lajshi m . 1150. Dopo la discesa dal passo, corre 
presso i l confine iugoslavo, piega verso NO e raggiimge i l D r i n 
Nero, che poi segue i n sponda sinistra. Si attravei-sa i l fiume, 
k m . 105, a l ponte di Topojani, giungendo a, k m . 109, Maqtiel-

dara (telegrafo e telefono). B iv io a d. d'una carrozz. diret ta a 
S che, dopo 3 k m . , varca i l confine albanese-iugoslavo al tran-
Jsito di Blati m . 591, e raggiunge (km. 8) Dibra i n Iugoslavia. 
Proseguendo dal b iv io i n direzione N , si giunge a, k m . 125, 

Peshkopia m . 625, ab. 893 (posta, telegrafo e telefono ; sezione 
-déQa « Dante Al igh ie r i »), capoluogo della prefettura d i Dibra, 
-al centro d i una assai interessante regione montana. H a note-
vo l i poss ib i l i tà d i sviluppo come stazione cl imatica e centro 
turist ico, non appena s a r à dotata d i una conveniente attrez-
zatura alberghiera e s a r à completata l a strada. 

DA".PESHKOPIA. A BTTREUI mulattiera, pag. 170. 

Si segue una mulat t iera che, con direzione N , discende i l 
•corso del D r i n Nero, mantenendosi mol to a l ta sulla d. del 
Atmxe, tocca alcuni vi l laggi finché giunge (ore 10 c.) a Kolesnan, 
paese situato a d- del passo omonimo (Qafa e Koleananit) m . 720. 
/Qui oomlncia una CABROZZ . , che prosegue neilla stessa direz. N ; 
dopo .3 k m . toécià Bicaj e discendendo, giunge, dopo 8 k m . , 
all'.4.croporto d i Ktifces circa m . 350, donde continua per ( k m . 17 
.da Kolesnan) . . 

A KÙKES E PRIZREN Carta, p. 168. 177 

K ù k é s m . 250, ab. 1200. (Albergìietlo; posta e telegrafo; 
I fai-macia; servizio dell'» A la L i t to r i a » per Tirana, 3 volte la 
I settimana, pag. 129; da e per Scùtar i , 3 volto l a settimana, 
i pag. 128), alla confluenza dei duo Dr in , capoluogo della provincia 
' del Kossovo. 11 paese sorge su terreno l imitato e circondato da 

colline mol to r ip ide , quindi è impedito nel suo sviluppo urbani-
stico ; a ciò s'aggiungono i finora scarsi collegamenti stradali. 

A SE di Kùkes è la regione di GORE , i l cui villaggio più importante 
b quello iWShiUévee (10-ore di cavallo), al piedi del M. Murge e KaUabas, 
ove una spessa coltre di neve ricopre i l terreno da dicembre a marzo. Questa 
zona, quando le comunicazioni terrestri con Kùkes saranno assicurate, 
avrà uu sicuro sviluppo come centro sciistico. Già nel 1934 un Uffici^ue 
italiano iniziò qui, per I soldati albanesi, un corso sciatori che ebbe tale 
successo anche trazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ÌA popolazione locale, che i più giovani han finito con 
l'adottare gli sci come mezzo abituale, sci che essi stessi si costruiscono In 
forma rudimentale. Nella zona di Kùkfis sono stati accertati importanti 
glaciracutl di minerali di cromo. 

D A K Ù K E S A G U K O V A carrozz. km. 20 o. fino a Vau Spas, poi mulat-
tiera fin presso Glakova. - La carrozz., valicato subito II JDrin Nero, di-
scende lu direzione NO la riva sin. del Drin comune finché giunge, km. 20 e, 
a Vau Spas, ov'è un bel ponte sul fiume, costruito da tecnici italiani. Prima 
di arrivarvi, si vedono le rovine del famoso ponte del Vixir, costruito dai 
Turchi e distrutto dai Serbi nella loro ritirata durante la guerra imon-̂  
diale. Era a 5 grandi valichi, di cui 3 ogivali, e di straordinaria legge-
rezza. Mulattiera da Vau Spas a Puka. pag. 168. Valicato l i Drin, si prende 
una mulattiera in direzione NE, si tocca II villaggio di Oolaf e si giunge 
alla frontiera albanese-iugoslava, scendendo poi a Giakova (Djakovica) 
m. 393, sopra uno degli affluenti di d. del Drin Bianco, 11 centro più Im-
portante del distretto, iugoslavo della Metohija. 

D A KCKfis A K R U M A E A T H E T I mulattiera, ore 30. - A N di Kukès 
si stacca una mulattiera che attraversa sopra un ponte veneziano 11 Drxn 
Bianco e conduce a Kruma (6 ore di cavallo), che fino al 1923 fu sede della 
prefettura trasferita a KùkSs. Da Kruma in eltre 3 ore si giungo a Letaì, 
ove la mulattiera si biforca. Un ramo va verso E fino a Giakova, v. so-
pra; un ramo vei-so NO a Trifush (già Tropoja), sede della sottoprefettura 
di Giakova (S ore di cavallo). Da Trifush si può continuare per Draoàbia 
nelU Valbona, una delle più pittoresche vallate albanesi, che non ha nulla 
da invidiare allo più celebri vallate di altri Paesi; poi da Dràgóbià a Theti 
nella valle di Shala (13 ore di cavallo da Trifusli), donde.si continua per 
carrozz. fino a Scùtari, pag. 167. 

L a carrozz. per Prizren risale la r iva sin. . del D r i n Bianco 
(Drin i Bardhe), oltrepassa a sin. i l ponte veneziano su questo 
e dal quale parte Ja mulat t iera per Ki 'uma, v . sopra, valica la 
Ljuma, affluente d i sin., lascia a d . i n alto Bardhoc, quindi 
3Jorina ra. 428 e poco dopo, a k m . 18 da K ù k S s , giunge alla 
frontiera albanese-iugoslava (dogana). D i là da questa, tocca 
Vrmica, si alza u n poco, poi scende a (km. 33 da K ù k é s ) , Prizren 
n i . 450, centro commerciale i u bolla posizione a i . p iedi del M . 
K o r i t n i k , costruito ad anfiteatro e abbellito da giardini . E ' 
attraversato daila, Bistrizsa di Prizren. 

E' forse la romana Theranda, detta Prizdriana dal Bizantini. Appar-
tiene alla Serbia in seguito al trattato di Bucarest. DoUa sua cittadella, 
sopra una roccia a picco, splendido panorama. 
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13. - Còriza e dintorni. 
Piànta qui contro e Carta a pag. ISi. 

Albereti: Pallosa C), Rruga S.-Giorgio, 18 cam. a Fr. 2, con rist. -
Ristoranti: Mensa degli /iaiiant, ottima cucina casalinga. - Numero*! 
caffè e tipiche rosticcerie. 

Posta, Telegralo e Telefono (1 C), pre.sso i l viale Regina Elen.a. -
Banche: Nazionale d-Albania, •paX&ita proprio, all'ingresso della città da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
N , a sin.: d i Nàpoli, viale Reg. Elena. • 

Antopnbblìche, presso la chiesa di S; Giorgio. 
Aotooorriere: per Elbasan o Tirana, 1 corsa al g.; per Argirocastro, 

3 corse la setUmana; per Flórina (Grècia^ 1 corsa al giorno. 
Agenzia «Ala Littoria >, viale Reg. Elcna (servizi da è per Tirana, 

3 volte la settimana), - Agenzie di Havigaziono: Italia, Lloyd Triestino 
Adriatica, viale Regina Elena. - Consolati: Italia, Rruga Abdyl; Itujo-
slàvia, viale V i t t . Emanuele I I I ; 'ffr^cia, Glardhio Pubblico. 

Biblioteca pubblica, parco T. GermenJ. - Sezione della < Dante Al i -
ghieri », viale Vi t t . Eman. H I . Tre I I B E E R I E e A G E N Z I E OIORNAWSTICHE, 
di cui due noi viale Reg. Bl«na. - Sei FAiaticiE, di cui tre nel viale Reg. 
Elena. - N E G O Z I moderni d'ogni genere. 

Còriza (Korfa; greco Korytaa) m , 835, ab. 2'i: 000 (circa 2/3 
ortodossi; g l i a l t r i j musulmani) , ai piedi delle pendici occiden-
t a l i dei M . M o r o v a e dorauiaute uua Vàstiv pianura, t ra le p iù 
fe r t i l i de l l 'Alban ia (la provincia d i Coriza produce circa i l 60 % 
del grano albanese) e p i ù lo s a r à quando i l naturale prosciu-
gamento del lago M a l i q v e r r à accelerato con opere d i bonifica 
già previste dal 'Governo Fascista, è i l capoluogo defia p i ù po-
polosa provincia del Regno e una c i t ta d'aspetto moderno e 
deUe magg io r i de l paese. Le carrozzabili che l'uniscono a T i -
ranaf a Valona e a centri deUa Grècia e della Iugoslavia ne 
haimo fa t to u n emporio commerciale d i pr imar ia importanza e 
ne hanno promosso i l celere svili ippo, che d i v e n t e r à ancora 
maggiore quando t r a poco una nuova carrozz. lungo la vallo 
del D e v o l i a v r à notevolm. abbreviata la distanza che ora la 
di'V'ide d.alla Capitale. 

Da un documento reconteni. rinvenuto si ha notizia di Coriza fin dal 
1280; però poco si sa della sua storia. Sembra che fosso distrutta dai gian-
nizzeri d i Murat I I nel 1440. I l fondatore di Còriza moderna fu un certo 
Ilias Hoxha, Aglio di un prete ortodosso del villaggio di Panariti, e che 
fu preso come ostaggio da Murat I I . Egli divenne uno del più valorosi 
ufidclali del corpo del giannizzeri e alla conquista di Costantinopoli (1453) 
si guadagnò 11 titolo di Bey e più tardi quello di Mlrahor, ancora più am-
bito. Divenuto vecchio, ottenne In dono le terre della conca di Còriza, si 
stabili dove sorgeva la vecchia città e ri costruì la Moschea Grande tut-
tora esistente. Da allora Còriza si andò man mano accrescendo fino a 
oggi. A l suo Incremento hanno molto contribuito di recente alcuni cit-
tadini che, avendo fatto fortuna in America, sono tornati In patria. Du-
rante le guerre balcaniche fh occupata dalle truppe greche i l 6 die. 1912 
ed evacu.-vta nel '13. Durante la guerra mondiale ta occupata dalle truppe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ilegll eserciti belligeranti. Nel 1916 vi orano le trupi>e francesi del generalo 
Sarrall, le quali v i istaurarono una repubblica indipendente, finita fi 26 nsag-
gio 1920 col ritorno della città e della provincia allo Stato Albanese. Cò-
riza è 11 centro religioso dell'ortodossia albanese. 

Nella zona di Còriza sono stati accertati importanti giacimenti di 
amianto, che saranno sfruttati dalla Soc. Cavo di S. Vittore. Nella piana 
sono stato predisposte vaste coltivazioni di barbabietole e presso la città 
Sorgerà un grande zuccherificio. 

Entrando i n Còriza da N , a s in . , i l grandioso Palazzo della San-
ila Nazionale d'Albania (1 B ) , a d.,VU{Jìcio di Polizia. Lasciando 
; i d. la v i a del Bazar, si continua a sin. nel viale Regina Elena. 
A sin. sono l a moderna e ampia chiesa ortodossa d i S. Giorgio, 
ma senza part icolar i pregi art ist ici , e i l moderno PaJosao della 
Bashkia (Munic ip io ; 2 C). Presso la fine del viale, a d. , i n una via 
recentem. aperta, l a Missione Cattolica (C 2). A l termine del viale, 
a d., g l i Uffici della Prefettura (un nuovo edificio è i n costjru-
zione nei pressi della Moschea Grande). A sin- incomincia i l 
viale Vitt. Emanuele III, che sì allarga poco d ò p o i n una bella 
arteria alberata e fiancheggiata da graziose vi l le t te moderne^ 
Esso è i l pubblico passeggio nei giorni fest ivi . 

Al l ' i n i z io del t r a t to più ampio del viale, a d. , le rovine della ' 
chiesa arumena del Salvatore, caduta per terremoto nel gen-
naio 1931, po i un grazioso Giardino Pubblico. 

Presso la strada è 11 monumento a Temistocle Germenj, sostenitore 
della repubblica di Còriza, ucciso a Salonicco. In fondo al Giardino Pub-
blico si trova i l bianco grazioso edificio della Biblioteca Pubblica. 

Il viale continua ancora per lungo t ra t to e si prolunga ne lk 
carrozz. per B i t o l j (Jugoslàvia) e F l ó r i n a (Grecia), pag. 182. , 

Retrocedendo nel viale e, poco dopo le rovine della chiesa 
del Salvatore, continuando neUa via della Metropólia, si giunge 
alla Cattedrale. (3 C), dedicata a JV. Slgìiora, pu r essa, coi suoi 
due campauili della facciata, d i costmzione recente. Sempre pro-
seguendo, ora verso la collimi, si a r r iva alla Fabbrica Italiarui 
di Birra, che si v is i te rà per i suoi moderni e grandi impianti , , 
che ne fanno una delle affermazioni d i avangiiardia della te-
nacia e del lavoro italiano in Albania. 

Salendo sulle colline, ove sono le cappelle d i S. Atanasio. 
e d i S. Elia, si ha i l panorama della c i t t à e della conca. Sceni-
dendo d i nuovo verso Còriza, valicato i l torrente che • scorre ; 
a sin. delia Fabbrica della B i r r a , si giungo alla Moschea 
Grande (1 C), fondata come s'è detto da I l ias H o x h a , nel 1482, e 
restaurata per t re vol te . Sul davanti , l a tomba del fondatore; 
nell ' interno, d i p i n t i notevoli. Nei pressi della Moschea, la iho-
derna Torre dell'Orologio. D i qui , attraverso u n caratteristico de-
dalo d i viuzze, si torna al Bazar (1 C), dove si possono acquistare 
coperte di lana e tappeti a ì n a n o d i notevole effetto. 
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Esorasiòwi. - I dlùtorni di Còriza soao interessaati per le bellezze 
panoramicfie, per la floridezza dei campi e per 1 ricordi d i storia e d'arte. 

1» AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA IICBORIA (ATAOT^;), carrozz. di circa 5 km. SI prende lungo la 
sin. del torrente, uscendo dalla città e, andando In direz. E-SE, si giunge 
a Ubdria, villaggio nella prima pendice dei H . Morova. Vi è la notevole 
chiesa dell'.<ls»unzione, che sarebbe stata fondata aUa fine de l l 'Vi l i sec., 
nell'epoca nella quale altre chiese f\irono erette sul Iago di Prespa, ma 
venne rifatta nel 1013. E ' di mattoni, di stile bizantino con cupola; nel-
l'interno, molti affreschi di pregio. Presso II paese sono miniere di lignite. 

2" A VOSKOPOJA km. 24. Si può fare a rigore In una mezza giornata, 
ma è consigliabile dedicarvi una giornata intera, partendo di buon mat-
tino. La strada è, dopo Voskop, molto stretta e a forti pendenze, perciò 
accessibile soltanto a vetturette. Si esce dalla vhi del Mercato e si prende 
all'inchca la direzione O; si lascia a sin. i l monastero Bektashl c i l villaggio 
di Turani; si valica, sopra un bel ponte di muratura, i l Dunaven, che a N 
si getta nel lago Maliq, e più lontano si arriva a, km. 10, Voskop, tra col-
line che producono uve pregiate; a km. 15 si lascia a d., oltre una pro-
fonda gola, i l villaggio musulmano di Gjonomas; a km. 16, fontana a sin.; 
a km. 17 si sbocca in uu altipiano, traverso 11 quale si arriva a, km. 24, 
Voskopoia, già Moscópoli m. 1115, che domina un vasto panorama cui 
fanno da sfondo a SO i monti Ostroviza. 

La città, secondo documenti del Patriarcato di Ocrida, fu fondata 
verso II 1300 da pastori valacchi cristiani e divenne un importante centro 
economico e culturale (ebbe, prima città della regione, una tipografia e 
un'Accademia), gìvmgendo al massimo sviluppo nel X V I I I sec, con circa 
40 000 ab. e una ventina di chiese. Nel 1768 e nel 1785 i Turchi la distrus-
sero, rispettando le chiese, ma gli ab. l'abbandonarono, rifugiandosi spe-
cialm. a Còriza, ove tuttora esiste la Socletó del Voskopojari. Ridotta 
a misero Villaggio, fu attaccata anche nell'ott. 1916 da banditi al .ser-
vizio dei Turchi. Tra le rovine vive ancora qualche famiglia. Varie chièse 
sono cadenti; tra quelle iu buone condizioni si nominano le più notevoli. 
- a) S. N I C O L A , nel cui cortile si entra passando sotto un caratteristico 
campanile quadrato, da poco restaurato. La chiesa è fiancheggiata da 
un portico decorato da maioliche e con 7 cupole affrescate nel sec. xvn i . 
Nell'interno della chiesa, che ha un nartece completam. chiuso, si vedono 
un'Iconostasi lignea con begli intagli, del 1743, una cattedra lignea, pur 
intagliata, del 1758, con l'Immagine di Cristo incoronato, seduto e be-
nedicente. Alle pareti, affreschi di scene Evangeliche e della vita di S. Ni-
cola. I l tetto, di lastre di pietra, poggia dlrettam. sulla travatura di legno. -
6) C A T T I Ì D E A L B D E L L A M A D O S X A . Ha campanile quadrato, da poco ri-
costruito; un portico a maioliche decorative e con 7 cupole affrescate; 
un Interno a tre navate, con affreschi deteriorati o ua nartece chiuso e 
più alto della navata mediana. - c) S. A T A N A S I O , della stessa pianta della 
Cattedrale. I l portico ha 6 cupole affrescate nel 1745 {scene del Vecchio 
Testamento, Giudizio finale e figura di S. Atanasio). Notevoli alcune de-
corazioni con vasi policromi e tre iscrizioni su mattone. DI fronte a questa 
sono le rovine di una chiesetta sullo stesso tipo architettonico. 

Prendendo versò N , si valica i l torrente Voskopoja e si trova a sin. la 
clilesa di S. Parastevi, che si vuole sia la più antica della regione. Con-
tinuando si arriva, dopo circa km 1.5, al MONASTBKO D I S. P R O D R O U O 
(S. Giovanni Sattista) m. 1279, In luogo bellissimo, al Umltare di una pi-
neta, con vasto panorama e meta di frequenti gite da parte degli abi-
tanti dei dintorni (acqua eccellente). I l monastero è a due plani e sormon-
tato nell'Ingresso dal campanile; notare le feritole del plano terreno. La 
chiesa è nell'interno del monastero; ha nartèce chiuso e affreschi del X V I 
secolo. 

3» A VriKDOl km. 26.8. SI segue la csvrrozz. di Kelcyra, pag. 198. 
fino al km. 13.9, poi si prende a d. e con viva salita si arriva a Vitknci 

Il L . di Prespa. 14. - DA CÒRIZA A BITOLJ Carla, p. 184. 181 

{Vitkuqi) ra. 1350, nel versante NE del monte Bunar. Si crede fondato 
verso i l 1100; era prospero nel x v m sec, ma fu distrutto dai Turchi. Oggi 
ha 1200 ab.; possiede ottimo clima, in mezzo a faggete e numerose ca-
scate d'acqua, che faimo agire uno centralo idroelettrica che fornisce la 
Uicc a Còriza. Un secolo fa Naum Veqxiiiacrhl preparò a Vitkuci i l primo 
abbecedario di lingua albanese. 

4" A D A R D A km. 18. Si segue la carrozz. di Kclcyra, pag. 201, per 
km. 7.5, poi si prende a sin., ai toccano 1 paesi di Dvoran e. Bobostiza e si 
sale a Darda m. 1300, sopra una sella della catena del Morova, tra boschi 
di faggi e pini. Ottimo clima; vastissimo panorama. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

14. - Da Còriza al Lago di Prespa . 
e a Bitolj. 

• ' Carta a pag. ISi. i r. f 

CARROZZ . km. 97; interessante dapprima per la vista della conca 
di Còriza, poi per quella del Lago di Prespa. 

Còriza, pag. 178. Si lascia l a c i t t à per i l viale ViU. Ema-
nuele III e si va i n direziono N E , al margine della pianura, ai 
piedi della pendice N della catena dei IHorova; alle falde d i 
questa, a poca distanza dalla carrozz., si susseguono dei v i l -
laggi caratteristici per i l prol l lo agile dei minareti sui bianchi 
gruppi delle case. A I k m . 13 si giunge a un bivio, da cui si 
prosegue a sin. (la strada a d . conduce a Flór ina , pag. 182). 
Si valica i l F. Devoli; a k m . 18 s'innesta a sin. la carrozz. pro-
veniente da Perparimi (Pogradec), pag, 174. Ck)ntinuando 
sulla d. , l a strada sale, con forte pendenza e strette curve, i l 
versimte E del M . That , giungendo al , k m . 23, passo di Prevli 
m . 1090, da cui si domina, i n uno splendido quadro, i l bacino 
del lago d i Prespa (per le genera l i t à d i questo, v , pag. 29). 
Rip ida discesa. I n basso si lascia a d. una strada dì 5 k m . per 
i l vi l laggio d i Pustez, 

Pustez è un villaggio di pescatori, ove si trova una barca per •escur-
sioni sul LAGO D I PRESPA (prezzo da convenirsi). La barca si dirige verso 
risoletta rocciosa di Mali Qrad m. 884, ove esiste, scavata nella roccia, 
la chieietta di S. Paolo, del ix sec, con affreschi deteriorati. Ritorna'ndo 
verso la sponda O, la si percorre verso N, notando, scavate nella parete 
a picco del monte, altre chiesette e cappelle che furono abitate da monaci 
dal I X a l l 'XI sec. Notevole fra es.se quella un poco a N del villaggio di 
Glomboc e dedicata alla Madonna; essa è scavata assai in alto e vi si 
accedo solo mediante scale di corda fissate nella parete del monte. 

L a carrozz. pi-osegue verso N passando assai vicino alla 
sponda del lago e lasciando vedere l 'isola d i Vel ik i Grad, che 
a|jpartiene alla Iugoslavia. Si giunge, k m . 45, al villaggio d i 
Sabatina e poco dopo a l , k m . 45.9, C O N F I N E Ai.BA>rBSE-iuao-
SLAVO (dogana e uQìcio d i pol iz ìa) . 
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•••• LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •stxadA; discende a l lago e lo contoma per alcuni k m . , 
pòi se ne allontana; a Juu. 65 si unisce a sin. una carrozz. pro-
veniente da Ocrida. Si v a i n direzione E salendo tra colline 
fino a 935 m . , po i scendendo nella valle del Dragor a, k m . 07, 
Bitolj (Monastir), un i ta per ferrovia a Belgrado, a Salonicco 
(233 k m . ) e ad Atene. 

15. - Da Còriza a Bilishti e Flórina. 
. Carta a pag.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1S4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C A K K O Z Z . k m . 86, interessante per la vista sulla conca di Còriza, poi 
nell'alta valle del Devoli, Infine In quella della Melova. 

„ Còr i rc i "pag. 178. Si esce per i l vide Vittorio Emanuele e si 
corre i n direzione N E , ai piedi delle pendici N dei M . Morova . 
A s in . i l terreno digrada dolcem. verso i l Lago M a l l q ; a d . , 
alle falde dei m o n t i , s i susseguono numerosi vi l laggi , caratteri-
s t ic i per 1 minare t i che s'inalzano sui bianchi gruppi d i case.. 
K m . 12 b iv io a sin. per i l Lago d i Prespa e B i t o l j , pag. 181. 
Si prosegue a d . , lasciando a d . i l borgo d i Z E M B L A K . Si risale 
i n sponda sin. i l corso del Devoli," che sì apre i l cammino fra 
i M . Morova a S e i l M . C e m ì k a N ; verso i l k m . 17 la valle si 
apre i n una fertile conca, con paesetti abbastanza popolosi. 
A d-, le pendici E dei Morova fo l t e d i vegetazione; a sin. , la 
depressione del lago Mì rka Prespa. Sì vaUca i l Devoli e si gi imge 
a, k m . 26, Bi l i sht i m . 870, ab. 2600 (caffè; posta, telegrafo e 
telefono ; r i fornimento benzina; Sezione della « Dante A l i -
gheri »), sede d i sottoprefettura situata quasi alla testata del 
F . D e v o l i . 

CAUBOZZ. A HOCISTI , km. 9, all'uscita di Bilishti, in direz. S O . Hooisti 
m„ 000, nel pendio E dei Morova, è simpatica fresca località in mezzo a 
fólta vegetazione arborea. I l monastero ortodosso di Si'Elia (a S del paese, 
sopra un montlccllo alberato) e la chiesa di S. Nicolò hanno buone pitture 
bizantine. 

L a strada si snoda nelle pendici S del M . Gorkpes,. a t t r a -
versa, k m . 30.5, i l villaggio d i Capeshtize e a k m . 35 giunge 
a l confine albanese-greco (ufficio d ì dogana e d i polizia). Sì tocca 
u n passi) sopra i l villaggio d i ( k m . 38) Smerdeche e si scendo 
lungo u n affluente della Melova. K m . 47.5 si unisce a d. la 
s trada provezdente da ( k m . 23) Cas tòr ia (Kastorja), sulla r i v a 
del lago omonimo. Sì prosegue verso N , nella valle della Me-
lova, salendo, k m . 63, al vaMoo di Pisodèri m . 1373, poi si scende 
i n direz. E nella pianura d i F l ò r i n a . K m . 86 Flófina (Phlórina) 
m . 862; ferr. e carrozz. d i k m . 38 per Bi to l j (Iugoslavia), v . 
sopra; ferr. k m . 105 per Sa lorùcco . 

Cavdja. 1 0 . - D A D U R A Z Z O A B É B A T CtiHs.p.l76éJii.Ui 

16. - Da Durazzo a Bérat, Kelcyra 
e Criànnina. 

Cterte a pag. 178, 184, 200 e SOS. 

CAKUOZZ . km. 278.8. Straordinariam. varia per i l paesaggio, ohe offre 
dapprima la vista della baia di Durazzo, poi quella della plana della Mu-
siicchia; si anima alquanto nella valle del Semcnl e del suo affluente Osum; 
a.ssal pittoresca àU'arrlvo a Bérat; quindi Interessantissima nel valico della 
< atena che divide II bacino del Scmenl da quello della Voiussa; ancora 
mteressante lungo la valle di quest'ultima e di nuovo variata nel supe-
r.-iré le catene che dividono i l bacino della Voiussa da quello del Kalamas 
u da quello del Lago di Giannina. 

Durazzo, pag. 143. Si esce a N E della c i t t à per i l corso ViU. 
Eman. e si piega subito verso E ; vj.sta a d. dell'arco della baia 
d i Durazzo e a sin. della laguna, d i cui si traversa, a k n i . 2, i l 
breve emissario; si lascia a sin. ( k m . 2.2) la carrozz. per T i -
rana e por S c ù t a r i , pag. 147, e si prosegue lungo la bella spiag^a 
sabbiosa che contorna la baia di Durazzo e che i n questi u l t i m i 
a uni , con l a costruzione d i numerose v i l le t te , è divenuta la 
Durazzo Bagni, una spiaggia d i moda i n Albania . Pittoresca 
^•i3ta re trospet t iva della c i t t à e, i n avanti , del Capo Laghi . A 
k m . 8 si p.issa a l piede della rupe detta Sasso Bianco m . 108, 
a k m . 10.5 s i t rova a sin. la Scuola Agraria e a l k m . 11 s i passa 
.sotto l 'a l tur- i dominata dal paese di Gezdaraj m . 91 . Ci sì viene 
allontanando dalla spiaggia; si passa i l J-"'. Kaja, si lasciano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
il ù. delle saline e si arriva .a, k m . 20, Cavàja m . 18 (caffè; posta, 
telegrafo e telefono; rifornimento d i benzina), ab. 7.000 i n mag-
gioranza nivjsulmani, grosso borgo agricolo e sottoprefettura. 

I l paese si stende al lati della carrozz. con numerose botteghe in cui 
sono esposte le stoviglie di terracotta, delle quali si fa qui grande pro-
fluzlono. E' uno del maggiori centri agricoli dell'Albania (specialm. ta-
bacco), essendo la plaga molto fertile. È ih progetto la bonifica di un 
comprensorio di c. 10000 ha., ove si conta di sviluppare la coltura del 
ootoìie, di^I semi oleosi e del granoturco. 

La carrozz. si dirige verso SE, neUa valle ben definita a SO 
«Lilla catena collinosa della Malizija e a N E dalle estreme pen-
flici occidentali dei BI . Calkumani, i n mezzo alia quale scorre 
11 F . Darc i che la strada attraversa al k m . 23 su ponte d i ce-
mento. Poi c i si avvicina allo Shkumbi e piegando versa E e se-
feiicudo i l profilo delle colline a sin., si giunge, a k m . 85.4, a l 
bivio di Rogozina, da l quale si prosegue a d . per B é r a t , mentre 
la strada a s in . porta a Elbasan, v . sotto. 

D A I . B I V I O D I R O O O Z I N A A E L B A S A N carrozz. km. 44.6. SI risale 
la <I. dello Shkumbi. In direzione E, tra i M . Krabe a N e I M . Dushku 
» S, nel percorso dell'antica via Egnatia, che da Dyrrachlum (Durazzo) 
portava a Thesaalonlca (Salonicco). Km. 9.6 (45 da Durazzo) Fekini {Pe-
']in) m. 60, ab. 2000 (posta, telegrafo e telefono), sottoprefettura. E ' sul 
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posto di Ciadiana, stazione della via Bgnatla, nel punto ove a questa ai 
univa l'altra via provenlo&te da Apollonia e da Valona. £!' centro agricolo 
e mercato di olio (molti uliveti nel territorio) e di riso. Koteroli la torre 
dell'orologio e la moschaa. La valle si restringe é verso i l km.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 5 si allarga 
nella magnifica conca di BIbasan. A km. 3 8 . 6 ( 7 4 da Durazzo) sf unisce 
a sin. ia carrozz. proveniente da Tirana, pag. 1 7 0 . SI traversa II torr. Kush, 
si segue lo Zaranitka, altro affluente dello Shkumtl e, valicatolo su pont» 
di muratura, si entra In, km. 4 4 . 6 ( 8 0 da Durazzo), Ellnuan. pag. 1 7 1 . 
U percorso Durazzo-Blbasan pei la via Egnatia è plit breve di quello per 
Tirana di km. 1 8 . 

Poco dopo s i val ica, con bel ponte d i cemento a 5 campate, 
lo Shleumbi (per le g e n e r a l i t à del fiume, pag. 28); d i l à l a strada 
è un alternarsi d i b r e v i salite e discese a i piedi delle pendici 
occidentali dei Dxishku, spoglie d i vegetazione. Si lascia a d . 
la "palude di Terbtif (Kneta e Terbufit), l i m i t a t a verso i l mare 
da una l inea d i basse colline, su cui spicca i l convento d i A r -
dehiza, e, passando attraverso buone colture e m o l t i f r u t t e t i , 
s i giunge, k m . 55, a L ù s h o j a m . 70, ab. 8000 (Caffè; posta, 
telegrafo e telefono ; r ifornimento benzina), sede d i sottopre-
fet tura e impor tan te centro agricolo, ovo si raccolgono i pro-
d o t t i della vasta piana della Musàcchia , che si stende a O e 
a SO e che d i m o l t o s i accrescerà , quando questa s a r à tut ta , 
risanata. Possiede una Scuola Agraria. 

Si entra nella piana della Mixsàcchla, d i cui si segue i l mar-
gine N E . Presto s i è a, k m . 56.5, i m biv io , da cui s i continua 
direttamente sulla sin'.; l a strada a d. porta a F ie r i e a Valona, 
pag. 190. S i v a lungo ondtilazioni d o n ù n a n d o la piana della 
Musàcch ia , po i s i scende a valicare, a k m . 69, sul ponte d i 
(3uci, i l Semeni (per le genera l i t à del fiume, pag. 28 ; sul l 'a l -
tu ra a d . , che è i l p r inc ip io della catena montuosa della Sinja, 
sorge i l vi l laggio d i K u o ) ; p i ù lontano si ar r iva a l , k m . 78, b iv io 
d i Póahnja, donde si prosegue a sin., mentre a d . s i va a F ie r i . 

D A I i BIVIO D I P Ó S H K J A A Fisai carrozz: km. 8 0 . 8 , che sarà seguita 
da chi, provenendo da Bérat, vuole recarsi a Fieri o a Volona. Una bfcve 
salita, poi si scende nella valle del SemenI, dominando la plana della Mu-
sàcchia. Si alternano terreni coltivati a distese a pascolo o a boscaglia. 
A km. 1 5 , I l piccolo centro agricolo di Roìi;ocee;a. km. 1 7 «I valica un af-
fluente del Semeni e, a km. 2 1 , la Butalice. A km. 2 8 . 6 si stacca a sin. 
una strada per Bollsh, pag. 1 9 1 . I n ultimo si unisce a d. la strada pro-
veniente da Lushnja e da Durazzo, pag. 1 0 0 ; si valica su ponte la Gjàniza, 
affiuente del Semeni, e si entra in, km. 8 0 . 8 , Fieri, pag. 1 9 0 . -

Si v a a i piedi delle pendici delle colline che scendono dalla 
catena della Sinja, po i , su ponte a t re archi , si valica VOaum o 
Lvm, i Béraiii; pocozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dox>o si stacca a sin. , a k m . 81.5, una 
strada b i tuma ta per i pozzi petroliferi di Devòti, con aeroporto. 
Si risale sulla sin. l a val le deÙ 'Osum; appare i l castello d i B é r a t , 
che nasconde l a c i t t à ; s i oltrepassano i Giardini pubbUci, si 
g i ra a t torno a l l ' a l tura , che por ta i l fo rte , e. si entra i n , k m . 93, 
Bérat, pag. 186. 

Kcleyra. KELCYJBtA E GIANNINA Carta, p. 200. 185-

Traversata Bórat , si valica VOaum sul ponte di Kurd Pa-
scià, pag. 187, poi, percorso i l quartiere d i Goriza, la strada al 
alza rapidamente; bella vista retrospett iva della c i t t à , domi -
nata dal la cittadella, e del le t to dell 'Osum, diviso i n t a n t i 
piccoli bracci. I declivi della montagna sono r ives t i t i d i u l i v i 
e d i v i t i , a i qual i più in alto si sostituiscono ginestre e arbusti , 
A k m . 101.2l sparisce la vista d i B é r a t ; a k m . 104 anche quella 
della va l le ; a k m . 108 v i è una breve contropendenza; k m . 110 
si t r o v a . a d . una fonte. D i qu i l a s trada affronta, con difilcilt 
e s t ret te curve, le scoscese pendici delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M. di Ciorociaf (Qoroqaf) 
che d iv ide la volle dell'Osum da quella del Lum i MólishiHr, 
suo affiuente d i sinistra. Si sale-fin verso i l k m . 126.3, da cui 
inizia una r i p i d a discesa, che por ta a, k m . 128.8, una casa can-
toniera con tdefono. Riprende la sali ta, con vista a d . della 
profonda val le ove corre l'affiuente, finché si giungo, k m . 133.6, 
a l valico di Olava (Qafa e GllavS) i n . 003, presso cu i è a d. l a 
scuola del piccolo centro montano d i Glava (Gliavc). Ciomincia 
una discesa che porta a, k m . 139.7, iBuai, paesetto montano 
con posto d i polizia e telefono. Panorama amplissimo sullo 
grandiose catene all ' intorno. L a discesa continua fin verso i l 
k m . 143, poi riprende una lunga sal i ta che por ta a l , k m . 161.2, 
Paa>io di Qafa e Kycoh m . 700, da cui i l panorama è ancora 
i)elHssimo, so\-rastando su tu t t e le catene quella del Tomori'. 
Si scende nella valle del /(«me Desniza (Desnices), che si vaUca 
a k m . 157.3, i n locaUtà detta Hani Balaban, po i fino a K e l -
cyra l o si costeggia; a k m . 165.7 si t rovano una fonte e una 
cascatella. Si passa attraverso f o l t i castagneti; si ha a d . l ' a l ta 
e b ru l l a caterui dei M . Trebiscini (Mal i T rébgsh in j ) ; a sm. la 
montuosa regione del Nica. A k m . 171 si giunge a Kelcyra 
(Kelct/re; in serbo Klisura = gola) m . 200, piccolo paese noto 
sopra t tu t to por i l bìvio strad.ale: a d . si va a Tepeleni e a V a -
lona o ad Argirocastro, pag. 109; a s in . direttamente si con-
t inua per Còriza. 

Sopra i l paese, nel fianco scosceso dell'estrema punta S dei Trebi-
scini, sono le rovine di un forte m. 300, di cui Al i di Tcpcleiii si servi per 
;;uardarc 11 passo che conduce alla sua patria. 

S i risale ora la Voius.sa lungo l a d. idrografica: la valle è 
abbastanza larga e a d. , suUe pendici della catena dei Nemerka 
{NèmerckS), s i vedono paesetti r u r a l i abbastanza niuuerosi. A 
k m . 175.3 la valle si restringe, p o i s i r iallarga, bene coltivata 
sui due versanti. Si valica l a Lamnica, affluente della Voiussa, 
poi l a valle sì restringe; a d. le pendici dei Nemerka sono co-
perte d i ricca vegetazione arborea e sparso d i r ident i paesi, 
mentre le alture a sin. sono a p r a t i o ad arbusti . Valicata su 
poj^%p d i ferro la Voius.«i, si ent ra i n , 
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k m . 1 8 6 . 5 , Permeti o PrenieUiPrèmet} m. 242 {Alb.: Europa, 
•con r i s t . ; Adriatik; posta e telegrafo; r i fornimento benzina), 
ab. 8 0 0 0 , i n maggioranza crisfcia'ii, sottoprefettura. E ' c i t t à 
pittoreacamemte s i tua ta sullazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s i n . de^a Voiussa e sulle pendici 
N E d i M . Dhombel , e s t r e m i t à N O della catena d e i Nemerka. 

Secondo una leggenda, v i avrebbe predicata S . Paolo ; secondo un'altra, 
v i avrebbe dimorato S. Premio, supposto fondatore della città, al quale 
è dedicata una delle due cblese del paese. L'altra, d i S. Maria dd. Bazar, 
ai trova.fuori dell'abitato ed è stata di recente restaurata. I n fondo al 
paese è liua grande roccia, detta Guri Qytai (pietra della città), alta 25 m., 
su cui sono 1 resti di un oratorio, che è luogo di pellegrinaggio; più. in alto 
sono le rovine del fvrte di Boringa, ove si vuole fosse un tempo la città di 
Peimeti, che, secondo uba leggenda, venne abbandonata, i n causa di 
un'invasione di serpenti. A 30 mhi. da Permeti è 'd villaggio di Lousè m. 450, 
con uba chiesa antica decorata da affreschi. 

Si cont inua sulla s i n . idrografica della Voiussa; la valle éì 
restringe; a k m . 103 si v e d e a sin. u n vecchio p ó n t e a seziona: 
acuta abbandonato; a k m . 193.7 si stacca a d. vm sentiero p e r 

Bad i lon i (monastero Bektashl) m , 450. P o i la strada ar r iva a l , 
k m . 196.3, v i l laggio d i Petran, piega a sin,, e, sopra un v e c -
chio s t re t to ponte tu rco a t r e archi, traversa l a Voiussa 335, 
p o c o a monte della confluenza della Xiengutiza, p o i sale u n p o c o 
allontanandosi p e r breve t ra t to d a l corso d e l fiume, scende 
e risale, mentire i l fiume fa i n questo t r a t t o u n gomito che 
rende p i ù interessante i l panorama. A k m . 209.5 si scende e si 
t rova , k m . 211.3, u n posto d i polizia c o n telefono. I n questo 
t r a t t o è m o l t o interessante a d. l a vista della catena d e i Ne-
merka, con le alte scoscese pendici. Si continua a scendere con 

molte curve per valicare, a k m . 215.5, i l Léakovik, p o i si se-
gui ta a risalire l a d . della Voiussa fino alla Qonfluenza d e l Sa-
randaporo; q u i l a s t rada piega a s in , e incóni incia a r imontare l a 
A. de l l 'affluente i l quale p e r i m t r a t to segna d i q u i i l confine 
t r a l 'A lban ia e la Grèc ia , A k m . 222.3 si giunge a l b iv io presso 
i l P O N T E P É B A T . A s i n . è l'ufficio doganale e d i pol iz ia ; a d . 

.si • stacca l a carrozz. c h e , valicando i l Sarandaporo s u l ponte 
Perai, entra i n t e r r i to r io greco e conduce a, k m . 56.5 d a l b ivio 
(278.8 da Durazzo), (Hànnina, p a g . 204. 

17. - Bérat e dintorni. 
• Carta a pag. Hi. 

AMHEOHi: Colotnbo, I f l cam. a Fr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.40, con bagno e rist.; Savoia, 
4 cam, » Fr, 1,  - POSTA B TBLaosATO, via della Posta presso la via Mbret-
noice. — CAFFe. - RiEOKiimairTO BBKzmA, - BANCA N A Z I O N A I S D ' A L -
BANIA , via Mbretnore (via Regia)/ - AtTXOCOEKIBBA per Tirana o Valona, 

.1 corsa al g. - Dal pozzi petroliferi di Devoli (km. 14  da Bérat), SERVIZIO 
ABBSO per Tirana (2 vol te la settimana). 

Storia. ' 17, - B É E A T Carta,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p. ISi. 187 

Bérat m . 7 0 e 2 3 8 nell 'al to, ab. 1 2 0 0 0 ( 2 / 3 musulmani); 
c.apolaogo della provincia omonima, è c i t t à assai pittoresca, 

'adagiata a i piedi d i sette collino, u l t imo pendici della catena 
del T o m o r i . Situata sulla stretiuv gola che chiude i l corso supe-
riore deU'Osum, a guàrd ia d i una importantissima via d'accesso 
dal mare all 'Albania centrale, è i l na tura le centro conmierciale 
della regione montuosa che si s t è n d e a levante. 

Poco si sa di Bérat fino al Medioevo. Sembra che qui sorgesse nel 
periodo romano la città di Antipatreo, conquistata dà Roma nel 200 a. C. 
Teodosio i l Giovane (408-450) la rU-ostril chiamandola Pulcheriopollai 
in onore della propria sorella Pulcheri.%. Nel X sec. divenne residenza epi-
scopale, nel 1203 Michele Comneno la restaurò. Cadde per poco sotto i l 
dominio degli Angioini, per ritornare?noi 1270 sotto Bisanzio. Conquistata 
dal Serbi nel 1345, fu chianuta Beligrad (fortezza bianca) donde è deri-
vato U nome moderno. Con Skanderbeg e Venezia (nelle mura della for-
tezza si notano elementi architettonici veneziani) lottò contro i Turchi, 
(jhe la presero nel 1440. A Bérat nel sctt. 1022 £U tenuto i l primo Con-
gresso per la proclamazione della Chiesa Ortodossa Albanese Autocefala. 

A NE di Bérat domina U massiccio del Tomori che assume al tra-
moutomagnifiche tonalità di colori; Invece a SO si leva II M. Shpirag, 
dalla cima che sembra mozzata e dal fianchi percorsi da Incavature pro-
fonde, come ciclopiche cicatrici. La fantasia popolare ha creato la leg-
genda della lotta feroce che si svolse un tempo tra I due giganti, 1! To-
mori e lo Shpirag, fratelli e rivali In amore. Tomori era armato di spada, 
Shpirag di fuoco. Tomori benché ferito (le suo caverne) vbise avendo in-
ferto profonde ferite nel fianchi del fratello (le profonde incavature). Mu 
i numi si adirarono e pietrificarono l due fratelli. La belU fata, causa di 
tanto dannò, fu anch'essa mutata in rupe (quella ove sorge la fortezza della 
città) e piange nei secoli (le acque dell'Osum) 11 destino sventurato proprio 
e degli amanti. L'ospetto che offre Bérat, specie per chi vi giunge dalla 
strada di Kelcyra, pag. 183, è dei più Interessanti e caratteristici dell'Al-
bania, sia per la sua posizione, sia per la disposizione c l'architettura d^e 
s«iecase, schierate quasi ad anfiteatro, le quiJi, con le bianche facciate e le 
numerosissime finestre, sembrano piuttosto la realizzazione di un disegno 
ordinato e grazioso, anzlcliè gli edifici d i un centro che ha vissuto secoli 
lU civiltà tanto diversi c periodi di storia assai travagliati. 

Tre quartieri compongono la ci t tà: la parte alta, compresa entro la 
cinta di mura della fortezza e che è la più antica e Interessante; la parte 
basta, sulla sin. deU'Osum, quasi Incavata nella montagna, che la sovrasta 
a S , tanto da non avere mai sole in tutto l'Inverno; e la parte moderna, svila 
d. dell'Osum, formata da vari rioni, e che si prolunga oltre la rupe della 
fortezza fino al Giardini Pubblici e al borgo di Muzaca. 

L a parte sulla sin. del fiume si chiama Oorisa o Vrani Eanli 
ed è un i ta a l resto della c i t t à da l ponte di Kurd Pascià, costruito 
nel 1 7 8 0 e recentemente restaurato. 

È a 7 orchi. Nel suo primo pilone esisteva, fino all'epoca dei restauri, 
una colletta cliiusa da Inferriate, dove la leggenda Vuole fosse chiusa una 
fanciulUi e lasciatavi morire d i fome per placare gli spiriti maligni che 
si opponevano alla costmzione'del ponte. Durante 1 lavori di restauro 
fu trovata nel pilone una testa femminile di legno. 

I n riva d,, sopra i l ponte e quasi a m e t à costa della rupe 
su cu i sorge i l forte, è la chiesa bizantina d i S. Michele, a cu-
pola ; nel l ' in t . si distinguono alcune figure d i Aposioli. mol to 
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scolorite. U n poco p iù in alto è una grotta, anch'essa dedi-
cata a l cu l to . 

Procedendo per i l grazioso lungo-flunae, si t rova, nel centro 
del rione Korona, i l bwto di Boba Duda (padre Giorgio; mor to 
nel 1 9 1 5 ) , che fu maestro d i l ingua albanese dtu'ante i l penoso 
p e r ì o d o della dominazione turca, che proibiva severamente tale 
insegnamento, A sin. del busto è la. Moschea degli scapoli {Xha-
mija e Pegavct), la pr ima costruita a B é r a t , sembra nel 1492,. 
ma-certaihente durante i l sultanato d ì Bajazet I I (1481-1512). 
Sotto i l por t ico, notevoli d i p i n t i ; fogliami e fiorami inquadrano 
rappresentazioni d i palazzi, paesaggi e marine. 

N e l r ione EZastrioti è notevole i l monastero {tekè) di Sheih 
Hassan, che comprende un edificio rettangolare con bellissimo 
soffitto ed è fiancheggiato da un portico sostenuto da colonne 
.provenient i da Apollonia, pag. 195, 

D a l l a via Mehemet Ali Vrioni ai sale alla Fortezza, entro 
l e cu i mm-a v ivono circa 1500 persone. Costruita su ima specie 
d ì p i a t t a fo rma naturale a circa 180 m . ?ul letto del fiume e 
circondata da fianchi scoscesi, è chiusa entro una c ìn ta d ì mura 
a fo rma d i parallelogrammo irregolare, luxiga circa 500 m . e 
m i m i t a d i t o r r i e bastioni ora quasi completam. rov ina t i . 

Non si conosce l'epoca precisa in cui fu costniita; gli elementi archi-
tettonici fanrio supporre che sia stata inalzata nel Basso Impero, rifatta 
da Michele Comneno e restaurata anche dai Veneziani. Sotto le suo 
mura si batterono valorosam., cadendovr quasi tutt i , del soldati italiani 
inviati da Alfonso V d'Aragona, sotto i l comando di Balniondo d'Orsatta, 
in aluto d i Skanderbeg. VI si entra da N , per una porta su cui è una pietra 
col monogramma di Michele Comneno; segue a d. una seconda porta, a 
vòlta, lunga 10 ra. e larga 3.75. Subito a d., la sede dell'episcopato orto-
dosso. 

Numerose case sono ancora abitate. Della t rentina d i chiese 
che sorgevano entro la c ìnta la naiassima parte è andata i n ro-
•snna. Del le altre, sono notevoh lai Cattedrale, le chiese della 
T r i n i t à , d i S, Mar ia e d i S. Gìoi-gìo. L a Caltedràle di S. Maria 
è d i recente costruzione^ 

Nell'interno, una bella cattedra e una ricca iconostasi di leguo inta-
gliato e d i buona fattiua, provenienti probabilmente dalla vecchia catte-
drale che sorgeva sulla piazza Hrkymet é che fu distnitta nel 1852. A r i -
chiesta del visitatori viene mostrato i l Tesoro in c\il sono notevoli: due 
£w»nffelu»ri, legati In lamine d'argento, e un *epitaphioì; velo di ni. 1.25 
di lunghezza per 0.85 di l.arghezz.i, ornato di ricami in oro, argento e seta : 
al centro un Cristo coronato di spine, circondato da iscrizione greca ohe fa 
risalire i l ricamo al 1373 ; agli angoli, 4 santi entro medaglioni. Questi og-
getti provengono dalla Cattedrale di Ballsh. 

L a chiesa deUa Trinità ha sotto i l port ico due icone d i assai 
buona i a t t u r a e, nel l ' int . , colonne con capitel l i romani, ornat i 
d ì teste e tracce d i affreschi. La. chiesa di S. Maria, dì stile 
bizant ino, ò assai ben conservata nell ' interno. 

M. Tomori. 17. - BJÈRAT E DINTORNI Carla, p.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ISi. 189^ 
I muri sono letteralm. coperti da affreschi con figure di santi e con 

scene del nuovo Testamento, disposte senza nessun ordine o pruporzlone 
tra loro. Soltanto le figure a d. c a sin. dell'iconostasi sono dlìtposto rc-
((olannehtc. Notevole Un .5. OioMnni Battista avvolto nel tipico mantello 

,dcl pastori albanesi; altre figure di santi portano cappelli a larga tesa an-
ziché l'aureola. 

L a chiesa di S. Giorgio, preceduta da un portico (da questo, 
bella vista della c i t t à e della valle) ha nell ' intemo una notevole 
cattedra delio stes.90 stile di quella delia cattedrale. 

Sul punto p iù alto del colle, sulla piazza Hykymel, sono le 
rovine doi palazzo dei Pascià. Notevole la cisterna i n m a t t o n i , 
a cui si discende iier uua scala. U n tempo l'acqua veniva por-
t a t a alla foltezza con secchie « a catena », su per una scala d i 
cu i rimangono anche oggi tracce sul davanti del forte, nella 
parto p i ù bassa della rupe. 

Ne l contro del castello, entro i l cortile della scuola elementare, 
sono incastrate nel muro 5 taste antiche, provenienti forse da 
Apollonia , rappresentanti un si7cno, un uomo barbuto, due teste 
virili e una fnnminile. 

A S C E N S I O N E D E L M . T O M O R I . - Bérat è i l più comodo punto di pai-
tiKnza per la salita di questa bella montagna, la più caratteristica di tutto 
i l paese e la più alta dell'Albania Meridionale. Essa è lunga una cinquan-
tina di km., diretta quasi esattàm. da N a S e divide 11 bacino delllOsum 
da quello del Devoli, i l quale, con la sua valle, contorna fi massiccio da N. 
Ha i fianchi rivestiti di foreste di querce e di castagni e. In alto, di faggi 
1- di abeti. La cresta è formata da una serio di altipiani mamiiiellonati. 
J.a neve vi dura a lungo, anzi entro alcune buche si mantiene anche du-
laute l'estate,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -r Occorre portare viveri per due giorni, perchè c difficile 
trovarne durante 11 percorso. Non occorre speciale equipaggiamento, 
parche l'ascensione non presenta particolari difficoltà. Si può pernottare 
presso i l monastero di Abbas Al i . 

Si esce da Bérat da SE e si segue la mulattiera che risale la d. del-
l'Osum fino al villaggio di Gradishta (la strada continua per Ciorovoda, 
capoluogo delia sottoprefettura della regione di Skrapari, con circa 600 ab. 
c press'a poco a 30 km. da Bérat; è in progetto una carrozz. da Bérat a 
Ciorovoda c in continuazione per Còriza); di qui si prende a sin. traver-
sando un affluente e si arriva al villaggio di Vértopi e al pa(»etto di A'a-
pinova (circa 6 ore a cavallo dà Bérat) m. 703. Di qui comincia la veni 
ascensione della montagna, alla cui vetta meridionale, Maja Abbas AVi 
m. 2393 o 2401, si giunge dopò circa 3 ore di salita. Sulla cima è 11 mo-
siastero (tekè) di Abbas Ali, un santone bektashl, ove ogni anno, i l 25 di 
agosto, si reca grande folla d i musulmani in pellegrmaggio, perchè si vuole -
che, in quel giorno, lo spirito di Abbas Ali ritorni sul Tomori dall'Olimpo., 
ove se ne andò dopo aver liberato la regione di Bérat dai barbari. Abbas 
Al i era copitato dall'Arabia lu Albania insieme a un fratello più giovane, 
•che invece si fermò a Bérat, divenendone fi protettore. La leggenda non 
dà nessuna indicazione di tempo circa l'arrivo dei due fratelli, intorno 
ai quali ia fantasia popolare ha creato questa aureola di santità e di eroismo. 
Certo è che II giuramento fatto in nome del M. Tomori aveva e ha anche 
oggi un grande valore per gli abitanti della regione. Per portarsi dalla 
Maja Abbas Ali alla Maja Tomorlza, la vera cima della catena, si per-
•corre la cresta della montagna per circa nove chilometri di cammino non 
difficile. Dalla Maja Tomoriza ra. 2418, U panoramazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA è veramente grandioso; 
«3S0, nelle giornate limpide, va dai Mokra che chiudono i l lago di Ocrida, ai 
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Uorova à S, al Ntmetìa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e in fondo al Findo a 8, asU Aczocerauni e all'isola 

dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SMODO a 0 , meatra & 9 0 si stende la vasta piarnna della Hmicchia. 
LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA diaocM si pnò variare scendendo dalla Uaja Tomoriza, dalla parte 

di O al villaggio dizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Tomori, e di qui a Karkaniot, Peshtani e Fobico, fino 
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rioonglangetBl-poco dopo alla via dell'andata. 

ISv - Da Durazzo a Fieri e a Valona. 
Carte a pag. 1S4 e 200. 

OAÙ&OZZ . km. 1 2 3 ' E' interessante paesisticam. neU'ultimo tratto, 
per la discesa su Valona e U panorama della baia. 

D a Durazzo a l , k m . '58.5, bivio dopo Lùahnja, v . pag. 183-
D a l b i v i o al p r è n d e a d. , per traversare l a piana della MusAoobia 
i n d i rezione NNÌE-SSO. A sm., i n direzione SE, si scorge l a 
catena d è i Tomor i . L a carrozz. giunge alle colline d i Guriza 
e s c ^ e i l piede deUa piccola catena.. Oltrepassato i l k m . 70, 
s i trova, A d , u n senlàero per 11 Monastero d i Ardeniza, v . sot to. 
S i passa presso l a chiesa d i VÒikan, dedicata a S. Nicola, si 
gi imge a u n quadrìi-io e subito dopo, a k m . 79, si valica i l t e -
merei :{pep le, gene ra l i t à d i questo fiume, v . pag. 28). là, strada 
prosegue verso S e, dopo eissersl u n i t a alla carrozz. che da sin. 
proviene d a l ^ i v i ó d i PiSshnja, pag. 184, traversa il Gjàniza 
ed en t ra , k i n . 83, i n Fier i m . 16 {Alb. lUyria; posta e tele-
grafo; r i fo rn imento ben i i i i à ; scuola agraria), ab. 1800 ( in mag-
gioranza ortodossi), grosso borgo d'aspetto moderno e impor-
tante merca to dei cereali deUa Musàcch ia . E ' eottoprefettura, 

. j o . T ^ fondato nei 1877 da Omar Pascià Vriooldove sorgeva un suo 
SIÌSJl!"^ progetto dell'architetto francese Barthélemy. Perciò ha vie larghe • 

e diritte e una vasta piazza per U mercato (U martedì) del cereaH. La chiesa, 
restaurata nel 1923. ha 2 portici laterali; In quello S è murata una statua 

. nmmorea paludata, di epoca romana, proveniente da ApoUónia. Nel 
UMtece sono affreschi rappresentanti scene di supplizi infernali, osser-

. vabili per la loro ingenuità. 
ESOOTi^COT. - 1» - AGU SCAVI DI JUOXIÓXIA, pag. 196. - 2», Al Mo-

TJASTJJBO D'AKDBKiZA kn t 14. SI segue la carrozz. per Durazzo fin quasi 
al >^IlaggIo di Ardeniza, v. sopra. Prima di questo, «I prende a sta. una 
rtpwa mulat t ìera che. In circa 3/4 d'ora, porta alla vetta della collina, 
27* » Monattero di Ardeniza m. 202. Esso è circondato da un muro 
di cinta: v i si entra dal lato S (presso l'tagresso, vari cipressi e qualche 
?,̂ L2.'«̂  ® ^ . ^ * tombe), per una porta voltata che ha la data 1474. 
1 1 oortue e quasi tutto occupato dalla eblesa e dal campanile. A sfai, e nel 
tcmdo sono le camere per.gli ospiti e le celle del monaci, dtehnpegnate da 

•un corridoio-di legno. La CHIESA (Natività di Maria), rimaneggiata nel 
settecento, ha un portico del 1754 nella facciata e un altro nel fianco sta.; 

? ° * fontana, ormai fuori uso, decorata con frammoiitl 
antacu da Apollonia, e una stele Auieraria con iscrizione grccay che ha 
probablhni la stessa origtoe. NèU'tat. delU chiesa, una beUa cattedra l i -
gnea in ta r la ta e dorata e una beUa Iconostaai con ptttare (pregevole testa 
del Batttota) e sormontata da colombe, neUo stesso stfle defia cattedra. 
AUe pareti, tórèschl: ta alto, teme del Vecchio e del N.Tettamento; la baaacu-
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Seuìiì, Prof Hi, re, imperatori, penonaggi celebri; nel fondo, S. Michele e • 
Trantito deUo Madonna (1744). I I quadrato camponOs è stato ricostruito 
nel 1025 ; dall'alto, splendido «pan. ftui mare, la piana della Uus&oehia « 
sulle montagne dell'Albania centrale, fra le quali torreggia verso SE i l 
M. Tomori. - A c. 5 km. a E-SE si trova, sulla riva d. del Semeni, il mg-
txattero di Kolkondati (S. Cotma). 

3», A L L A PUHXA S K M S N I km. 17 vcrso O-NO. per carreggiabile poi 
per piata. Press'a pocoove finisce la cari-ègg., a km. 7.5, prendendo a sin., 
si va a Pojao, al monastèro omonimo e agli Scavi di Apollonia, pag, 106. 
Alla punta è un faro, pag. 138, e si trova una bella spiaggia sabbiosa, .^lla 
punta approdano vellerlche fanno II cabotaggio lungo la costa orientale 
deU'Adriàtlco. 

4*. A B A I L S H km. 26.2. SI attraversa il Ojanizo e si prende la carrozz. 
per U bivio di Posbnja, pag. 184. Dopo km. 2.2 si trova un bivio dal quale 
si prosegue a d. (la strada a sin. prosegue per l i bivio di Poshnja), toccando 
l vUlaggI di Ditkos e d i Zhar{za, si lascia a sia. queUo di Harg«Uec ai piedi 
di un'antica acropoli, si risale i l Gjàniza (nella zona di Patos sono in corso 
ricerche petrolifere « cura doll'A.I.P.A.), che poi si attraversa a;gu«do 
e si giunge, sull 'alto della catena del MaUakaster, a BiUsh, sottoprefettaira 
ma In reaitò misero villaggio e luogo di mercati. SI crede che fosse fon-
data nel X I V 8CC. ^iàlla famiglia Ballsha-, e fu sede vescovile; aUa fine del 
XV sec. la distrussero 1 Turchi e i l vescovado fu portato a Bérat. A N della 
.lottoprefettura sono le rovine ddla cattedrale, consistenti In poche pietre 
0 in 3 colonne ancora ta sito;" una di queste è oggetto di una pratica su-
perstiziosa da parte delle giovani madri che Ingoiano un poco di polvere 
raschiata dalla colonna per avere la certezza di poter allattare i figli. -
A S del paese sono lo lovtae, finora Inesplorate* dell'antica ByHi*. 

D A P I E R I A P Ò S H K J A carrozz., paig. 1 6 4 . 

L a carrozz.: esce a SO d i P ie r i e si s n o d a fra le basse colline 
che fo rmano l ' e s t r emi t à N O della ca tena del MaUakaster o d i 
Peahtun e che separano verso il m a r e i l bacino del Semeni da 
quello: della Voiussa. A l t e rmine delle coUine si t rova , k m . 03.7, 
Xei'on, posto d i polizia con telefono. 

A sin., una fonte; a d . la strada per i l Monatterodi Pojan è gli Scavi 
di ApoUónia, pag. 196. 

Segue u n t r a t t o in p iano, d i r e t to a SO, che por t a , k m . 99, 
al bel p o n t e di cemento a c inque a r c a t e sulla Voiussa (per lo 
genera l i tà del fiume, v . pag . 28). 

Dopo il fiume una pista a d., in direz. S, che può essere seguita dallo 
automoblU durante l'estate, porta egualm. a Valona. Essa è piti breve 
della carrozz., evita la salita delle colline e permette di visitare X^fa e 
Il monastero di Zverned, pag. 194. 

L a carrozza piega verso SE e l isale lè altm-e che c i rcondano 
Valona a N e sono l ' u l t i m a p ropagg ine verso se t ten t r ione deUa 
Lunga ra , che dii-ido l a valle della Suscizza dalla baia d i Va-
lona e dalla l aguna d ' A r t a . Si scopre cosi a d. l a l aguna d 'Ar ta , 
che genera lm. d ' i n v e r n o . è assa i p i ù estesa che d ' e s t a t e , oltre 
la qua le l a penisole t ta d i Zverneci Sembra sospesa sulle a cque ; 
p iù l o n t a n e si disegnano' l ' isola d i Saseno e l a penisola degli 
Acrocerauni ( E a r a b u r ù h ) che chiude la baia d i Valona. A km. 
117.7 circa si tiroca i l vilhxggio di Panàja, si t r o v a u n a fon tana 
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• e s i sale un colle a u l i v i e v igne t i , da cui si scopre, a k m . 119.7, 
YaJona; i n mezzo a una na tu ra ridente che ricorda i l paesaggio 

-.toscano, si scende, k m . 123, a Volona, pag. 193. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19. - Valona e il suo porto. 
Carta a pag. 200 e Piatita qui contro. 

I l porto di Vaiooa (posta, telegrafo, telefono; Agenzia della 
A l a l i t t o r i a >, della Soc. Adr ia t i ca e d d l a Jadruuska P lov idba ; 

dogana e polizia), nella grande baia omonima, è a circa 2 k m . 
daJla c i t t à , m a nella zona portuale esistono 'mo l t i fabbr icat i 
e baracche a uso d i ufi ici , negozi, depositi e abitazione. I l traf-
fico m a r i t t i m o d i Valona era p i ù intenso ai tempi della domi-
nazione ot tomana; ora si è spostato a Durazzo, che è i l por to 
della capitale e ha i m p i ù vasto retroterra. Durante l 'occupa-
zione i ta l iana nel periodo della grande guerra Valona f u sede 
d i una base navale mol to importante, pe rchè l ' ampia baia 
p u ò ospitare molto nav i d i qualsiasi tonnellaggio. 

Xi'orientamcnto verso i l porto è dato dal fanale a luce rossa fissa dì 
Punta Felasgia (Krlonero). Quasi In prolungamento della strada che col-

: lega la città col porto si protende in mare un pontile di cemento armato, 
su palafitte, denominato molo n. 1, lungo 106 m., oggi in condizioni di 
conservazione non molto buone. Ma è su esso che si svolgono le operazioni 
d'imbarco e sbarco. Kella sua parte terminale sono fondali di m. 3.60 
e sulla testata è una gru a mano della portata di 3 tonn. E' imminente 
rimpianto nello stesso posto di un'altra gru, pure a mano, della portata 
di 10 tonn. A oltre 300 m. a O è 11 molo zero, a uso esclusivo della 8oc. 
Miniere d'Asfalto di Sdenlzza, lungo 200 m. e con fondali di oltre 6 m. 
alla testata. I due moU sono provvisti di binari decau\-llle per le opera-
zioni d i carico, scarico e trasporto. Fuori della zona del porto, in località 
Krlonero, è un piccolo pontile con alcuni Impianti della Soc. A.I .P.A. 
(Azienda Italiana Petroli Albanesi). 

I l porto dispone di tre rimorchiatori, di un motoscafo, di 11 maone 
(di cui una a motore), di 11 battelli a remi per passeggeri e di alcuni fuori-
bordo. Le operazioni fra le navi e 11 molo K .̂ 1 si effettuano mediante gal-
leggianti. D S£KMZio D'mB.UftcozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA X SBARCO di passeggeri e merci 6 stato 
appaltato dal Municipio alla Società. « Ylorà e lire », che v i provvede 

. con un rimorchiatore, alcune maone e un motoscafo. I l rendimento medio 
del lavoro è di circa 30 tonn. orarle. A Valona fauno, capo tutte le navi 
dei servizi regolari già indicati, p.ag. i i o , eccettuata la Ihiea 44 dell'A-
driatica. 

Gli approdi registrati nel 1937 furono: 234 navi italiane, 102 iugo-
- slave, una eDenlca, 84 velieri albanesi, 74 velieri esteri, con un movimento 

complessivo. In entrata e uscita, di 2.40S passeggeri e di 101 S47 tonn. di 
merci, i v i comprese oltre 05.000 tonn. di nafta e di 6.220 capi d i bestiame 
esportati. Approdi di navi da diporto: .9 di varia bandiera. 

I n una vilLa a d. dell'edificio della Dogana è i l Museo Governativo, 
ora in riordinamento. Contiene materiale dagli scavi di ApoUóuia: statue 

. Intere e acefale; teste maschili e femminili; frammenti di monumenti fu-
nerari; monili e collane. 

A k m . 2 verso N E , per bel viale alberato (al principio, a d. , 
U CimUero di Qxicrra Italiano), si va alla cit tà-
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Valona. - ALBEEOHI: Gatnbino (a), piazza Moschea, 1 0 cam. aFr. 2. 
con rist. - POSTA S TELEOBAVO, piazza Bandiera. 

B.utcHE: Nazionale d'Albania e d i NipUi, entrambe piazza Bandie-
ra. - CONSOLATI: Oreco e Beloa, piazz<a Bandiera; Jugoelava, riale del 
l'orto; Franeaa, a Krionsro. - SEZIOKS ZfZihA. « DANTE Awonirai», In 
un proprio edlAclo presso l i Consolato Italiano. 

SERVIZI U I NAVIOAZIONB. - Dell'» Adriatica ; arrivi e partenze per 
Brindisi, per Durazzo (via Brindisi) e p«r Porto Edda (via Brindisi), v. 
pag. 119. Della tjadratvtka Plovidba; arrivi e partente per Durazzo, 
per Porto Edda. v. pag. 120 . - SERVIZI AEREI: per e da Tirana, pag. 131 ; 
per e dn Argirocastro, pag. 131. 

Valona (VlonS o Vlorè), ab. 7 0 0 0 0 (2/3 musulmani, i l resto 
crist iani) , s i tua ta ai piedi d i colline a u l i v i e mandorl i , a 2 k m . . 
«l.-il suo por to , è uno dei maggiori centr i commerciali de l l 'Al -
bania (speclalm. sale, olio, ol ive) . 

Valona è l'Aulon dell'antichità. La sua importanza (strategica, al-
l'ingresso dell'Adriatico, fu riconosciuta in ogni tempo. Essa è ricordata 
;vnch« nella guerra tra Cesare e Pompeo. Probabllm. la città antica non 
sorgeva qui, ma a 1 0 km., nel piccolo golfo chiuso a O dal capo Treporti. 
ove, a bassa marea, si vede una banchina di massi squadrati e, al piedi di 
un poggio su cui sorgeva l'Acropoli, resti di antichi edlflcl. Nel V sec. Va-
lona fu sede vescovile. Ebbe parte nelle lotte tra Normanni e Bizantini, 
upp.artenne per poco tempo a re Manfredi, poi agli Angioini, al quali la 
tolse Andronico I I Imperatore di Costantinopoli; ma nel 1345 fu occupata 
(lai Serbi. Divenne feudo della famiglia del Ballsha, quindi, dopo una breve 
occupazione del Turchi, passò a Venezia, che la tenne fino al 1464. Poi 
di nuo\-o al Turchi fino ai tempi moderni, salvo un breve ritomo a Ve-
nezia nel 1690. I l primo governo nazionale albanese, sotto Ismall Semai, 
ebbe sede a Valona, ove i l 28 nov. 1 9 1 2 fu proclamata l'indipendenza del-
l'Albania. La città e i l suo territorio furono occupati dagl'Italiani dal 
1914 al 1920. Questa occupazione trasformò completamente la città; )e 
strade furono allargate e lastricate, cretti un ospedale, un macello, un 
lìicrcato coperto; v i fu condotta l'acqua potabile mediante un acquedotto ' 
lungo 7 km. e nei dintorni vennero bonificati circa 3 0 kmq. di palude. 

Da ottobre a marzo La popolazione della città si accresce di circa mille-
parsone, che si dedicano olla raccolta e alla preparazione delle ulive. 

Una curiosità di Valona sono lo cicogne, che dai musulmani sono r i -
tenute uccelli sacri perchè vi giungono dalla Mecca. Esse arrivano dal 1 6 
al 1 8 marzo e se ne partono generalm. i l 1 8 agosto. E' singolare che esìie 
nidificano soltanto sulle case dei musulmani e non su quelle del cristiani.. 
o\'e cvidenteanentc un tempo venivano molestate. 

I l monumento p iù interessante della c i t t à è, sulla piazza 
ove si giunge arrivando dal porto, un 'ant ica chiesa bizantiìia' 
i\a centrale, che è stata trasformata nella Moschea Mtt-
radic. Nel la piazza Bandiera è i l MU.SEO p r iva to V L O R A (visita 
genti lm. concessa). 

. Antichità provenienti da Apollonia e da Oricum: Cemaedut seduto 
su ara con festoni; testa di Dionito; Muta, acefala; tetta di Zeut ( t) , elle-
nistica; Ecate; tetta di Tritotus (?); busto femminUe; 8 atele sepolcrali. Armi 
turche e albanesi; terrecotte; monete. 

A km. 4 a NO di Valona si trova Aria, paese sulla riva 8 della vasta • 
laf^una omonima (Liiieìn i Natie»), la quale è adibita parte a saline e parte 
:illa coltura del moHuschi. Arta, con popolazione Interam. cristiana, si è 
sviluppata dopo la distruzione di Kànina, pag. 194 Di qui, per mezzo 
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delle lunghe e strette barche locali, dette monoxyla, si va, attraverso la 
la laguna, in direz. NO, all'isolotto Zvemeci (.Svimec), ove sorge 11 MOKA-
STBKO omonimo con un bosco di cipressi secolari e circondato dalle pla-
cide acque della laguna. Nel suo cortUe, a d., un porticato; a sin., le abi-
tazioni; nel fondo, una chiesetta affrescata nell'Interno. A l ritorno si può-
approdare presso i l Capo Treporti, nel cui piccolo golfo si vedono resti 
dell'antico porto di Avlon, pag. 193. 

Escinisioistl. - 1» A KiNDTA, a km. S a SE, prendendo una strada, 
praticabile anche allo automobili, che si stacca dall'ingresso S della città. 
In quella direzione. Presso la sommità si lascia l'automobile e si prende 
a sin. una mulattiera sassosa che porta a, Elinina m. 377 (prese i l nome 
da quello antico della regione, che era detto Caonia), fortezza dell'epoca 
bizantina, che ha avuta una»parte importante nella storia albanese, se-
guendo le vicende di Valona. Più volte rifatta, fu demolita dal bombar-
damento degl'Italiani nel 1920. Al piedi della fortezza sono le case del 
villaggio. La sommità della rupe verso N era occupata dal castello m. 380, 
ora In rovina (rimane una torre poligonale); pan. su tutta la baia, i l mare 
e i M . Griba a E. Entro questo castello nel 1451 lo Skanderbeg si un) in 
matrimonio con Marina Donica, figlia del castellano Giorgio Arienita. 

2» AD A P O M O N I A , circa 35 km., V. pag, 196. 
3» A S E L S X I Z Z A . - Si segue La carrozz. per Arglrocastro, pag. 19S, 

fino al km. 10, ove, a un bivio, si prendo a sin. e, dopo altri 20 km. circa, 
si giunge nel bacino minerario di Selenizza. ove, da oltre un ventennio, 
la Soc. Italiana Mhiiere di Selenizza estrae i l bitume, la cui esistenza cni 
già stata ricordata da Plmio. 

Però, a quanto consta, i primi a sfruttare qui 11 bitumo furono I Turclii 
poi, nel XIX sec, più razlonalm., una Società franco-ottomana, nella quale 
Lavorarono del tecnici Italiani. I l giacimento era proprietà personale del 
Sultano. Durante la grande guerra,, l'Italia intervenne direttam. nello 
sfrattamento; i l Corpo di occupazione italiano in Albania, e prccisaui. 
gli Uffici tecnici della B . Marina, rilevarono la grande importanza dei 
giacimenti, i l cui prodotto si prestava ottimam. anche a conglomerare le 
polveri d i carbone. DI qui l'Invito,airindustria italiana d'intervenire. Fu 
cosi creata la Soc. delle Miniere di Selenizza, che costruì anzitutto una 
DEOAUVUiB di più di 30 km. Essa porte da un pontile di cemento ar-
mato di oltre 200 m. appositam. costruito nella Bàia di Valona, pag. 192, 
giunge alla stazione di Valona-Porto, poi si inerpica attraverso un florido 
uliveto, fino a una galleria, da cui sbocca nella vallata della Suscizza, af-
fluente di sin. della Volussa. Travers.a questo fiume al 10° km., con un 
ponte lungo oltre 160 m., in locahtà Dratcionzza, presso Penkova (fu cr.u 
che vennero fatte le prime trivellazioni petrolifere), si snoda lungo la d. 
del fiume, che ha qui carattere torrentizio, poi sale alle viinicre e, 3 km. 
dopo queste, arriva al paesèllo di SelenUza. Sulla linea fanno serv. quo-

. tidiano <hic coppie di treni (anche serv. pubblico per merci e passoggori). 
Compiuta la piccola ferrovia, la Società dietlc grande impulsa al lavoro 
minerario; prima si riattarono le principali gallerie esistenti, poi si crea-
rono nuove gallerie razionali per lo sfruttamento e per la ricerca. Le gal-
lerie sono su tre plani, con uno 8\-iluppo di circa 20 km. Intanto si rinno-
vava 11 paese di Selenizza con la. costrazione di abitazioni per i dirigeuti 
e per gU impiegati italiani e albanesi, di officine, di depositi; fu creato un 

, servizio medico per gli impiegati e operai e per gli abitanti del luogo e 
costruito un acquedotto di circa 6 km. 

Gli operai e gli impiegati albanesi, inquadrati da dirigenti e tecnici 
Italiani, erano circa 500 e sonò ora In rapido aumento ; essi non lavorano 
soltanto nelle miniere, che daranno prossimamente una produzione annua 
di oltre 20000 tonn., ma anche negli stabilimenti di lavorazione della ma-
teria prima, da cui si ottengono prodotti di tale rendimento da battere 
vittoriosom. la concorrenza americana tanto In Italia, quanto in altri paesi 
del bacino del Mediterràneo. Intanto proseguono gli studi o le esperienze 
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per trovare nuovi campi di applicazione, con evidente vantaggio dell'au-
tarchia nazionale: si pensi che, tra l'altro, i l bitume di Selenizza si presta, 
con speciali procedimenti, alla produzione dì oltre II 33'% In peso di oli 
molto ricchi d i benzina a speciali caratteristiche. Nella zona si son fatte 
anche ricerche petrolifere, perforando 10 pozzi per oltre 4000 m.; perù 
con risultato scarso. 

Presso 11 paese di Selenizza e sulla aia. della Volussa affiorano ruderi 
delle terme che i Romani costruirono per utilizzare terapeuticam. delle 
.sorgenti caldo che vi sgorgano e alle quali anche oggi gli Albanesi, che le 
chUmano «prtpofs », ricorrono per cura. ! 

4» A PORTO EDDA, via mare. - Piacevolissima gita, specialni. se ii 
I>ossiblle farla d i giorno, con mare buono e a bordo di un piccolo battello 
0 di una motobarca che segua da vicino l'andamento della costa. Pre-
ferire l'estate. Questa esoursìpne è descritta nell'itliierario N. 1 a pag. 139. 

CARROZZ. PER DURAZZO (descritta in senso contrario), pag. 100; 
PBR KELCyRA, CORIZA E FX.ÒR1NA (Grècia), pag. 198; PER ARQIROCASTRO 
E GiiNNisA (Grècia), pag. 201; PER PORTO EDDA, pag. 205. 

Isola di Saseno. - Le mirabili qualità strategiche della baia di Valona 
sono accresciute dalla presenza dell'isola di Saseno, l'unica dell'Albania» 
posta a O dell'imboccatura della baia stessa, dividendone l'ingresso in due 
passaggi. Essa dista poco più di 5 lon. a N dalla penisola del M. Acroce-
ràuni, che termina nelle tre punte S. Giovanni, Carlovez e Ltoguetta. I l 
passaggio settentrionale è invece largo 8 km. L'isola dista più di 15 km. 
«lai porto di Valona. L'Italia l'ha occupata nel 1014 e con l'accordo di 
Tirana (2 ap. 1920) ne è entrata in definitivo possesso. 

L'isola ha forma di rombòide; è lunga km. 4.250 da NO a SE, largii 
.al massimo 2.700, con una superficie di kmq. 5.70. Ha coste molto ripide. 
s.-ilvo a NE, nel golfo di S. Nicolò, ov'è l'approdo. Nella sua parte N giunge 
.nll.a massima altezza di 331 m., ov'è i l segnale trigonometrico, poi si de-
prime a m. 87, si rialza plfi a S a m. 308 e nella parte merUlionalo tocca 
1 223 m. Questa serio di alture forma una piccola catena, che è più vicina 
.alla costa SO che a quella NE. 

L'i-sola è costituita da marne sabbiose e da calcari grossolani fossili-
feri; ha quindi la stessa costituzione geologica del monti Acrocerànnl, del. 
quali è un prolungamento. E' In parte brulla, In parte a macchia. A O ' 
è contornata da acque profonde, mentre a E ha scogliere e bassifondi. 

E' la Sason degli anticlii, e fu ricordata da Lucano. Non ha popola-
zione civile, essendo ablt.ata solo come stazione navale, L'Italia, v i ha 
costruito fortificazioni, depositi, strade che partono dall'approdo. Questo 
<? segnalato da due fanali a luce fissa rossa e da una boa a luce verde In-
ternilttento presso la testata di una scogliera a. d., entrando nel portic-
clolo. NeU'estremità NO dell'Isola è i l faro, all'altezza di m. 198 e a luce 
intermittente bianca della portata di Mg. 13.5. Nell'estremità SE è uii 
fanale a luce rossa, che viene acceso soltanto In occasione delle toccate 
notturne a Saseno dei piroscafi della «Adriatica». Vi è anche una StnzV 
nif^rconigrafica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20. - Apollonia. 
,v Carla a pag. 184. /;::"( .^u;. 

V I E D'ACCESSO. - i» D A F I E R I . - Potrà essere seguita dal turista 
che proviene da Durazzo, in partenza da Fieri, pag. 190 (a km. 85 da Du-
razzo e a 38.2 da Valona). Si prende la CARRBGGIABII.B per Punta Semeni 
(difflcilm. percorribile con automezzi i n tempo di piogge), diretta verso 
O-NO e dopo circa km. 7.5, la si lascia e si volta a sin., giungendo al v i l -
laggio di Pojan. SI traversa questa località, poi si segue II piede della col-
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cui sono gli scavi di Apollonia. - Z" DA. VAIOHA. Potrà essere seguita dal 
turista che viene da Valona e anche da quello che giunge da Burazzò 
durante la stagione piovosa, In partenza da Levan (a km. 20.5 da Valona 
« à 93.7 da Durazzo). Qui si prendo verso N - N O una strada buona anche 
i n tempo di pioggia e che dopo 4 km. porta al piede della collina del Mo-
nastero di PoJan. 

I l Monastero di Pojan sorge in rident-e posizione sulla ve t ta 
della collina d i Pesthan ed è c in ta to da mura, come quasi t u t t i 
i taoniasteri albanesi. 

Fa eretto nel X I V sec. con materiali tolti daUe rovine di Apollonia. 
L'ingresso è da 0. Per una porta a vòlta (alle pareti di questa sono in-
fisse sculture antiche, tra cui una bella tetta di leone) si entra nel CORTII.E 
(nella visita accompagna qualcuno del Monastero; cosi agli scavi). 
A sin., i l monastero, in parte In rovina; a d., la *CHIKÌA. di stile bizantino, 
una delle più notevoli dell'Albania, sul posto di un tempio di Apollonia. 
Sotto i l suo portico sono 8 colonne dai curiosi capitelli, un pozzale di cisterna 
ricavato da un rocchio di colonna antica e un affresco deteriorato del x iv 
sec. Si passa nel nartece, con piccolo fonte btttteslmole, ricavato da ma-
teriale tolto ad Apollonia, poi nell'int. della chiesa, in cui 4 colonne dai 
capitelli bizantini reggono la cupola. L'abside si protende nella chiesa con 
'2 pilastri. Delle pitture dcU'ieonosta«i solo 4 sono originali, cioè, da sin. 
Transito della Madonna, Maria, Qetit e S. Giovanni Battista. Uscendo d.il 
lato S, si nota sulla facciata, in alto a sin., va'aquila a bassorilievo. 

A N de l Monastero, risalendo ancora per 100 m . la collinR. 
si giunge agl i •Scavi d i Apollonia. 

Apollonia fu fondata nel 588 a. C, da Corciresi, In sito dominante 
una terra fertile bagnata dall'Aous (Volussa), che sfociava ov'è ora la laguna 
d i Soli e lo serviva da porto. Divenne perciò un Importante centro com-
merciale, che esportava I cereali della pianura della Mus.icchla e impor-
tava prodotti greci per l 'Illirla meridionale. Minacciata dagU I l l l r l nel 229 
a. C, chiese la protezione di Roma e ne divenne alleata. Nel 214 a. C. l 
Romani sconfissero, In una battaglia navale alla foce dell'Aous, Filippo V 
di Macedònia, che voleva conquistarla. Fu fedele alleata di Roma nella 
guerra contro i l re Illirico Genzlo (168 a. C.) e nelle guerre civili parteggiò 
per G. Cesare. Era allora un Importante centro di cultura di tardo elle-
nismo e v i accorrevano, per compiere la loro istruzione, anche giovani di 
.grandi famiglie romane, tra cui Ottaviano Augusto che qui ricevette la 
notìzia della uccisione di Cesare. 

li suo commercio si esercitava allora non soltanto per via nuirittima, 
ina anche mediante una strada che, diretta a N E , l'univa alla via Egnàtia, 

; ov'^ ora Pckini (Pejtn), pag. 183. 
Ancora per altri 2 secoli conobbe prosperità e fama, poi cominciò 

la d0cadenza, causata da terremoti, daU'avere la Volussa cambiato let-
to e dal disordine idrico che favori l'insorgere della malaria. La distru-
zione fu dovuta alle invasioui barbariche e alla spoliazione continua di 
materiali. 

Del periodo greco, nonostante la lunga durata, non rimane nulla, 
oltre la necropoli e le mura. Quanto è stato messo in luce con gli scavi 
del 1923-29, eseguiti da una missione archeologica francese sotto la dire-
zione del signor Leon Re>', appartiene all'età romana, specie imperlale, 
e rispecchia i l prohmgarsi del periodo ellenistico. 

L a c i t t à , disposta sul retsaoite O del colie, avova una bella 
. c in ta d izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mura greche del perimetro d i circa 4 k m . ; d i esse m o l t i 
t r a t t i sono ancora vis ìbi l i . A O del Monastero sono state sco-
perto due case rumane, una delle qual i ha un airìum centrale 
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o l ' a l t ra un corridoio a gomito su cui si aprivano le stanze 
d'abitazione. N o n lontano, i l i una specie d i terrazzamento na-
turale, l imi t a to verso S da un muro, sono le grandiose rovine 
dì u n portico d i pietra, lungo 77 m . o largo 12; formato d i due 
corridoi parallel i , separati da una fila d i colonne ottagonali. 
Esso, amUogamente a simili costruzioni delle c i t t à ellenistiche, 
serviva come luogo d i r i trovo dei c i t tad in i . 

Nella parte interna si seguivano 17 nicchie craisfericlie, motivo or-
namentale dovuto alla necessità di reggere 11 peso deUa terra della coIIin.a'' 
.sovmstanté. I l lato esterno formava una specie d i balaustro, sulla quale 
.si notano delle mezze colonne scanalate, ornate con capitelli Ionici a fior 
di loto. All'cstcrao fil notano tre basi per .'statuo onorarie, interessante i l 
sistema di raccolta dell'acqua piovana, che dai tetti ofllulva in un Canalu 
parallelo al portico e a occidente veniva raccolta da una conduttuni sot-
terranea. 

Procedendo verso £ , a sin. si incontrano una edicola d i 
pietra, a p ian t i i rettangolare, con un'elegante cornice alla base 
o pi las t r i angolari (sul fondò, u n elegante altare con ornamenti 
scolpit i) , un piccolo teatro o, meglio, odeon a pianta rettangolarei; 
l imi ta to ai l a t i e a tergo da mi t ta d i sostegno ; ha xm alto podio 
inferiore e una gradinata ricurva con i gradini r icopert i d i la-
stre d i pietra. Procedendo yerso S, a d. si t rova i l Monumento 
degli Agonotetl, interessante edificio a pianta rettangolare 
(m. 10 por 15), con la facciata verso X E . 

Consta di un portico, un vestibolo o una piccola cavea con orchestra, 
allo stesso livello del vestibolo. I muri sono di pietra e rivestiti di mat-
toni triangolari collocati su un filare di grandi conci di pietra. Nella C.VVEA, 
ove potevano stare circa 160 persone, i l gradino inferiore è di pietra; gli 
altri, di cui si hanno solo pochi resti, sono di mattoni. La FACCMTA, croi- . 
lata in avanti, forse per un terremoto, era ornata da colonne corinzie a 
24 scanalature e con una cornice ricconi, modauata, elementi questi «o-
muni agli edifici romani di età imperiale. Restano poche colonne, riientre 
jtl sono conservati sul posto, quasi completi, architrave e cornice. U primo 
c importante per l'iscrizione, quasi integra, dalla quale si deduce che i l 
aionumento fu eretto da un certo Quinto Villio Crispino Farlo Proculo, 
prltano, agonoteta e gran sacerdote a vita, alla memoria e in onore di 
Villlo Valenzlo Furio Proculo sub fratello, prefetto di Una delle coòrti 
in Siria, tribuno della legione X (o X I V ) Gemina in Pannónla, agonoteta 
designalo. L'insieme dell'edificio è omogeneo; i l lavoro e le decorazioni 
sono dell'età romana Imperlale. Attualmente si pensa che fosse destinato 
alle discussioni politiche ; però l'Iscrizione dà notizia che alla, consacrazione 
dell'edificio furono offerte 26 coppie di gladiatori, 11 che può far prtisare 
anche a un auditorium o luogo di spettacoli. 

D i fronte sono stat i rimessi alla luce i resti d i un edificio 
per la Biblioteca. 

Nella vallo del flumlcello Kryeglasa (a SE della città) si sono ritrovnto 
tombe del V I sec. a. C, con belU oggetti di corredo; esse sono di tre t ip i : 
a pithos, a cassa di tegola e a urna. 

Sopra una collina a S del Monastero sì innalza una coloniia. 
iHjstO d i un tempio non esplorato. Becentem. sono stati i n i -
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sciati scavi a i piedi d d l a collina del versante occidentale dol 
Monastero e s i sono trovate tracco d i terme. 

Le statue rinvenute negli ecaVl di Apollonia insieme ad altri resti di 
monumenti si trovano nel Museo di Valona. 

21. - Da Valona a Kelcyra, Léskovik 
e Còriza. 
Carta a pay. 200. i : 

CARKOZZ. km. 255.5. I l tratto da Valona a Kelcyra è assai panora-
mico per la vista della baia di Valona, poi nella salita del M, Kulcit, che 
offre ampie viste nella discesa su Tepelenl e particolarm. entro la sei-
vaggia gola della Volussa. Ancora hiteressante lungo la valle della Vo-
lussa e di nuovo variata nel superare le catene che dividono II bacino della 
Volussa da quello del Devoli; bella la vista della piana di Còriza. -

Valona, pag. 193. Si esce daUa c i t t à a N E , salendo subito 
su colline u l iva te . A k m . 1.8 si La u n bel '•pan. d i t u t t a la baia; 
poi s i scende nella valle della Suscizza (Shushieè) e a k m . 9.9 
si at traversa i l corso d'acqua. T>i l à s i stacca a sin. ima strada 
per i l centro minerario d i Selenizza, pag. 194; poi si risale la d. 
del f iume, con vista dell'opposto versante, bene coltivato. A 
k m . 20.5 si scende a valicare vm afflueiite, i l Karmalija, poi 
si risale; a u n bivio si tiene a sin. e s i attacca la salita del mas-
siccio de i M . Griba. Con tma contro^pendenza al k m . 25.7 si 
giunge a, k m . 80.6, Vajza. Si incomincia a salire i l fianco del 
M . K u l c i t e s i giunge a un b iv io , k m . 36.1, m . 507, donde si 
continua a d. ; a sin. si stacca una mula t t ie ra per Pliocia. 

A Pliocia (PUofa) la Missione Archeologica Italiana ha confermata 
l'esistenza dell'antica Am&nzla, città greca ricordata da Cesare e Cicerone. 
Non si è potuto finora procedere a scavi regolari, ma i l gruppo delle ro-
vine dimostra quanto dovesse essere bella e fiorente quella città. I l AÌ I -
laggio moderno è In gran parte entro II perimetro delle mura greco-ro-
mane, composte di parallelepipedi calcarei, a difesa dell'acropoli m. 624: 
1 tratt i d i esse megUo conservati sono a N e a S del monte; Nel villaggio 
e négl! abitati vieto! abbondano I resti della cit tà; busti, stele, capitelli, 
fregi. Speclalm, a O e a SO del villaggio si sono rinvenute tombe, ma de-
vastate. 

D a l b i v i o appare la valle della Voiussa; a k m . 38 sL g i u r i e 
a l Qafa e Livadit, da cui i l panorama è g ià mol to ampio. Segue 
una discesa a strette curve; a k m . 41.9 un 'a l t ra salita; a k m . 44.1 
un'altra: discesa nel fianco della montagna che scende a picco 
Slilla Voiussa, d i cui si risale i l corso, i n una grandiosi tà indi -
menticabile d i panorama. 

A S, uno sperone della catena dei Griba sembra sbarrare i l passo con 
le mnraglle del Maja Laps che salgono fino a 1900 m. A SE, oltre un'ansa 
del fiume, si leva la barriera del M. Treblsclnl. 

Tepedeni. LÉSKOVIK E COiaZA Carla, p. 200. 199 

L a carrozz. scende r ipidam. verso U fondovàl le , oltrepassa, 
k m . 55, i l borgo d i Ìk>pn/, risale sulle colline d i Saljari , la-
sciando a d. la strada per i paesetti d i Zemblan e d i Saljari, 
e r ìd iscende, k m . 61 , al fiume, mantenendosi però al ta sul 
J!ondo. C!on una serie d i brevi salite e discese, mentre si delinea 
la gola per la quale scende la Voiussa, giunge i n vista, k m . 79.2, 
d i Tepeleni con la sua grande fortezza. A k m . 70.5 si vede a 
uhi. una strada appena iniziata, che p o r t e r à a Balish e a F iè r i , 
con notevole economia d i percorso; k m . 80.3 ponte sul Bensa 
{Lumi i Bencèn). 

K m . 81.7 Tepeleni {TepelenS) va. 120, ab. 500 (caffè ; rist. ; 
posta e telegrafo; rifornimento benzina), sede di sottoprefet-
t i i i a , situata sopra una sporgenza della cateiia dei Griba, a l ta 
circa 4Ò m . sul letto della Voiussa e i n posizione s ingolann. 
strategica, che domina le vie per Valona, Kelcyra e Arglrocastro. 

Sorge sul luogo dell'antica Antigonra. La sua posizione le assicurò 
una notevole Importanza commerciale. E ' celebre perchè v i nacque nel 
1741 Al i Piisclà, che vi costrdl una grande fortezza quadrata con torri 
angolari, lìvron vi si recò nel 1809 a visitare appunto Al i Pascià e no parla 
nel suo «Childe Harold ». Era famoso ilSerraglio, che sorgeva In mezzo 
« giardini all'Italiana c che fu distrutto da un incendio nel 1818. Tepe-
leni continuò a essere importante fino alle guerre balcaniche, durante le 
<(u:ili lu teatro di lotte feroci, poi un terremoto la distrusse 11 20 nov. 1920. 

Della fortezza e del ponte che sotto di ossa scavalcala 11 fiume restano 
."«oltanto rovine. -

Per continuare verso Kelcyra, risalendo i n una gola famósa 
Li Voiussa, bisogna traghettare questa i n barca a valle della 
confluenza del Dbr ino , essendo distrutto i l vecchio ponte. 

Volendo evitare Li noia del traghetto, si può proseguire in direz. SE 
nella strada di Argìroc.istro, pag, 201, per.km. 5.9, poi piegare a sin., at-
traversare i l Dhrino su ponte di ferro, giungere a Dragati e valicare iv i , 
su ponte di cemento, la Voioisa, sboccando nella vecchia strada. I l mag-
giore percorso è di circa 5 km., ma evita la noia del traghetto. 

L a carrozz. viene entrando (bella vista retrospett iva d i Te-
peleni) nella famosa *gola di Kelcyra (Gryk e Kclcyres), le Fauces 
.Antigoncnacs dei Romani , che la Voiussa si è aperta t r a i 
Trebiscini (Trebèshinj) a N e i Nemerka a S. All 'usci ta daUu 
Kola, si vede a sin. sull 'alto i l castello d ì Kelcj-ra i n rovina . 
K m . 99 Kelcyra {KElcyrc), pag. 185. D i qu i a l b ivio , k m . 150.3, 
presso Ponte Perai, v . pag. 204. Lasciata a d. la carrozz. per 
Giannina, pag. 201, la strada per Còriza continua ancora per 
pochi k m . a risalire i l Sarandaporo, po i se ne allontana e, va-
licando colline, passa nella valle del Léakovik, quindi ; con lunga 
solita a facili .serpentine, giunge a, k m . 103.7, Léshovik m . 930, 
ab. 320Ó {Risi, e caffè modesto; posta e telegrafo; r i fornimento 
benzina; Sezione della « D a n t o Al ighier i») , borgo pittoresco 
sullo pendici S .dei M . Melcsini; è sottoprefettura. 
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La pazte nnisulmana del centro fu distrutta dal Greci nel 1014; si 
vtidono ancora I segni deHa devastazione. D territorio produce uve r i -
nomate. " Passando sotto la torre turca che domina i l borgo, si va, per 
n ^ t t i e r a In dlrez. NO, a Pottinan, nelle pendici del AfaZi i Pottenanit 
mi 1&&9, ove sono rinomate e Creqnentate torgetUi tollorose (nessuna at-
trèssatura alberj^era). ^ 

i Passate le colline a v igne t i che cingono i l paese, si per-
corre, con al ternat ive d i brevi salite e discese, una zoixa d i 
scarsa vegetazione, m a bella nell'aspro r i l ievo; s i entra nella 
conca d i Kabaah, povera d i vegetazione arborea e l i m i t a t a a O 
d k M . Melesini. Si è q u i a k m . 175.6; s i sale d i nuovo fino a 
k i n . 179.7, po i si scende nella vallo formata a SE dal Kamen ihu t 
jà|a O dal lo Pstenjaa, qu ind i si risale per giungere a l , k m . 184.6, 
indico di Qafa e Sotirse m . 900. 

V i è un posto di polizia con telefono. - A d . una mulattiera che si 
dirige a N porta al villaggio di Oermenj, nel versante NO dei Ciobanlza; 
è un'Incantevole località per villeggiatura, in mezzo a boschi d i faggi e 

. i l pini, m a sprovvista di mezzi adatti a valorizzarla. 

Si discende fra pinete verso i l F. Lengariza, che, poco a 
y i l le delle sue sorgenti, si valica, k m . 188, i n xzna angustis-
W tua gola formata da i m o n t i d i Barmash a N e da quel l i d i 
iCermenj a S. TTsciti dalla gola, si sale per vive pendici bo-
lsi « s e , p o i s i cont inua per cresta, con i m bellissimo panora-
l i l a sulla valle del Lengariza. K m . 19415 s'incomincia a scen-
dere nel la valle d i Barmash, per risalure lasciando su uno 
is >erone a d . i l vi l laggio omommo. D i q u i si ha ancora qualche 
Icntana v i s ta della massiccia e al ta dorsale dei M . Nemerka. 
is L superano le al ture d i Barmash e si scende. K m . 205.5 s i tocca 
l i paese d i JBoroD^ m , 1050; a l k m . 207.5 una fonte a d . ; qub id i , 
aitraveraato i l torrente Ersek, si giimge a, k m . 2 Ì 2 . 4 , É r s e k , 
de t to anche Colònia m . 1036, ab. 2500 ICaffè; posta e telegrafo; 
3-fornimento benzina; sezione della « D a n t e Al ighier i »), sede zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Im̂  Bottoprefottura. Al l 'usc i ta dall 'abitato; si vede a sin. una 
inotevole costruzione i n cui ha sede i l convit to per i bambin i 
òhe da i d in to rn i vanno alle scuole elementari del capoluogo. 

Val ica t i dei to r ren te l l i , che dai G r à m o s a È scendono in 
irezlone O aU'Osum, si traversa, k m . . 218.7, su u n ponte a 

fete orchi , i l F. Loboniza e p i ù lontano i l F. Ginami {Qinami). 
Quindi si abbandona l 'a l t ipiano e si scende entrando nel le t to 
xicassato de l torrente SMika, affluente dell'Osum, p o i con 
Saette curve si attacca i m a lunga sali ta che porta a u n ma-
gnifico •pun to d i v i s t a : verso S, l ' a l ta catena dei m o n t i Gramos 
e, p i ù v ic ino, l a vaUe deU'Osum; a O, i l M . L ingà te s e i l M . 
^Bevris; a N O , i l M . T o m o r i , che, per l 'Albania centro-meridio-
xale, è come u n pun to trigonometrico d i orientamento. B i v i o 
ài sin. d 'una strada i n costruzione per Permeti, pag. 180. U n a 
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breve discesa e si arriva, k m . 236.5 a l passo di Qarrit m . 1123, 
fra lo al ture d i Lofka m . 1873 o quelle d i Bozhan m. 1353, 
che chiudono a SE la conca d i Còriza separandola dal bacino 
dell 'Osum. Sì t rova i>oco dopo un posto di polizia con telefono 
e si scende giungendo, verso i l k m . 240.5, neUa piana di CdrizOr 
con l a c i t t à che %-ieue apparendo i n direzione N E . K m . 241.6 
si lascia a sin. la strada per V i t k u c i , pag. 180, poi, k m . 242.8, 
a d. la strada che conduce a Ploci, e, k m . 248, quella che a d . 
porta successivam. a Dvoran, Bobostizza e Darda, pag. 181. 
Lrfi pian;i d i Córizii, viene allargandosi; la c i t t à è ormai vicina. 
A k m . 232 si stacca a d. la strada d i 3 k m . per i l villaggio di 
Drenovg; a 1 k m . dalla c i t t à si passa presso i l nuovo aeroporto 
e infine, attraversato i l quartiere degli zingari, si entra i n , 

k m . 255.5, Còriza, pag. 178; entro l a c i t t à si passa fra 
le pr ig ioni a d. e i l parco a sin., si traversa i l ton-ente e si ar-
r iva d i re t t am. al Palazzo comunale, da l quale si svolta a d . 
nel corso Regina Elena. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 2 . - Da Valona ad Argirocastro 
e a Giannina. 
Carte a pag. 200 e 2ùS. 

CAr.ROZZ. km. 200.5. - Bel percoi-so nella valle della Volussa; into-
vcssaate l'arrivo a Giannina. 

D a Vcdortxi a, k m . S1.7, Tepeleni, pag. 198. Si proseguo i u 
dilezione SE ancora per breve t r a t t o sulla d. della Voiussa 
lino alla, k m . 84.6, ampia confluenza col Dhrino. l 'antico Co-
lidmis, d i cui si risale i l coi-so sulla sin. idrografica, costeggiando 
le pendici dei M . Suhagora. A k m . 87.6 si stacca a sin. la stradii 
che, valicato i l Dhrino su ponte d i ferro, por ta a Dragoti , uoUa 
gola della Voiussa. poi , dopo u n ponte d i cemento su qucst.-», 
alla carrozz. per Kelcyra, pag. 198. Si prosegue nel fondo-
vaUe, che d i l à dal fiume è l imi ta to dalla catena dei Golic, «ulh^ 
«•ui pendici è I lo rmova (Al i Pasc i à ne fece ma«ancrare i not . i-
b i l i , p e r c h è sospetti d i avere offese la madre e la sorel l i del 
despota). L.a valle si allarga; si valica, k m . 102.4, i l Boli;>a o 
fiume d i Kardhiq ( i « r n i Kardhiqit), che scende dalla v.-illata 
che divide i M . Suhagora dalla catena del M. KiariiMalii(ljer). 

A sin. deUa carrozz., presso l.i confluenza del Bellsanel Dhrino. nel 
villaggio Palokastra m. 220, è qualche rudero della città blzantma di DAri-
iMpolis. D«po U ponte un sentiero a d. porta a Cepuna, c, a circa kra. h. 
n\ di Cep, di tristo fama por le stragi commessevi dal Greci nel 
1914. 
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A 6 km. più lontano è Kardiki (Kardhig), gl'i centro importante sulle 
rovine dell'antica Pkanote e dotato di una fortezza costruita dal sultano 
Bayztd; esso fu distrutto da Al i Pascià, sempre per vendicare le offese 
patite dalla madre s dalla sorella. 

L a v a U e s i mantiene larga, ma povera d i a lber i ; i l suo fondo 
è a circa 190 m . sul mare. Sulla sin. idrografica, i l ntassìccio 
del M . K i a r i (Gjer) ; sulla d., a i Golic sono succeduti i M . L u n -
zà r i a (JlfoHEt t Lunxheriés). K m . 110.7 b iv io a sin. per l'aero-
porto d i Argirocastro: 

Essa porta a un vecchio ponte bizantino, oltre i l quale, a km. l.C 
dal bivio, e VAeroporto di Argirocastro. Qui presso sono le rovine di Adria-
nopolis, città fondata da Adriano e restaurata da Giustiniano. 

Appare Argirocastro, adagiata sul dorso d i cinque sproni 
rocciosi del M . K i a r i . K m . 111.9 bivio , da cui la strada a d., 
i n salita, p o r t a a, k m . 113.2, 

Argirocastro m . 325. - ALBERGHI: Reale, Savoia. - CAFFÈ. - POSTA 
S TBlXOaAI'O. - BANCEX: Banca Nationale di AV>ania; Banco di Nà-
poli. - BJFOKHIKBKTO B B N Z I S A / - ACTOCOBMEEE: per Valona e Tirana, 
1 corsa a l g.; per Porto Edda, l corsa al g. - Ssa V I Z I A E M I : per Còriza 
c Tirana, 3 volte la settimana, pag. 130; per Valona e Tirana, 8 volte 
la settimaiu, pag. 131. 

Argirocastro {GijnoliastrS) m . 325, ab. 10 000 ( in maggio-
ranza musulmani ) , capoluogo della provincia omonima, i l mag-
gior centro dell 'Albania meridionale, è c i t t à molto pittoresca 
s i tuata su cinque nudi speroni rocciosi del M . K i a r i , nell 'alta 
valle d e l D h r i n o . 

DaUa valle e speclalm. arrivando lu aèreo, Argirocastro si presenta 
come una ciclopica mano con le dita aperte vèrso 11 corso del Dhrino; 
sul mediano, che è 11 maggiore, domina la fortezza. Sembra che la città 
fosse fondata da un certo Gijn Bua Spata nel H** sec. d. C. (donde i l nome 
albanese) con materiale tolto all'antica AdrianópoUs, v. Sopra. Fu sede 
vescovile e fu certamente sotto 11 dominio di Venezia, come testimoniano 
1 motivi architettonici della fortezza e II leone marciano dipinto in rosso 
su alcuno case; ma nel 1460 cadde sotto i Turchi. A l i Pascià di Tepelenl 
la conquistò nel 1811, ricostruendo la fortezza. La città ebbe notevole 
importanza nella seconda metà del secolo X I X , per 1 tentativi che quivi 
furono organizzati per liberare l'Albanlo dal dominio turco. Durante le 
fuerre balcaniche fu tra le città albanesi più provate. 

Dall'ottobre del 1916 fu occupata dal Corpo di spedizione Italiano 
< In essa 113 giugno 1917 II Gen. Giacinto Ferrerò proclamò • l'indipendenza 
* l'unità di tutta l'Albania, sotto l'egida e la protezione dell'Italia ». 

La valle del Dhrino fu, fino alle guerre balcaniche, assai più fertile 
con notevole produzione di uve e.tabacco; ma dopo, l'agricoltura è stata 
trascurata; si che anche Argirocastro, che eia 11 mercato dei prodotti della 
regione, è andato decadendo dalla floridezza di un tempo. E ' però rimasto 
famoso per 1 lavori In argento, che una lunga tradizione artigiana ha fatto 
bone apprezzare in tu t t i i Balcani. 

Uolte delle case di Arghocastro sono dlphite In celeste chiaro o bianco 
con uno zoocolo torchino scaro; alcune sulle facciate hanno delicati mo-
nogrammi In carattere arabo; altre, anche immàgini. VI si ritrova anche 
un tipo d i abitazione che ricorda la «.HulIa », del Nord, specie di piccole 
fortezze, con feritole al pbnt«neno, inferriate allo finestre del plano su-
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pcriore. La nudità rocciosa su cui sorge la città è qua e là mitigata da ci-
pressi, aranci e limoni che crescono nel glardhil di alcuno case. 

Salendo alla c i t t à si percorre un viale alberato, con pan-
chine, dal quale si ha la vedu ta .d i tu t t a la valle del Dhr ino . 
Sulla Piazza Ccrces TopiUli, ove sono la Bashkia, gii alberghi, 
i r is torant i , caffè, moderni" negozi d i ogni genere e una terrazzi!, 
sul vallone che separa lo sprone mediano dal terzo a N , con-
viene lasciare la macchina e proseguire a piedi per le strette 
vie delta c i t t à . .Sulla giuntura dei due sproni sorge i l vasto 
Palazzo della PrefcUura, l a cui scala ha un boi soffitto ligneo 
intagliato. . 

Vi sono 9 moschee; di esse lo più antiche sono la Tege (1727) e quella 
del Mercato (1757); e 2 chiese ortodosse, cioè la Cattedrale, doi 1774, ma 
da poco ricostruita, e la chiesa dell'Arcangelo (Taxlarhon), del 1776, bru- | 
ciata nel 1828, restaurata nel 1833. I n complesso, nessuna particolarmente 
Interessante sotto i l rispetto artistico. 

A l disopra della piazza (Terces Topulli sorge, con i bastioni 
che ricoprono quasi come una grande grondaia le case d i so t to , . 
la Cittadella, r icostruita sull 'antico castello veneziano da A l i 
Pasc ià d i Tepeleni. 

Le mura sono ben conservate e l'interno, vasto da contenere 5000 
uomini e plazzole per 85 cannoni, è stato adibito a prigione di Stato. B I - i ; 
mungono 1 resti di un acquedotto che portava l'acqua al forte. Lo stesso i 
.Kli fece costruire un acquedotto che vi conduceva l'acqua da Sopotl e li 
che è ora In rovina; di esso II principale avanzo è detto Ora e Ali (ponte l. 
di A H ) . 

Si scende al, k m . 114.5, bi\-io e si riprende a risalire la va l le ; 
del Dhr ino ; alla ricca vegetazione che riveste la catena dei 1 
I junzàr ìa d i e toccano' i 2160 m. nel M . Vuva , sulla d . idro-
grafica, fa contrasto la selvaggia rocciosa parete d i m o n t i sulla ! 
sin. A k m . 120.5 (117.0 se si rinuncia aUa salita e discesa d i ; 
Argirocastro) si t rova a d. (a 1 km.) i l grosso borgo d i Dervje-
diani, poi , sempre a d. , Gorand^j. 

Tra questo villaggio e 11 successivo di Vanista si trova un laghetto, 
sotterraneo, cui si accede per una breve galleria e una scaletta di una' 
trentina di gradini scavati nella roccia. 

K m . 125.2 (122.6) b iv io a sin. per Libohva. 
CARROZZ, km. S, che traversa llDArino e sale a Libohva {Liòohov) m. 585,' ' 

circa 3000 ab. (posta e telegrafo), sottoprefettura. E ' un piccolo centro-, ; 
abitato da proprietari terrieri sulle pendici 0 del M. Bureto m. 1800 ;{'! ! 
v i sono resti di im castello, costruito da Ali Pascià per la sua amata sorella;^ 
Shahnlsa. Bel panorama sulla A'idle. 

Presso la strada sono numerose le chiesette ortodosse, come.. 
pure i tabernacoli e i monasteri; t r a questi u l t i m i , a k m . 127,4:. : 
(124.8), quello di Sofralika, un poco in alto a d. della strado 
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circondato da querce, che rompono i l grigio delle pendici roc-
ciose della montagna. K m . 134.1 (131.5) Mino di Giorgukati, 
donde si prosegue a s in . ; la strada a d . conduce a Por to Edda, 
pag. 205. Si ar r iva a l paese d i GiorgtJcaii {caffè e rial, modest i ; 
posta, telegrafo e telefono) e si continua lungo la sin. del D h r i n o ; 
k m . 138.6 (136) si valica un affluente, lo Kaéria, poi s ì sujjera 
una piccola cresta e' si arr iva a, k m . 144.1 (141.5), Cacdvia 
(Kàkavi), posto d i confine t r a Albania e Grècia (ufficio d i po-
lizia e d i dogana). L a carrozz., entrata nel terr i torio greco, sale 
i n direz. E fino a u n piccolo valico m. 580, a l l ' e s t r emi t à N del 
M. Kaaidjara, po i tocca, k m . 150.1 (147.5), lo ìian di Dclvi-
naki e discende nella valle del Kormoa, costeggiando a d. i l 
laghetto csiTSico d ì Zarovina o Zerovina. K m . 165.1 (162.5) si 
valica i l Kornios, importante affluente del Kaiamas, po i i l Ka-
laniaa stesso ( i l Thyamis degli antichi, che sbocca nella parte 
mediana del Canale d i Corfù), poco a volle delle sue sorgenti, 
e si a r r iva , k m . 172.1 (169.5), aUo han di Kalibaki m . 407, ove 
si unisce a sin. la carrozz. proveniente dal ponte d i Perat i , 
pag. 190. 

L a strada piega verso SE, elevandosi lentam. fino a toccare 
i 640 m., p o i discende nella conca d i Giannina. Si rasenta a d . 
i l lago di Lapsista, che è alimentato dal lago d i Giannina e 
nell'estate è uno stagno profondo m . 1-1.50. A k m . 195 (192.4) 
s'infila v iadot to , lungo circa 1 k m . , che valica la palude 
Dioriks, al imentata, per v ie sotterranee, dal Iago d i Giannina. 
Si va lungo i l piede delle colline che l imitano a SO l a concii. 
K m . 206.5 (203.9) Giannina (greco loànninà; albanese Jatiina) 
m . 484, ab. 21 000, sulla r i v a SO del lago omonimo, è i l mag-
giore centro ' commerciale, industriale, intellettuale e pol i t ico 
del l 'Epiro. 

Venne fondata dopo l'invasione del Goti ed ebbe grande splendore 
sotto U dominio turco. Fu celebre por essere stata la sede del famoso AH 
Pascià d i Tepelenl. Col trattato di Bucarest è passata alla Grècia. V i r i -
mane in buono stato la cinta bastionata; ma le più antiche fortlftcazloni, 
cioè la Demìr-Ktiie (fortezza di ferro) e la pittoresca cittadella sulla roccia 
che domina i l lago, sono in rovina. Numerosi alberghi, caffè, negozi e bazar. 

I l i A a o D I GilNNiNA, I l Pambotis Laent degli antichi, è lungo 7 km., 
largo 2 . 2 5 , con una superficie di circa 1 5 kmq., ma un tempo era certa-
mente assai più ampio e doveva occupare tutta la conca. E ' profondo al 
massimo 1 1 ni. ed è alimentato partlcolarm. da sorgenti carsiche. Ha 
per emissario un canale artificiale che si scarica nel l ^ o di Lapsista, v. 
sopra, ma ha certamente anche scaricatoi subacquei. Dalla riva SO avanza 
un promontorio che porta la cittadella. Presso la riva NE è un isolotto 
(detto NxA, cioè risola), abitato da pescatori; in esso è la casa ove voiiuc 
assassinato Al i Pascià. 
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23. - Da Valona a Porto Edda 
e Argirocastro. 

Carte o pag. 200 e 208, • • 

CAianozJ. km. 2 4 1 (fino a Porto Eilda autocorriera, Fr. 5 ) , eostmlta 
dalle truppe Italiane durante la guerra mondiale 1 9 1 4 - 1 3 . Costituisce uno 
dei più interessanti Itinerari, e non soltanto dell'Albania, per l'ardito trac-
ciato della strada, per la bellezza del panorama sempre vario e quanto 
mal pittoresco, per 1 numero.ii ricordi storici che riportano al dominio di 
Itoma e di Venezia. DaUa riviera scogliosa dello vicinanze di Valona alle 
pinete del P.isso della Logora, agli aranceti, agli oleandri c al fichi d'India 
della conca di Borshi è un continuo variare della natura nel suol aspetti 
più belli e anche più orridi, quando sulla strada sembrano precipitare le 
alto e dirute cime della catena della Chhnara. I l tracciato moderno segue 
In massima quello antico che da Apollonia e Valona conduceva a Fenice. 
Buthrotum e Nlcópolìs. Pittoresca anche la discesa su Porto Edda. I l 
tratto Porto Edda-bivio di Giorgukati è pure tutto interessante per la 
vista retrospettiva sul mare e la bella conca, a fichi e ulh-i, di Delvlno. 
l>al bivio di Giorgukati si può proseguire per Giannina o per ly&kovl!: 
c Còriza. 

Si segue i l viale che dalla c i t t à d i Valona conduce a l Porlo. 
poi si gira a sin., si oltrepassa, sempre a sin., l'Aeroporto del-
l'» Ala Littoria », e si va lungo la costa clie, sabbiosa dapprima, 
diviene scogliosa. Si passa ai piedi della Punta Pelasgia, che 
porta i n al to i l fanale, pag. 192. L'asprezza delle rocce è m i -
tigata da numeroso, graziose v i l le t te con giardino e dal p i t -
toresco sgorgare di numerose sorgenti d i o t t ima e fredda acqua, 
lo quali hanno dato alla local i tà i l nome greco d i Krionerò, ed 
ò meta d i gite da "\'alona. Mentre s i percorre i n t u t t a la sua 
lunghezza i l lato E della Baia d i Valona, dall 'al tra parto si 
profilano i M . Acroceràuni" (Kai ' aburun) che col C. Linguetta l i -
mi tano a O la baia, che sembra chiusa dall 'isola d i Saseno. Per-
.corsa una galleria lunga circa 200 m . , si entra, nel fondo della 
baia, i n una zona piana, sabbiosa e, verso i l mare, paludosa. Si 
a t t r a v e i « a , a l k m . 18.2, i l F. DuJcati ( i l Celydnos d i Tolomeo) e' 
ci si addentra nella A-alle formata dalla catena dei Lungara 
a N E e degli Acroceràuni a SO. 

Neil» zona paludosa tra le due catene di monti, specie sulla sin. del 
fiume, sono rovine di opere antiche (cisterne romane, opera di difesa por-
tuale) che si sono attribuite all'antica Orikon od Oricum, porto notevole 
anche al tempo di Roma, e che si ritiene fosse lo sbocco di Amàwia (presso 
l'odierno villaggio di PUócia). Poco più a O di Pascià Lhnan, nel fondo 

' della baia e in cui si crede poter Identificare Oricum, In mézzo olla bosca-
iilia paludosa, è una éhietetta bisahlina a pianta centrale. 

.Sì sale sulla sin. del F . D u k a t i e dal l 'a l t ra parte si notano 
qua e l à rovino d i antiche costruzioni, forse opere d i sbarra-
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mento. L a strada sale con p iù forte pendenza, Lasciando a s in. , 
a k m . 3 1 , i l vi l laggio d i DukcUi. A E domina la cima del Mal i 
Kjore m^ 2023 e, p i ù indietro, quella del M a l i Cikés m . 2050. 
EZm. 37.9 vi l laggio di Logora, tra, dense pinete, che ne fanno 
u n luogo assai frequentato, pur mancando per ora una buona 
attrezzatura alberghiera. Ma i boschi d i conifere che si serrano 
fino al la strada, le piccole conche ricche d'acqua, i ntunerosi 
p ra t i ve rd i che formano xm paesaggio alpestre ameno, ridente 
e fresco anche i n estate, danno affldamento dello sviluppo t t i - , 
viatico della zona. K m . 41 si giunge a l Paaso della Logora m . 1055 
(a sin. è i l M a l i K j o r e , cui si salo dal valico i n 3 ore per r ip ido 
sentiero) e si in iz ia la discesa verso la costa della Chimara. 
A l paesaggio alpestre si sostituisce improvvisam. l a distesa del 
mare I ò n i o i n cu i appaiono i n fondo, a S, le isole del gruppo 
d i Corfù (da d. , Fano , Mathrak i , Mer le rà e Corfù; con tempo 
bèllo l a vist-a giunge fino al M . S. Salvatore o Pantokrator 
m . 914, l a v e t t a p i ù a l ta dell'isola d i Corfù e lontana 67 k m . ) . 
Cinque lunghe serpentine portarlo a l villaggio d i Pallosa, a i 
cui piedi sorgeva Palaesie, dove sarebbe sbarcato Cesare, i n -
seguendo Pompeo nel 48 a. C , pag- 40, 

D i q u i incomincia la splendida *oosta della Chimara, che 
rivaleggia coi paesaggi p iù celebrati della costa dalmatica: 
ò un alternarsi d i salite e discese sulla dorsale d i alture, ora 
rocciose, ora f e r t i l i e ricoperte d i flora del t u t t o mediterranea : 
aranci, l i m o n i , cedri e u l i v i . Ora la strada corre dominando la, 
costa, ora s i addentra i n profonde gole sulle qual i sovrastano 
le cime scoscese della Chimara. K m . 5 8 Dhrimades, dalle caso 
aggrappate alle pa re t i d i t m profondo burrone. D i là , la ca-
tena degli A c r o c e r à u n i , pvir non givfngendo alle sue maggiori 
altezze, ha u n aspetto dolomitico, e i fianchi rocciosi e r ip id i 
della montagna sovrastano maestosam. la strada, accrescendo 
la bellezza del panorama. K m . 63.5 i l borgo di F imo , ove r i -
mane una rozza scultm-a medioevale rappresentante i l Leone 
di Venezia, che g l i ab i t an t i stessi indicano col nome italianissimo 
d i « Sànamarco ». Sempre i n mezzo a ricche culture e con pano-
rama sempre var io e sempre bello, si giunge a, k m . 72, Chi-
mara o Himara, in. 200, ab. 1500 circa, sottoprefettura e centro 
della r iv ie ra omonima, nota per l a sua bellezza. 

E ' l'antica Chimaora e domina dalla collina la piccola insenatura di 
Spila. Nel dintorni si trovano reati di antiche costrazionl o di mura di 
fortificazione, in conci a secco, detti 11 «Treno della Regina; apparte-
nenti forse a una cittadina eplrota. 

I n mezzo ad aranceti si scende a l boi;go marino d i Chimaia, 
Spila o Porto SpUio, ove sono gl i uffici^ l a posta e i l telegrafo, 
e u n modesto caffè. 

Porto Edda. E ARGIROCASTRO Carle,p.200e 208. 207 

Una buona spiaggia si stende dinanzi olle cose di Spila, che è i l centro 
marinaresco più importante dell'Albania Uerldlonale; qua e là, ruderi dt 
statiche fabbriche fanno pensare che la piccola baia fosse frequentata anche 
nell'antichità. 

Oltrepassata Spila, la costa, d i nuovo scogliosa, m o s t r » 
ampie grotte che ricordano le abitazioni preistoriche. K m . 84 
si a r r iva alla piccola, ma sicura Baia d i Porlo Palermo, l ' un i re 
insenatura notevole della costa albanese da Valona a Porto 
Edda , pag. 140. 

I I porto è oggi deserto, ma la bella vista che si gode dal forte c la si- . 
«•«rezza dulia baia, fanno sperare nella rinascita di questo punto della 
costa albanese, che fu già noto agli antichi che Io chiamarono Panormos. 

Superato i l promontorio meridionale della baia, si scende 
i n uno dei t r a t t i p iù ricchi d i colture d i t u t t a la regione. U U v i , 
aranci , fichi d 'India e agavi, i n mezzo ai quali fioriscono g l i 
o loandr ì , fanno corona alla s trada fino a Borshi (km. 98.5). Si 
sale t r a mon t i famosi per la caccia; le viste si susseguono va-
r ia to in interrot tam. fino a PViemion (km. 106.5) m . 210; po i 
la strada, abbandonata la costa, s i dirige verso SE per pas-
sare nella vallo del Kaliasa, che appai-e a sin. e correre sul ver-
sante orientale dei mont i che s i spingono fino a Capo Cèfali . 
.Si tocca, k m . 115.8, Niviza Bubarit, che resistette tenacem. 
i \  A H P a s c i à : appare a SE l a caratteristica forma a carena 
rovesciata dell 'Acropoli d i Fenice, pag. 209. Dopo i l villaggio 
d i Vromero, la carrozz. discende è, al k m . 127, si congiunge 
con quella che •viene da Aigirocastro e Delvino, v . sotto. Si 
vo l t a a d., riappare i l mare con la lontana Corfù (v. anche 
pag. 142) e si scende a, k m . 129.3, Porla Edda, già Santi Qua-
ranta, pag. 141. 

Si retrocede; dopo 200 m . si lascia a d. una strada non an-
cora u l t imata , per gl i Scavi d i B u t r i n t o , poi ci sì dirige salendo 
verao l ' in terno; si passa a d. a i piedi d i un'altura di 260 m . con 
le rovine d i un castello e a sin. le rovine della chiesa dei Sant i 
Quaranta che diede fino a poco fa i l nome al porto. A l sommo 
della breve ripida salita, incantevole *colpo d'occhio sulla baia 
c l ' isola d i Corfù. A k m . 131.6, n i . 90, si lascia a sin. la car-
rozz. proveniente da Valona lungo l a costa, v . sopra. Si tocca 
i l paese d i Gjashta, si scende u n poco c, a k m . 186.3, s'infila un 
ret t i l ineo che porta al ponte d i pietra a tre a r d i i sul fiume 
Kaliasa; d i qui sì vedono verso SE sopra un colle lo mm-a 
dell 'acropoli d i Fenìk i . Si lascia poi a d., a k m . 138.3, la 
strada per (km. 40) JtontffpoK, i l paese p i ù meridionale de l -
l 'Albania m a j j r ivo d'interesse tur is t ico; quindi, pure a d . , 
a k m . 142, la strad.T di circa 3 k m . per gli Scavi di Feniki, 
pag. 209. La carrozz., diret ta verso E , porta a, k m . 145.8, De i -
vino m . 230, ab. 3000, t r a u l i v i e aranci, distesa lungo l a 
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s t rada e sulla sin. del V r i ^ , affluente del Kaliasa. W sotto-
psefottura. * 

. B ' notevole centro agricolo e zootecnico^ Da O Io domina m. 4S0 una 
roxtczsa, ora diroccata, costruita da Al i PoscU; nel mezzo era la moschea, 
d ^ quale è rimasto I I minareto. Dalla carrozz.,' prima di traversare i l 
Yrisl e d i entrare In Delvlno, si stacca verao KO una mulattiera «he, ser-
peggiando, porta In 2 ore olle rovine di Cantsnfzza {Kamaiicl) m. 810, al 
piedi del U . Vnzhe m. 14SÓ, una dipendenza del monti Q]er. V i è una 
chiesetta bizantina In parte Interrata rè una piccola cella^.ché' ha all'esterno 
un'iscrizione in mattoni sul muro di pietra grìgia^ e lièU'lntemo \del di-
pìnti bene conservati, d i età non pre<!4siÈtaV:' 

I n c ó n d n c i a po i una lùl iga sal i ta con magniflca v is ta retro-
spet t iva sulla conca d i Be lv ino , contornata da colline piantate 
ad a lber i da f ru t to , t r a i quali prevalgono i fichi. L 'argento degli 
i d i v i attenua i l verde della conca aprica. P i ù i n alto, a m . 490. 
si scopre retrospettivam. i l mare con all'orizzonte le isole d i 
Corfù, Merlerà e Fano. U n a breve discesa porta i n fondo 
a una ridente conca, con ricche crdture; poi riprende l a salita 
che" po r t a al villaggio d i Murzina {M-urzinS) e al passo di Mvr-
sina m . 570, t r a i l i l f o l i i MurzinSs a N e i l PIa<ovuni (Platéovn) 
a S. 

N e l l a discesa che segue si scopre l a grande valle del Dhr ino , 
assai meno fertile ma d i linee grandiose, giungendo rapidam. al , 
k m .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 168.5, bivio di Giorffukati, pag. 204. 

I l turista che di qui vuole recarsi a Oidnnina (Grècia) prende la carrozz. 
a d., descritta a pag. 204, giungendo (km. 77.2 da Porto Edda) allo han di 
Kaliòaki, ov'è un bivio, e proseguendo a d. fino a (km. 111.6 da Porto 
Edda) CKdnnina, pag. 204. 

Per Còriza, al seguirà egoalm. dal bivio di Giorgukati la carrozz. a 
d. Uno, km. 77.2, allo han di Kalibalii. A l bivio omonimo, invece di pro-
seguire a d., si piega a sin. In direzione K, salendo In una zona ricca di 
fenomeni carsici, a superare 1 colli che dividono U bacino del Kaiamas 
da quello della Voiussa, poi si scende awlolnandosl a quest'ultimo fiume, 
che 8i segue in riva sinistra. Si lascia a d. la strada per Konica; più 
lontano si piega a d., si valica la Voituta, si risvolta a sin., si traversa 
i l Sarandaporo avi ponte Pérat e si sbocca, ripassando i l confine tra 
GTÌCUL e Albania (a km. 09.3 da Porto Edda) nella oozrozz. da Kelcyra a 
Còriza, e questa si segue a d., pag. 199, arrivando a (km. 204.5 da Porto 
Edda) Coriza, pag. 178. 

I l turista diretto a Còriza può tenere anche un altro itinerario, di 
km. 52 più lungo di quello sopradescritto, ma che ha 11 vantaggio di svol-
gersi tutto quanto entro II territorio albanese, evitando cosi le formalitj^i 
doganali ai duplice possagglo della frontiera albanese-greca. Perciò dal 
bivio d i Qlorgnkatl si vòlta a sin., discendendo la volle del Dhrino, pag. 203, 
si passa al piedi della roccia che porta Argirocastro a si giunge a, km. 83.1. 
al bivio prima di OTenpeleni. Qui si piega a destra, valicando i l Dhrino ed 
entrando poi neUa gola detta Voiiuta,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pAS. 199, e sboccand», a km. 100, 
aKelema, pag. 185. Per i l successivo percorso fino a, km. 256.5, Còriza, 
pag. 204 e 199. 

Per i l tratto de l b iv io d i Giorgukat i a, k m . 241, Argiroca' 
•tiro, pagi 204. 

Storia. 24. - PENIKI Carta, tui contro. JIM 

24. - Feniki (Fenice). 
.Carta a pag. 208. 

VfA D'ACCESSO. - Da Porto Edda si prende la can-ozz. di Delvino, 
pag. 207. Alia traversata del F. Kaliasa, si vede a d., nella direzione SE 
c u poco più di 3 km., i l colle con lo mura dell'acropoli di Feuikl; colle 
lungo e spianato, facllm. riconoscibUo dal costoloni del suo pendio. Pro-
seguendo nella carrozz. per Delvlno, si lasci» a d. la strada per Konispoll 
o a 4 km. più lontano, cioè a 12.7 da Porto Edda (142 da Valon») e a 8.8 
Iirlma di Delvlno, si svolta In una strada a d. diretta verso 8, che in mono 
di 1 ora a piedi (all'incirca 3 km.).porta al colle di Feniki, al cui piede SE 
è II villaggio omonimo. 

Feniki è, dopo Butr in to , i l centro archeologico p iù impor-
tante dell 'Albania. I l suo colle, a forma d i carena d i nave ro-
vesciatfi, sorge isolato dalla pianvura della Bistriza, i n posi-
zione dominante. £ ' circondato i n basso da quattro corsi d i 
acqua, è incìso nei fianchi da grandi costoloni; presenta a mezza 
altezza un potente affioramento roccioso e ha la s o m m i t à ab-
bastanza pianeggiante, che forma una delle p iù vaste efor jn i -
dabi l i acropoli del mondo classico, essendo lunga almeno 
k m . 1.5 (quindi tre volte quella d i Atene; la base della collina 
è lunga circa 3 km.) , larga a l massimo 0.4. L'asse del colle è 
d i re t to da NO a SE ed è al to 275 m. (la pianura circostante 
è poco sopra i l livellò del mare); i l fianco verso N E è scosceso; 
quello che guarda a >S0, ha p i ù dolce pendio. 

I l paese di Feniki sorge In parte nel pendio SE del colle, in parte nel 
plano. Consta, di casupole in muratura e di capanne. Gli ab., circa 360, 

. sono ortodossi e parlano greco. Coltivano granturco e tabacco e si de-
dicano anche olla pastorizia. Si sole sulla colUna (è coosIgUablle di mu-
nirsi di una guida) per due ripidi e malagevoli sentieri; generalm. si prendb 
quello che partendo dal villaggio passa presso una fon tùa e giunge al-
l'acropoli presso la cisterna romana, pag. 210. 

Alcuni recenti ritrovamenti in sito provano che la località fu abitata 
almeno fin dall'eneolitico. La Fenice greca ftì fondata probabllm. dal 
Corciresi e prese nome, non dal Fenici, ma dalla palmo, detta phoiniz in 
greco, PoUbio la disse la città meglio fortificato dell'Epiro. Ebbe un pe-
riodo fiorente nel I V - I I I sec. a. C. e alloro batteva moneta propria. Net 
230 a. C. venne proso dagl'Illiri, poi, dopo varie vicende, tornò agll^BpI-
rot l . Nella guerra tra Roma e Perseo, fu alleata della prima e divenne poi 
capitale della lega epirotica e in èssa fu firmata, nel 205 a. C, la pace 
tra Roma e Filippo. Si ignora quando passasse sotto II dominio definitivo 
di Roma, che vi durò per circa 7 secoli; v i subentrò 11 dominio blzontlno 
(sì ha qualche notizia di una ricostruzione operata da Giustiniano), du-
rante i l quale divenne una vasta e popolosa città, anche se non ricca; 
Michele Ncpote la disse meravigliosa e una leggenda narra che In quel-
l'epoca vivevano a Fenice 9000 dqnne che portavano U nome dì Haria. 
La distruzione delia città dovette essere opera del Toxdil al principio del 
X V sec. Oggi non ne sopra>-vive altro che 11 nome, dato a quello del v i l -
laggio, che gli abitanti di questo pronunciano Finiki. La locahtà venne 
visitata per la prima volta nel 1923 dalla Missione Archeologica Italiana, 
diretto da Luigi M. Ugòlhil; ma jgll scovi ftoono condotti nel 1926-27. 

L'opera p iù i t ù p ò r t a n t e d i Penice è i l complesso delle d i -
fese del colle. Specie dal versante S sono v i s ib i l i tre ordini d i 
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mwca, d i c o i i l mediano veram. interessante e pittoresco per 
le dimensioni (fino azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 7 m . d i altezza) e la grandezza d i alcuni 
blocchi i ng loba t i , che giungono a una superficie esterna d i 
6 rnq. e a una lunghezza d i oltre 3 m . A l t r i ruderi hanno per-
messo d i s tabi l i re che i tre ordini d i mura erano congiunti con 
opere i n m u r a t u r a a zigzag, con bastioni agli angoli. Questi 
muri:, perpendicolari alle mura d i c ìn t a , erano alla loro vol ta 
u n i t i t r a loro da altre opere d i difesa. 

. E n t r o l a c in t a p i ù intema delle mura è stato messo i n luce un 
sacèllo greco {theaauros) della m e t à del I V sec. a. C , d i buona ope-
ra, a regolar i file sovrapposte d i conci ret tangolari finemente niar-
tcUati e p r o v v e d u t i d i bugne d i presa, lasciate a scopo decorativo. 

I n epoca bizantina l'edificio fu adibi to a battistero. Le 4 co-
lonne r izzate dietro sono d i epoca romana. Ne l l ' e s t r emi tà SE 
è rma cisterna romana, giudicata del I I I sec. d. C , quadrata, 
con m u r i l u n g h i 19 m. , spessi 1.60 e a l t i fino a 5 m . Nell ' interno 
l a volta, d i copertura era sostenuta da nove pilastri . Accanto 
si è t r o v a t a xm'al t ra cisterna p iù piccola, con sei pilastri interni . 

Presso i l t h e s a ù r o s , sono resti d i una chiesa bizantina, 
forse del 1000, entro la quale fu costruita p i ù ta rd i un'altra 
chiesetta. I m u r i laterali della navata della chiesa grande, 
arr ivano a; so l i cm. 40 dal suolo e sono ricopert i con lastre tolte 
forse da l t h e s a ù r o s . 

A 8 della collina sono avanzi della necropoli con tombe greche (a 6 la-
stroni a forma d i scatola) e romane a tegolonl. Sono state rinvenute anche 
mrne cinerarie. 

A 3 km. a B-NE di Feniki, è Mesopótamo, sulla d. del F. Bistriza, con 
la chiesa bizantina di S. Nicola, ohe ha due cupole affiancato al centro. 
X'angolo NO della chiesa è costruito con materiale tolto a una costru-
zione greca classica. Nel muro medioevale bizantino sono a bassorilievo 
del mostri di svariate forme fantastiche. Sulla facciata un drago con la 
coda avvolta a nodo, un altro con la coda avvolta al collo, un'aquila e" un 
leone. Nell'Interno, colonne di età classica che hanno per basi capitelli 
olassici, mentre capitelli bizantini sorreggono la vòlta. 

25. - Butrinto (Vutrinto; Buthrotum). 
Carta a pag. 208 e PiarÙa a pag. 215. 

1" V I E D'ACCESSO DA POETO EDDA, V. sotto. - 2° CEHHO STOKICO, 
pag. 2 1 1 . - a » G I I SOAVI E n, MirSBO, pàg. 212. 

1. — V I E D'ACCESSO D A P O E T O E D D A , 

1» PER V I A D I TEBXA, attraverso un sentiero dlfficOe ma pittoresco, 
lungo la penisola di Esamili; a cavallo, ore 6-6; si passa per 11 convento 
di S. Giorgio, V . sotto. E' in costruzione una carrozzabile. 

2» PER MAaB, In ore 1.30 con moto-barca (nolo, Fr. 16 and. e r l t . ) ; 
munlisi prima di autorizzazione presso i l Comando di Porto a Porto Edda. 
L'època migliore della visita è marzo-giugno e ottobre-novembre. Nel 
percórso, si va presso la costa albanese in vista a d. della costa N dell'Isola 
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di Corfù fino al Capo S. Caterina, e diretti verso i l pittoresco canale di 
Corta (v. anche pag 142). La costa albanese è scoscesa e tocca 1 300 nr.", 
poi viene deprimendosi. Si supera la ptmta Denta, poco sporgente, poi sì 
vede sull'alto i l Convento di S. Giorgio {ShSnaJergj) m. 107, tra ulivi, con 
resti di fortificazione eplrota. Più a S la costa albanese avanza con un'altra 
punta, poi si addentra In una baia ove sono le Isolettc di TetranisI; a de-
stra si ù oltrop-nssato l'isolotto Tvjnoso (appartcaente alla Grècia), con un 
faro. Si entra poi nell'iniirciso settentrionale del Canale di Corfii, largo 
c. km. 2.5, tra laco.sta albanese, che di nuovo avanza c la punta corclrese 
di S. Slé/ano. SI gira poi il Capo Scala {Sbaia), si entra nella baia di L u -
Iriiito e si penetra nella Fiumara, cmiasario del lago di Vlvarl o di Bu-
trinto, lungo 3 km. e navigabile da motobarche e battelli. All'ingresso, 
fortezza c torre diruta veneziane; posto di dogana e sbarramento di pe-
scliicr.a, già esercitata ni tempo dei Veneziani. Presto appaiono, da un 
Iato del canale, l'alta torre veneta iH Butrinto (pianta A), e, dall'altro. Il 
castello di caccia di Ali Pascià di Tepeleni ( l i ) . SI attracca a un piccolo 
molo sotto l'Acropoli. 

2. - CEN'KO STORICO. 

Suirestrcma punta, quiisi isolata, della penisola di Esamlli, era la 
sede dell'antica città di Buthrotum. Secondo la leRgenda riportata da 
Virgilio ueirEucIde ( I I I , vv. 292 e segg.), sul collo di Buthrotum, sede di 
vita umana fin dall'età preistorica (negli scavi vennero rinvenuti oggetti 
di ossidiana e a?cc di pietra del neolitico), era stata fondata una città 
da profughi troiani; Eleno, figlio di Priamo e terzo marito di Andromaca 
la vedova di Ettore, condotto qui prigioniero da Pirro Neottolemo, era 
divenuto re della Caòni.i, la regione circostante, e aveva qui .ricostruito 
una rocca che riproduceva in piccolo Tròia, la patria perduta, anche nel 
nomi. Qui giimgc Enea ( por*uque subxmvs Ckaonio et celiam Buthroti 
ascendimus urbam) e sosta prima «li partire verso l'Italia. Altre leggende 
antiche sono localizzate in questa regione; ki più poetica quella relativa 
alla morte di Pan, Secondo Plutarco, mentre Thamos, pilota egiziano, 
navigava verso una delle Isole a mezzogiorno t 'I Corfù, una voce sopran-
naturale gli di3.=!e: «Quando sarai giunto presso i l lago di Pelode (Iago dì 
Butrinto) annuncia che H gran Pan è morto ». La nave procedette e verso 
i l lago di Pelode 11 vento e i l mare tacquero: Thamos dette l'annuncio e 
si udì intorno un gran lamento. 

Storicam. è molto probabile che Buthrotum sia sorto verso 11 V I sec. 
a. G. come posto dì approdo e fortezza di C!orcira (Corfù), per U dominio 
che eaao poteva esercitare sul canale di Corfù e verso l'interno. Venne 
in seguito Inglobato nel regno dell'Epiro, e higrandito con una cinta pos-
sente di miua, oltre la quale, sulla piana intorno al colle, sede dell'acro-
poli, sorsero grandi edifici, come 11 teatro. Certamente beneficiò dell'espan-
sione delLi cultura ellenistica; Infatti all'arte ellenistica, anche se nella sua 
fase più tarda, si riportano orarie sculture trovate negU scavi. I n questo 
periodo forse già entrava nell'orbita romana, anche se una vera e pro-
pria colonia v i fu dedotta solo nel 44 a. C. a opera di Cesare. Allora la 
città si estese su tutta la pianura tra l'Acropoli e la Fiumara, nella'quale 
si stabili probabilmente un porto-canale. Al periodo augusteo si debbono 
riferire i più importanti edlflcl romani, quali 1 bagni, le terme, ricche case. 
La fertile campagna intorno era ricercata per fattorie e ville; v i ebbe una 
sua suntuosa dimora (l'Amaltheionì T. Pomponio Attico, amico di Ci-
cerone. La traversava una delle vie più Importanti della penisola balca-
nica, che da Dyrrachlum (Durazzo), Apollonia, scendeva lungo la costa 
per Aulon (Valona),.Cliimaera (Chimara), fino a NIcópoli con un percorso 
di 80 irdglia romane. 

Alla divisione dell'Impero passò sotto Bisanzio, fu conquistata al 
Cristianesimo e fu teatro di ecene di martiri, come quello, miracolosamente 
non consumato, di S. Terino sotto l'Imperatore Declo. Dal IV sec. la città 
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è interKmonte cristiana e sede di vescovado e cominciano a sorgervi chiese 
e battistero. Soffri per le incursionl.dei Goti e per rinvasione del Bulgari. 
Tornò a Bisinzio e fu per poco In dominio dei Korraannl; fece parte del 
despotato dell'Epiro dopo la TV Crociata; nel 1270 venne In mano agli 
Angioini, poi aTIlIppo di Tirante e Infine nel 1386 fu ptcsa da Venezia, 
ohe v i annetteva grande Importanza, sia per la posizione a dominio della 
riva E del Canale di Corfù, sia per i ricchi redditi della peschiera Istituitavi 
da tempo e continuata fino a oggi. Venezia rifece i l castello, cinse l'Acro-
poli con una salda cinta di mura, con torrioni e casematte ed eresse 11 
castello triangolare sull'altra sponda della Fiumara. Dal sec. X V comln» 
ciano le lotto con I Turchi; tuttavia, con varie vicissitudini, 1 Veneziani 
conservarono i l dominio della peschiera e della torre fino al 1797. Bu-
trinto passò poi al Francesi per poco, quindi alla Turchia e, dalla fonda-
zione, allo Stato Albanese. 

611 scavi condotti a Butrinto sono dovuti a una Missione Archeologica 
Italiana che ha operato in questi ul t imi 10 anni, sotto la direzione di L . 
H . Ugolini (mon. commemorativo all'ingresso della zona archeologica), 
di P. Marconi e attualm. di D. Mustilll. Tali scavi hanno rlvehatc delle 
costruzioni greche, romane, bizantine e veneziane di alto interesse. 

,• > : S. - G L I S C A V I E I L MUSEO. , ,. 

Sbarcati sid molo, seguendo l a strada e Costeggiando r u -
der i d i mura veneziane, ai giunge sotto l 'Acropol i ; si gira a 
s in. , e salendo, si entra nella « cinta eplrota • per una por ta 
p ro te t t a d à u n torricme; a u n la to , mura veneziane e rest i d i 
u n affresco bizantino. l,asciando a d. i l Castello col Museo, 
pag. 215, per un sentiero si scende a sin. verso la sponda del 
lago, fino a tornare d i nuovo alla base del colle dell 'Acropoli , 
lungo l a cinta d i mura , e si giunge al pr imo nucleo complesso 
d i monument i ant ichi . 

Si è std sommo d i u n considerevole elemento d i mura antiche, 
costruite con grossi conci squadrati , disposti i n filari sovrap-
posta a secco; scendendo per una scaletta nell ' interno della 
c in ta , si ha, a d., i l Pozzo Sacro alle Ninfe: sopra una cavità, 
naturale, sul cui fondo è acqua leggerm. salmastra, è costruita 

. una nicchia ad arco, nel fondo è u n affresco con due pavoni 
a i l a t i d i un vaso. 

Sul parapetto del pozzo un'iscrizione greca, ma di età romana, al-
lude a una Giunta Rufina « amica delle Ninfe >, che nel I I sec. fece ese-
guile alcuni restauri. 

Procedendo si attraversa l 'angusta « P O R T A D E L L E O N E » 
( D ) , cosi det ta da l rude bassorilievo, nell 'architrave, d i u n 
leone che azzanna un toro, d i e t à greca, ma probabilm. riadope-
ra to p i ù t a rd i . 

A^aln., all'esterno, à un vasto edificio di età romana, probàbUm.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA termt, 
trasformate in necropoli nell'età bizantina; si osservhio 1 tre ordini so-
viappoBtt^ locali, divisi In due file da an corridoio. 

8 i continua lungo le mura , d i cui alcuni t r a t t i sono d i a l -
tezza impqnentej si notano le sovrapposizioni: lo strato epl-
rota, d i conci, quello romano, i n muratura ; quello veneto d i 
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piccole pietre , legate con malta. Qui si apre l a magnifica Porta 
Scea (C), cosi nominata da un ricordo vi rg i l iano. 

Conservata perfettam., stretta e alta 5 m., è composta di un unico 
passaggio ; mensoloid sporgenti al lati reggono l'architrave, che è costi-
tuito da tanti lastroni monolitici ; l'Intorno è di severa grandiosità. 

Sempre continuando lungo le mura, si vede a d. una cosa 
greca, edificio i n pietra da taglio, a vani ret tangolar i ; indi , s i giun-
ge al secondo nucleo di monumenti impor tan t i . I p iù conservati 
sono i resti d i una Chiesa Bizantina (K"), ingrandita i n e t à veneta. 

Alla primitiva chiesa tricora, sono state aggiunte tre navate. La strut-
tura e le decorazioni bizantine sono più evidenti al tergo dell'abside. I 
ruderi, circondati e coperti da una folta vegetazione, presentano un aspetto 
romantico. 

S ù b i t o dopo, sotto una costruzione romana d i cui rirnan-
gono solo pochi ruderi, è i l più importante elemento della cinta 
epirota: u n a grande Porta, quella per cUi passava la v ia che 
dal porto-canaio conduceva al l 'Acropoli , fiancheggiata da due 
torriorii quasi quadrati, a imo dei quali è aggiunto all'esterno 
un elemento semicircolare. Porte mettono i n comunicazióne 
le t o r r i eoa l ' interno, feritoie si aprono verso l'esterno, e"pila-
s t r i central i sostenevano la copertura. Le mura sono bell'opera 
a secco, con conci squadrati. 

Oltre la porta è una serie d i •pilastri romani, che dovevano 
sostenere una conduttura di acqua e adducono a un Ninfeo 
romano. E ' una costruzione ornamentale composta di una vasca 
semicircolare, avente a tergo un muro con t re nicchie, con r i -
vestimenti marmorei e una cunetta esterna; dietro la spalliera 
è la riserva dell'acqua che doveva affluire nella vasca. 

Si giunge dove i l pianoro maggiorm. si estende e sono sparsi 
v a r i monument i . Procedendo lungo le mvira venete, a lato della 
Fimnara , due Chiese Bizantine, una delle qual i assai interes-
sante, a t re absidi e pianta centrale. Seguendo l ' i t inerario cen-
trale, s i t rovano delle Terme romane. 

Vi sono un'aula centrale, con due vasche dal pavimento sospeso, e 
11 calidarium di oul rimano II sistema delle smpanntrae costituite da tubi 
di terracotta forati. 

Procedendo, accanto a una chiesetta medioevale, è i l nu-
cleo p i ù importante! d i monumenti del Basso Impero. U n 
Battistero ( L ) del l Y sec. d. C , a pianta quadrata, i n cui è 
Inscritto u n circolo. 

Al centro è 11 fonte battesimaU; lu giro, 2 colonne di granito, prove-
nienti da qualche edificio romano. Nel pavimento, un mvtaico policromo, 
diviso in sette zone conceutrlcbe, di cui cinque a motivi geometrici e or-
naiucutall, e due con medaglioni rappresentanti degli animali. Due r i -
quadri, forse dol V I sec, rappresentano l'Eucaristia (un vaso da dove 
escono dei cespi di vite, su cui poggiano due pavoni) e i l Battesimo (dna 
cervi olla fontana sotto un orco di trionfo^. Ti Ttnnuf'»'^ ^ . . . ^« . J -* -
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un vano rettangolare, posteriore di qualche acc., con pavimento musivo 
a motìvi geometrici e figure stilizzate di animali. 

Procedendo lungo l a base dell 'Acropoli (nel resto del p ia-
noro, quasi sempre inondato, dovevano essere edifici irnpor-
t a n t i , probabi lm. lo stesso Foro della c i t t à ) sì t rova una serie 
d ì grandi locali, parto incavat i nella roccia, che dovevano es- ' 
sere coperti a v ò l t e ; erano forse magazzini. Poi v i é una c i -
sterna, infine l ' u l t imo grande complesso d i monumenti d ì e t à 
greca e romana. 

I n principio, a d. del sentiero, è una grande cosa romana, 
con at r io centrale mvmito d i i m p l u v i u m e var i ambienti sui l a t i . 

A l t r i ruderi romani sono poco sopra. Insieme con I resti di un portico 
a massi parallelepipedi, con archi a falsa vòlta, di età greca. A sin., un 
vastozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pavimento coperto di musaico bianco e nero, con un grazioso motivo 
decorativo a Intreccio. 

Oltre l a casa romana si stende i l monumento più impor tante , 
i l •Teatro ( E ) , che si r i t iene del I V sec. a. C , poi r i f a t t o i n 
parte, specie nell'edificio della scena e nelle e s t r e m i t à della 
cavea, a l principio dell ' Impero. 

, La CAVKA, a semicerchio sulle pendici meridionali della Acropoli, 
é composta di 13 gradini e divisa da 4 scalette In 5 settori. I l gradino in-
feriore è foggiato a sedili separati, con sostegni a forma di zampa leonina. 
Esistono inoltre i resti di altri set ordini superiori, separati da un ambu-
lacro. A l piedi della cavea è l'OECHBSTRA, poco più che semicircolare, co-
perta di grandi lastre di pietra. La SCENA è costruita con piccole pietre 
legate dà malta ed è formata di due parti: una sporgente verso l'orchestra, 
i l pvlpitum, basso basamento per gli attori, con piccole nicchie sulla fronte; 
e una di fondo, la /ron« scenae, costituita di un muro con tre arcate, i cui 
pilastri haimo nicchie e basamenti sporgenti, chiuso ai lati da; mura che 
vanno a Incontrarsi con i lati esterni della cavea. Bietro la scena erano 
plccoU ambienti di servizio. All'orchestra si accede per due passaggi la-
terali, parodd, coperti con volta a botte. Questo edificio, che è 11 teatro 
antico meglio conservato in tutta la riva E dell'Adriatico e dello Iònio 
fino aUa Grècia, è reso ancor più Importante dalle iscrizioni che sono poste 
sul muro del parodos occidentale, nel terzo gradino, ecc., c dalle statue cho 
furono trovate al piedi delle nicchie della frons scenae. 

A ridosso del teatro è l'interessante sacello ài Baculapio, 
d i e t à romana, m a sulle fondamenta dì un tempietto d i e t à greca. 

E ' costruito con piccole pietre rettangolari, iu filari ordinati, legate 
con calce, e consta di due vani: un vestibolo, dalla caratteristica facciata 
con due finestre ad arco pieno ai lati della porta, e una ceUa, separati da 
un muro. La copertura è a volta di botte, e regge In parte l'ala occidentale 
della cavea di età romana. Per una piccola apertura nel muro di fondo 
della celio, si accede a un ambiente rettangolare. In cui erano conservati 
gli ex-voto offerti al dio. Lo scavo forni 340 oggetti di terracotta. - A t -
torno al sacello sono altri ambienti di età romana, e, al limite dolio scavo, 
una fontanella pubblica. 

Bisalendo d r l teatro verso l 'Acropol i , s i t rova, i n ima piaz-
zetta r icavata nella roccia, i l basamento d i u n Tempietto greco 
(Q), con cella e pronao, senza colonne; i n e t à romana i l suo pa-
vimento venne coperto da. un ' musaico policromo. Da questo 
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punto si r i to rna aUa cinta d i mura epirota e alla jporta da cui 
si è iniziato i l giro. I n ult imo si v i s i t i , presso i l molo, al piedi 
della torre veneziana, un piccolo edificio balneare rornano. 

Consta di una sala centrala ottagono, con porta e nicchie nel Iati . 
Intorno, una vasca rctlansolare con lastre di marmo, un altra vasca a 
ferro di cavallo c due locali a>l abside (I calidario), con accenno dei pila-
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strini in cotto, («opanrarM) sostenenti II pavimento rialzato é le bocche 
del fonti, L ' o ^ aveva un bel pavimento musivo policropio, decorato 
OOD motivi geometrici ed emblema centrale. 

L a s o m m i t à dell 'Acropoli ò occupata, a E , da tma Chiesa 
bizantina a t re navate; a O, dal Castello veneto, i n parte restau-
rato e ora sede della Missione Archeologica I ta l iana e dol Museo. 

MusKO. - Ingresso a tergo del castello; viene aperto dal 
custode, a richiesta dei v is i ta tor i . 

CoaTli.E trapezoidale, sotto II cui portico stanno le sculture maggiori, 
trovate nel Teatro, nel Klnfco e nel Sacello di Esculapio, cho documen-
tano l'Intensità doll'lnflasso artistico ellenistico nella città eplrota, e la 
sua continuazione nel periodo romano, almeno nel 1 sec. d. C. Da d.: sta-
tuetta di giovinetta, col braccio d. poggiato al fianco e la gamba sin. ripie-
gata davanti alla d., buona copia romana di un tipo di scuola prassltclica 
(IV sec. d. C ) ; graziosa statuetta femminile, forse una Musa, buona copia 
romana di opera ellenistica; la cosi detta .*J)ea di Butrinto (la testa, pre-
zioso originale di tradizione prassltclica, fu donata a S. £ . Mussolini ed 
è ora al Museo delle Terme a Roma), come Is precedenti romana e del I ecc. 
d. C ; 8l riporta a uno del tipi solenni della cerchia fidiaca; si noti l'efficace 
movimento del panneggio, specie sul lato destro. Seguo una grande statua 
acefala di guerriero loricato, ricostituita di recente da molti framèienti ; 
è probabilm.-della fine del periodo ellenistico, Nell'altro lato del portico; 
(grande efatua femminiX» romana, di grande efficacia e valore artistico, che 
ricorda I I tipo statuario greco del I V sec. a. C, detto della * Grande Er-
colanese• Osi. testa originale è al Museo.di Tirana, pag. 152, come altre 
bellissime teste, femminili, e viril i , trovate a Butrinto). Segue una statuata 
decorativa di Dioniso, proveniente dal Ninfeo; un possente torso femmi-
nile panneggiato che ricorda tipi plastici greci del V sec. a. C ; altra grande 
statita di guerriero loricato, in posa maestosa e nobile, corto raffigurante 
un principe o un comandante, con la firma di un Sosicle figlio di Soslcleo, 
nato ad Atene; è opera del tardo ellenismo attico, evidente soprattutto 
nella coricata notazione dei muscoli apparenti sotto la lorica. Seguono: 
altra grande statua femminile di età romana, di ottima fattura e piena 
di efletto; una statuetta di Apollo, proveniente dal Ninfeo; e. nel nicchione 
in fondo, una grande statua virile acefala proveniente dal sacello di Escu-
lapio, mae.stosa, piena di efficacia, raffigurante forse lo stesso Esculapio. 
Tra le statue sono frammenti di musaico, iscrizioni, elomenti architettonici. 

SiXBTTAt.da sin. a d.: un bellissimo e delicato rilievo rappresentante 
una Vittoria davanti a un trofeo, giudicato originale attico del V sec. a. C. ; 
vetrina l» contenente oggetti vari di oro, argento e bronzo, e vetri; si 
notino alcuni orecchini, una bellissima testina di cinffhiale in bronzo, un 
bustino di Ercole pure in bronzo, ornamenti di mobili romani e altri og-
getti in bronzo di tino fattura. Vetrine 2» o S»: offerte trovate nel sacello 
di Esculapio. SI notino soprattutto le fini piccole tazze fittili, ornate Imi-
tando quelle di metallo; alcuni eleganti vasi dipinti con i l nome dell'offe-
rente, Nicada; alcuni plccoU cippi, partlcolarm. fine quello dedicato da 
Antimachos; patere fittili a rilievo, specie una con JBocco fanciullo su un 
montone e altre figure. Fiancheggiata da due statuette di pietra (partlcolarm. 
Interessante quella raffigurante una fanciullo in costume locale) è uno 
VETEUTA A KaKo: statuette, In partlcoLire bella quello di uuo Musa, e 
l'altra di arte locale, rappresentante una donna in vesti o illirico; testine 
(bella uno di età augustaa) e frommentl vorl. Nella parete di fronte, ve-
trine 5> e 6*: elementi d i decorazioni fittili orchltettonlche, oggetti di 
terracotta, t o t l r e , statuette, lucemette adorne, vasetti; pregevole colle-

, zlone di frammenti di terra sigillata docorota con le marche di fobbrica 
e oaratteristici elementi oraamentall e figurotl. 
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