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Domenica a Bologna e a Reggio 

In Emilia rincontro 
delle «due resistenze* 

La generazione del '60 e i combattenti della lotta di liberazione al 
centro delle manifestazioni emiliane per il ventennale 
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losca 

Aperta 

una mostra 

del pif fore 

Glaiunov 
MOSCA. 15 

E' stata inaupurata oggi po-
leriggio a Mosca una mostra 

lei pittore Ilja Glazunov. noto 
inche in Italia ppr avervj sog-

Igiornato 1'anno scorso e avervi 
leseguito. tra Taltro. II ritratto 
[della artista cinematograflca 
JGina Lollobngida. 

Nella grande sala del «Ma-
Inege* e raccolta una notevole 
fserie di opere. soprattutto di 
ritrattl. ma anche di quadri 

llspirati all'antica pittura russa 
Upaesaggi che richiamano gli 
(standi delle vecchie icone) e 
{alia storia passata e presente 
[del paese (Ivan il Ternbile. un 
jgruppo di uomini che mani-
ffestano contro la guerra). 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 15. 

L'Emilia si e mobihtata 
Cinquantamila bolognesi, tra 
citta e provincia, partecipe-
ranno in varie forme alle SD-
lenni celebrazioni indette dal 
P.C.I, per il ventennale della 
Resistenza. Nelle altre citta 
emiliane ferve lo stesso 
intenso lavoro di propa
ganda e di organizzazionc 
Dalle altre citta e regioni 
d'ltalia continuano anche a 
pervenire notizie dell'impe-
gno dei comunisti per una 
partecipazione di massa alio 
celebrazioni Da Mantova 
Pultimo dato pervenuto par-
la di 300 delegati in rappre-
sentanza di migliaia di de
mocratic!. 

Quanti saremo domenica a 
Bologna? Se le previsioni FI 
avvereranno, non meno di 
centomila persone rinnov?-
ranno con la loro presenza 
queli'impegno di lotta unita-
ria che. partendo dagli ideah 
della Resistenza, porti a raf-
forzare e a consolidare il re
gime democratico in Italia 

Le delegazioni operaie di 
Torino e del Piemonte si in-
contreranno a Bologna con i 
rappresentanti delle popola-
zioni toscane (ben 80 pull-
man sono previsti dalla To-
scana), i lavoratori veneti e i 
pugliesi, i marchigiani e > 
campani. tutti gli uomini del
le battaglie piu avanzate sfi-

leranno insieme per le vie di 
Bologna, in questa citta dalle 
battagliere tradizioni demo-
cratiche. 

Gli uomini che nei giorni 
tragici del luglio *60 impo-
sero alle classi dingenti un 
cambiamento di governo e 
sbarrarono la strada all'av-
ventura neofascista si incon-
treranno per la prima volta 
a Bologna Da Catania e da 
Roma, da Palermo e da Ge-
nova, da Reggio Emilia e da 
Milano saranno a Bologna i 
protagonisti di quelle gior-
nate che aprirono le possi
bility di un nuovo corso del
la democrazia itahana soq-
getta spesso ai pencoli delle 
involuzioni per la debole/za 
di quegh istituti che I go-
verni democristiam si sono 
guardati bene dal rafforzare 

Reggio Emilia vivra, nella 
mattina del 21, la grande 
giornata deH'incontro fra 
i protagonisti delle < due 
Resistenze >. Insieme si ri-
troveranno i comandanti 
partigiani, i decorati co
munisti, i sindaci emi-
liani, i dirigenti del Partito. 
Vi sara il commosso incontro 
con papa Cervi, e i giovani 
delle battaglie di piazza 
del 1960 

Seduti l'uno accanto all'al-
tro, Alcide Cervi e il fra-
tello di uno dei giovani 
falciati dalla polizia, Silva-
no Franchi, rappresenteran-

II programme! delle manifestazioni 

! 

Ecco i l programme derragliaro delle manifestazioni del 
PCI sul tema: « II contr ibute dei comunisti a l l 'uni ta e 
alia lot ta per la liberazione dal fascismo e per la difesa 
e lo sviluppo della democrazia ». 

P 

20 GIUGNO P A R M A 
Teatro Regio: conferenza dell'on. Pietro Ingrao su: « Resistenza e Stato democratico 
nella politica del PCI ». Presiedera il senatore Giuseppe Ferrari. Portera II saluto 
dei comunisti emillanl II compagno Silvio Mlana, segretario regionale del PCI per 
I'Emilia-Romagna. Rechera il saluto della citta il sindaco, compagno Enzo Baldessi. 

2i GIUGNO R E G G I O E M I L I A 
MATTINO — Incontro fra I comunisti decorati al valor militare nella guerra di Libe
razione e I giovani comunisti del luglio '60. Presiedera la medaglia d'Oro Roberto 
Vatteroni. Parleranno i compagni Franco Calamandrei, decorato di medaglia d'ar-
gento al valor militare e Silvano Franchi, fratello del martire Ovidio Franchi, a 
nome dei giovani del luglio 1960. Porteranno il saluto il sindaco di Reggio Emilia 
compagno a w . Renzo Bonazzi e Rino Serri, segretario della Federazione del PCI. 

2i GIUGNO B O L O G N A 
POMERIGGIO — Sfilata delle delegazioni di tutte le regioni • manifestazione popo-
lare in piazza Maggiore dove parleranno Giorgio Amendola, della segreteria del PCI, 
e Achille Occhetto, segretario nazionale della FGCI. La manifestazione sara presie-
duta da Arrigo Boldrini, Medaglia d'Oro. Porteranno il saluto: Giuseppe Dozza, sin
daco di Bologna, e Guido Fanti, segretario della Federazione del PCI. 

Per i l silenzio sugli ebrei 

Pio X I I accusato 
anche negli USA 
Un l ibro del professor Levy porta nuove testimo

nialize - Documenti segrefi americani 

NEW YORK. 15. 
Una nuova testimonianza sul-

l'aiteggiamento tenuto da Pio 
XII nei confront! dello stermi-
nio nazista degli ebrei <ta per 
apparire negli Stati Uniti ed e 
prevedibile che essa dara nuo
vo alimento alia controver-ia 
suseitata dallo scrittore tede-
sco-occidentale Hochhuth con 
il dramma - II Vicano -. Si 
tratta, questa volta. di uno stu
dio stonco. intitolato - La Chie-
sa cattoiica c la Germania na
zista- e dovuto al prof Guen-
ther Levy. dell'Universita del 
Massachusetts. 

In uno scntto a firma di Fo
ster Hailey. che da notizia della 
pubbheazione e ne anticipa la 
sostanza. il New York Tim*". 
afferma che Levy sembra ap-
poggiare 1'accusa espressa nei 
-Vicario», e cioe quella che 
Pio XII si astenne deliberata 
mente dal fare uso della «ua 
autorita per indurre t nazisti a 
far cessare i! massacro II gior-
nane cita anche alcuni espo-
nenti della casa editrice del vo 
lume. la McGrawhill Book Co. 

" i quail sottolineano che il Levy 
ha attinto a molte fonti njmMe 
flnora inutilizzate e - ha eg-
giunto molto nuovo matenale 
per lllustrare Tatteggiamento 
di papa Pio XII «» di altri di-

1 gnitari eeclesia-tici nei periodo 
j che va dal 1933 al 1949-. 
\ HalrTT rilerisce che Levy, ncl *+ 

suo libro. scrive di non ossere 
certo. come non pub esserlo 
nessuno. che una protesta del 
Vaticano avrebbe fatto cessare 
lo sterminio degli ebrei. Ma. 
egli aggiunge. precedenti pro-
teste contro 1? eutanasia. dopo 
lo sterminio di settanta.Tiila tr.i-
norati. e contro l'annullamento 
dei matrimoni delle coppie cat-
toliche di cui un coniuge non 
fosse - anano -. avevano con-
dotto alia sospenstone di questi 
programmi ET dunq'ie ragione-
vole pensare che se il pontefice 
aves^e fatto udire cn°rgica-
mente la sua voce, anche in 
questo caso i nazisti <arebbero 
«tati indotti a fare marcia in-
dietro 

In particolare. il prof. Levy 
si chiede sc non sarebbe stata 
efficace una trasmissione della 
radio vaticana durante i fosehi 
anni 1942-45. per denunciare il 
programma di sterminio o per 
minacciare la scomunica contro 
Hitler. Goebbels ed iltri gerar-
chi nazisti Nei libro sono ri-
portate anche testimonianze di 
sacerdoti catlolici che si batte-
rono contro il nazismo. e ad 
ssi vienc reso omaggio Cos) 
ure. si da atto al Vaticano di 

aver promosso I'occultamcnto 
degli ebrei negli istituti reli-
giosi. quando i nazisti comin-
ciarono a dare la caccia ngli 
ebrei romani 

Nella polcmica si inseriscono 

C 

anche alcuni documenti diplo
matic! resi pubblici dal Dipar-
timento di Stato americano ve-
nerdl Uno di essi e il resocon-
to della conversazione che Ha
rold H Tittman. diplomatico 
americano a Roma, ehbe con 
Pio XII il 5 gennaio 1943. con
versazione il cui tema essen-
ziaie era la possibility di un 
bombardamento alleato su Ro
ma ma che toccd anche la que-
stione degli ebrei. Tittman ri-
fensce che Pio XII gli parve 
- sorpreso » per le accuse nvol-
tegli in relazione con le omis* 
sioni del suo messaggio natali-
zio a suo avviso. il riferimen-
to - ai polacchi. agii ebrei e 
agli ostaggi • era chiaro nelle 
espressioni di condanna degli 
assassin! in massa e delle tor
ture. da lui adoperate Pio XII 
disse anche che un accenno 
esplicito ai nazisti avrebbe ri-
chiesto. da parte sua. anche una 
condanna del - bolscevismo -. 
quale egli voile evitare • per 
non dispiacere agli alleati -. 

Queste affermazioni di Pio XII 
coincidono quasi letteralmente 
con quelle che Hochhuth gli at-
tribuisce in una delle piu 
drammatiche scene del - Vica
no*. quando il giovane sacer-
dote protagonista del dramma 
cerca invano di convincerlo a 
stilare una condanna diretta e 
non equivoca dei crimini bitle-
riant 

no il simbolo di cio che e 
vivo e palpitante e presente 
della vecchia e nuova batta-
glia per la democrazia, per il 
rinnovamehto, per un futu-
ro di pace. 

L'altro giorno a Reggio 
due giovani che sfldarono il 
fuoco della polizia quel set-
te luglio di sangue, hanno 
spiegato, forse piu a se stes-
si che a noi, anche se e una 
esperionza comune a molti 
di loro. come proprio in que; 
giorni essi compresero di es-
sere i protagonisti di una lot
ta nuova die perd aveva ra-
dici antiche Giuliano Rovac-
chi aveva 19 anni in quei 
giorni Quando la polizia co-
mincio a sparare, raccontd, 
vide un partigiano, ferito du
rante la Resistenza, lanciarsi 
verso questi gruppi di giova
ni e incitarli a ripararsi do-
vunque potessero trovare un 
rifugio che li coprisse Poi 
Alvarez, e il nome di quel 
partigiano, fu egli stesso fe
rito Giuliano Rovacchi. com-
prese che tutto un popolo 
stava vivendo una giornata 
come se ne erano vissute pri
ma, tante, negli anni che lui 
non aveva vissuto. Le due fe-
rite del partigiano, lo convin 
sero che stava divenendol 
protagonista di una grande 
giornata. 

Brenno Glisenti giacque in 
ospedale lunghi mesi con il 
ventre attraversato da destra 
a sinistra da una pallottola 
Anch'egli era in piazza quel 
giorno; con tutti gli altri. enn 
gli amici suoi, con quelli che 
aveva convinto a scendere in 
piazza La Resistenza 1943-45 
l'aveva vissuta, egli giovani? 
simo, attraverso i racconti di 
suo padre, un partigiano che 
quel giorno era in piazza, an 
ch'egli, a protestare perche 
non tornasse quel fascismo 
che credeva di aver distrut-
to nei '45. Padre e figlio era 
no quindi li, la vecchia e 
nuova Resistenza, a manife-
stare, in due punti diversi 
della piazza, per un unico 
grande obiettivo. 

Dopo i combattenti del *60 
due combattenti della lotta 
di Liberazione nazionale. -

Mario Ricci, il popolare 
« Armando > della Repubbli-
ca di Montefiorino, medaglia 
d'oro; Gina Borellini, la va-
lorosa partigiana insignita 
anch'essa di medaglia d'oro 
in riconoscimento del gran
de contributo personale dato 
alia Resistenza; queste sono 
due delle 58 medaglie d'oro 
della Resistenza emiliana che 
diede al movimento partigia
no quasi 62 mila garibaldini 

€ Armando > ricorda le sue 
battaglie. racconta della vita 
partigiana. rievoca episodi e 
lotte cruente; ma e rimasto 
in lui, ben presente e vivo il 
ricordo dell'incnntro che eb-
be con un gruppo di giovani 
che partecip6 a una di quelle 
lotte contro il neofascismo. 

Fu nei maggio del '61. 
quando i fascist! vollero ra-
dunarsi a Modena e la polizia 
mise in stato d'assedio la cit
ta, impedendo ai cittadini di 
circolare liberamente, di en-
trare o uscire dalla citta. che 
Ricci incontro dalla sua stes-
sa parte i giovani di venti 
anni Quei giovani Ricci por-
td davanti al sacrario dei Ca-
duti partigiani, ad essi parlo 
del suo passato di partieiano 
e li trovo, attenti. oieni di 
cosciente passione per il mo-
mento che vivevano e so
prattutto ben decisi a non 
permettere una resurreztone 
fascista in nessun modo. 

Fu una saldatura tra gene-
razioni, ma fu soprattutto 
una saldatura fra due epoche 
i cui protagonisti apparten-
gono a una schiera sola: 
quella dei combattenti piu 
avanzati per la difesa della 
democrazia in Italia. 

Le donne non furono estri-
nee mai. soprattutto in Env-
lia a questa lunga lotta per 
la democrazia Gina Borellini 
ricorda le manifestazioni di 
piazza deH'aprile "44 a Imo-
Ia. le due donne uccise dal
le brigato nere. di cui una 
vedova con sette figli. i gran-
di scioperi pre-insurreziona-
li delle lavoratrici della Ma-
nifattura tabacchi di Mode
na. la lotta armata accinto 
ai partigiani I gruppi di di
fesa della donna diedero un 
contributo ancor oggi poco 
conosciuto. 

Poi nella restaurata dem«»-
crazia le donne. alia testa di 
esse le comuniste, hanno o*-
tenuto nuovi successi sulla 
via delPemancipaztnne e del
la parita dei diritti. 
• Se l'unita e stata deterrni-

nante per le conquiste di 
questi anni. l'unita femmini-
le diventa ancora piu neces-
<ana oggi perch£ deve con-
tribuire alia formazione di 
un nuovo movimento unita-
rio per coprire il lungo cam-
mino che le separa da condi-
zioni di vita proprie di una 
societa civile 
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Asfalto 
che 

scotta 
La battaglia del traffico 

sulle strode segnera in que
sti due prossimi viesi punte 
mai raggiunte ftnora: si cal-
cola che 12 miliont di vei-
coli d'ogni tipo si contende-
ranno — e il caso di dire: 
metro per metro — lo spazio 
per circolare sui 35.294 chi-
lometri di strode statali del 
nostro paese. A questa bat
taglia partecipera. un nume-
ro prevedibilmente molto 
elevato di auto straniere, an
cor piii elevato degli altri 
anni, come dimostrano le sta-
tistiche turistiche: e stata fi-
nora in ascesa, e continua 
ad esserlo, infatti, la curva 
delle « presente » di turisti 
stranieri in Italia, mentre 
continua la fase discendente 
della curva delle «perma-
nenze ». Segno, questo, ine-
quivocabile che i turisti stra
nieri si fermano di meno, 
ma girano di piit (e non so
lo con i grossi pullman, ma 
anche e soprattutto con le 
loro auto, con le quali poi 
passeranno i confini di altri 
paesi confinanti o vicini al 
nostro: Jugoslavia, Spagna, 
Francia, Svizzera, j Austria, 
Germania e viceversa). 

Una battaglia che mette 
paura, se solo ' ci guardia-
mo un attimo alle spalle e 
scorriamo le immagini del 
movimento pendolare delle 
scorse domeniche tra i gran-
di agglomerati urbani e le 
spiagge vicine. Gia, perche 
questo e uno dei «fronti» 
piu impegnati: quando, tra 
qualche giorno, il movimen
to domenicale si trasforme-
ra, per una elevata percen-
tuale, in movimento giorna-
liero, i garage si svuoteran-
no e si svuoteranno anche 
le strode delle grandi citta, 
solitamente trasformate in 
grandi parcheggi. 

Aggiungiamo, infine, il 
vasto movimento migratorio 
— che si concentrera parti-
colarmente in alcune sea-
denze periodiche di questi 
due prossimi mesi — deter-
minato da coloro che si re-
cano in vacanza fuori della 
propria provincia o regione 
e avremo la misura delle 
« forze » impegnate in que
sta battaglia della circolazio-
ne stradale. 
- II nastro d'asfalto e di 

35.000 chilometri di strode 
statali, sulle quali si river-
seranno 8 milioni di mezzi 
motorizzati italiani (erano 
7M6J900 al 31 dicembre del 
lo scorso anno), gli automez-
zi stranieri, e tutti gli altri 
veicoli (dalle biciclette ai 
pericolosissimi carri agrico-
li) che solitamente impegna-
no — naturalmente — le 
strode comunali e provincia-
li, ma spesso si ritrovano 
anche sulle statali. A conti 
fatti — e con molta parsi-
monia — avremo in circola-
zione 215 mezzi motorizzati 
per ogni chilometro di stra
da statale. Capovolgendo i 
conti, riferendoli al numero 
degli abitanti: km. 68,1 per 
ogni 100.000 abitanti. 

Sono cifre che mettono 
paura: tali che dimostrano il 
carattere abnorme e forzato 
della motorizzazione, cui ha 
corrisposto la decadema dei 
trasporti pubblici oltre a 
un piii generate sqmhbrio 
di tutto lo sviluppo econo-
mico-sociale del paese. Cifre 
che ancora piii preoccupano, 
poi, se teniamo conlo del fat
to che il traffico automobih-
stico fa registrare concentra-
zioni in determinate aree, 
con dcUmitazioni che il fe-
nomeno turistico • accenlua 
ulteriormente. 

Ringraziamn g/i" cnli 
che hanno collahomto 
alia renlizznzione tii 
questa inehiesia e pnr-
licolarrnente In Fede
razione itnlinnn dello 
%lrnda e rnffirto audi 
c Fnfficio vn'npa del-
r.Atilnmnhilf C.lnb di 
Italia. Onti e %lati\ti-
che «ono ricavati da 
alii e ptibhluaziorti del-
risliluto di Stalistica o 
dclVACl, 

INCHIESTA DI ENNIO SIMEONE E DARIO NATOLI 

Una strada 
verso il Sud 

LE VIE DEGLI 
AUT0M0BILISTI 

II graftco mostra le zone dove si concentra I'affluenza 
degli automobilisti italiani che vanno in vacanza. E' 
evidente la notevole differenza tra aree turistiche del 
nord e del sud. Se ne traggono due considerazioni: 
1) la condizione delle strade (oltre che delle capacita 
ricettive) scoraggia i turisti a scendere verso le zone 
meridional!; 2) una notevole quantita dei veicoli in circo-
lazione si riversa nei mesi estivi su alcune strade-boom, 
incapaci quindi di smaltire I'accresciuto volume di traf
fico, ingrossato peraltro dalle correnti di turisti stranieri. 

Serle dl cur
ve perleolo-
se per 700 
metri indica 
questo ear-
tello; ma do
po 700 metri 
ne trovers-
mo un altro 
e poi un al
tro ancora. 
Siamo sulla 
statale 10. 

I terribili 80 chilometri 
del Vallo della ss 18 

Esperienza di un viaggio in Calabria — «E# 'nu colera » 

c E' 'nu colera! >, dice il 
cantoniere qualche chilome
tro dopo Vallo della Luca-
nia; il maledetto Vallo della 
statale diciotto: ottanta chi
lometri da Ogliastro a Po-
licastro di salite e discese. 
soltanto curve e fossi e se-
gnali di pericolo per strada 
in riparazione e il < trian-
golo > che annuncia altre 
curve, airinfinito E' lo scot-
to da pagare per scendere 
in macchina fino alia Cala-

• bria senza nnunciare lungo 
il viaggio, alia visita di Pae-

, stum o ad una puntata bal-
neare a Capo Palinuro. 

A sorbirsi una volta que
sto c colera >, si comprende 
subito perche il tunsmo ca-
labrese, malgrado lo svilup
po di questi ultimi anni, e 
ancora alle prime armi. II 
tunsmo di massa (quello 
automobilistico. in pnmo 
luogo: che e ormai il tun
smo deU'avvenire) si ferma 
a Paestum. Una venta che 
si constata di getto, quando 
si guardino la folia di car-
telh. che. al bivio per la zo
na archeologica. annuncia-
no pensioni, alberghi, re
staurant Sara Tultimo se
gno, per centmaia di chi
lometri, di tunsmo orga-
nizzato e sviluppato. 

Fino a Paestum la statale 
18 scorre tranquilla. Chi vie-
ne da Roma s'e fatta la cor-
sa in autobtrada fino a Sa
lerno (250 Km ). ha supe-
rato con qualche diflicolta i 
diciotto chilometri rino a 
Battipagha ingorgati di fi-
lobus e carrettini, ha corso 
sulla piana. per altn 27 chi
lometri, fino al bivio di 
Ogliastro Manna 

E qui Tunica scelta sele-
zionatnce. Una parte del 
flus*o turistico gira verso 

, Agropoh e si arrampica su
gli scomodi ma splendidi 
tornanti della strada che 
porta al Capo Palinuro: ot
tanta chilometri infernal! 
(ma stanno costruendo una 
< superstrada > che dovreb-

, be risolvere, fra qualche 

Le csorprese» ad una curva della statale 18. 

anno, il problema), ripaga-
ti da una costiera stupenda. 
Da Napoli. da Salerno vi 
giungono numerosi i turi
sti del week-end. 

II grosso, tuttavia. mar
cia lentamente lungo le 
strade che culminano al Val
lo della- Lucania. diretto 
verso la punta calabrese e 
la Sicilia. Un'impresa, spe
cie per chi e arnvato con 
una vettura grossa. Basta 
un'auto americana, come la 
Chevrolet del New Jersey 
alia quale mi sono accodato 
a mez/a strada, per para-
lizzare il viaggio e creare 
una piccola coorle di impa-
zienti vetturelte ilahane 
che non nescono a sorpas-
sare. 

II commento dell'america-
no, quando finalmente ne -
sco a superarlo e poi fer-
marlo alia prima occasione, 
deve esse re stato violento e 

. conciso come il giudizio del 
' cantoniere. Una secca im-

precazione in slang, incom-
. prensibile; e poi tanti com

pliment! per le bellezze na-
turali del paesaggio. Trop-

po poco, tuttavia, per farlo 
lornare da queste parti, se 
mai ne avesse l'occasione. 

Dopo il Vallo. tuttavia, e 
quasi fatta. La < diciotto > 
da Sapn in giu corre velo-
ce. 181 chilometri per S. Eu-
femia Lamezia di percor-
so « mis to > che si allarga-
no a tre corsie. per poche 
centinaia di metri, sotto 
Praia a Mare (forse ad 
esclusivo vantaggio del la-
nificio apcrto da un indu
s t r i a l milanese), imbocca-
no i nuovi rettilinei di Sea-
lea (che annullano, fino a 
Cirella, 20 Km di curve) e 
proseguono per altri 15 km. 
di rettilinei fino a Belvede
re. Quando torna alle curve. 
e diventata tollerabile; bel-
la. E' la Calabria che i turi
sti stranieri vengono a cer-
care: chilometri di spiagge 
deserte, le montagne gialle 
di ginestre. 

Ormai S Eufemia Lame
zia e a 100 Km : se la stra
da non devias.se troppo di 
frequente per attraversarc 
i paesi (Kuscaldo, Palbla) si-
stemati a un paio di chilo

metri dalla costa, si potreb-
be arrivare in poco piik di 
un'ora. 100 chilometri di 
spiagge abbandonate: sol
tanto aU'altezza dello scalo 
di Falerna qualche cabina e 
un paio di restaurant (tutti 
all'insegna del « pescatore > 
e < pesce fresco delta gior
nata » e « pesce vivo >) dan-
no l'occasione per una tap-
pa Dodici chilometri anco
ra, del resto, e a S , Eufemia 
la strada si biforca, scenden-
do lungo il mare in 130 km. 
a Reggio Calabria e 1'Aspro-
monte, risalendo a sinistra 
(quaranta chilometri di ret
tilinei) verso Catanzaro. E' 
l'c ombelico della Calabria >: 
la statale 18 e la 19 si in-
contrano. Di qui (ma quan
do*') contmuera la sua cor-
sa 1'Autostrada del Sole, 
dopo aver attraversato tut-
ta la regione, seguendo lo 
itinerano della statale n. 19 
costrmta da Gioacchino 
Mural Che e ancora l'uni-

. ca vera alternativa del viag
gio verso Sud, l'unico modo 
di evitare il «colera > del 
Vallo di Lucania. 
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