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itinerari 

Jugoslavia 
Sei repubbliche, cinque nazioni, due alfa-
heti, quattro lingue e tre religioni: e la terra 
del tabacco biondo, dei paesaggi piu con
trast ant i, delle genuine tradizioni popolari 

jy.urotx 

Nove itinerari per la Jugoslavia 

alpinismo 

A 3000 metri 

In questo tntzlo dl staoto-
ne. quando gll appasswnati 
cominciano ad avventurarsi 
oltre gli ultiml pascoli, quan
do le mamme cominciano ad 
avere il patetna d'anltno. an
che not raccomandiamo 
prudenza. Anche not consl-
gliamo alle nuove leve: I) 
di imparare a mettere i pie
di sul Mcntlero in tnodo da 
non scaricare sassi suIIa te
sta di chi sta sotto: 2) dt an-
dare pure con abiti legoeri, 
se fa caldo. ma di avere sem-
pre nello zaxno tutto I'occor-
rente per proteggersl dal 
freddo; 3) di mettere pi I oc-
chiali da sole quando si at-
traversano distese di neve: 
4) di spalmarsi le parti espo-
ste al sole con creme ODPOSI-
tamente studiate (H fresco 
della montagna non d fa per-
cepire Vavanzare delle scot-
tature): S) di non far sfoggio 
Wi attreaature InvtlU (se 
d'estate andate tvlla Crigna 
o sulla Maiella e inutile por-
tare piccozze e tamponi: on-

' che per le attrezzature neces-
sarie. come la corda, i cWo-
di e i moschettom, e const-
Oliabil* esibirle H meno pos-
sitriie, a. scanso dl sorrisettl 
iromci di chi se nejntende) 
Ma toprattutto consialiamo ai 
Tvgazzo o ai oiocane che fni-
xia la propria carriera di al
pinist* di scegliere bene t 
propri compagnl. tra le per-
tone p i* sene ed esperte. 

Comxnciamo con le parole 
. con le quali si deftnisce una 
talita: * piacere, dlfflcoltA, n -
s c h i o - . Piacere e difflcoltd 
pouono andare d-accordo. 

i vercht una - c i o » difficile 
I pud anche essere piacevole 
| s e Vmlpinista Vaffrpnta con 
F la dotmta prtparozione. 
t ' Un esempio pub essere la 
£* parete della Brenva, al Mon-
I' t e Blanco. Esute, su tale pa-
• rete. la via Major, che, sal

vo tin tratto inizlale. e stcu-
TO. looica e bella: accanto ad 
ess* la via della Pera, estre-
mamente pencolosa la ciji lo-
micita * alquanto dtscutlbile 

= L« difficolta della Pera non 
J tono mohe superton a quelle 
r della Major, eppure la Pera 
^atttra perche la tua talita * 

piii considerata dell'altra. 
Vn'altra ttortura mentale, 

em mi il giovane alpinlsfa 
i eontatto subito. sta 

nella valtitazlone * tif/ictaie • 
di mol(i alpinist! che hanno 
compiuto salite dt^iciti. II 
tale, per esempio. ha tat to 
una grande scalata anche se 
non ne era all'altezza. Ha \m-
picgato pi 1*1 tempo del ne-
cessario. ha nschtato la pel-
le. ha usato mezzi che nor-
malmente non si nsano. » 17/-
^cialmente». perb, quel fipo 
ha fatto la sua via ed e pro-
mosso Dletro te sue spa.'fe. 
nnturnlmenfe. st siissiirrano 
tutte le verita possibtti. ma-
pnn con Qualche rincaro di 
dose; perb. ncl novizio. si 
crea il conccffo che I'impor-
(anfc. tutto somtnatto. e farla 
una sal'tta, non • come • la 
salita e utata fatta. 
- Purtroppo. inline, tra gll 

atpinisfi si scherza troppo coi 
morti: alia morte di amid e 
compagni alia fine ci si pub 
fare addirittnra Pabfftidine 

Esiste una parete suite Al-
pi, la parete nord dell'Eigcr. 
aim milleottocento metri. Chi 
Vaffronta sa di avere circa 
cinquanta probabtlita su cen
to di lasciarci le penne. La 
parete non presenta nessnna 
possibility di godtmento: dal-
Valto oiopono sa.t«i in conti-
nuarione. i passappi diffict-
(i tono sovente coperti di 
ghiaccio e. quando non to 
sono. tin ferriccio insidfo*o 
metfe contintiomente in for
te Veqniltbrio dell'alpxnista. 

Ebbene c'e qnalcuno che 
constdera I'Ewer una tnn-
cea SJI cni e impepnnto Vono-
re dcinalpinLtmo itallano. 

C*e un » esperto - di mon-
tagna. che va per la mappio-
re. il quale relatamente in
vito. esorta. rorrebbe costnn-
gere. I pari Bonatti, Maestri. 
ecc ad affrontare VExQer per 
mettere sul libro droro (ter-
ribilmente nero dl luttli an
che la Urma di italiani Pur
troppo tali inrjfi. probabil-
menfe non serviranno ad al-
tro che a portare ownlche 
mezsa flaura dclPnlpinismo 
itflliano ad affrontare un pe-
ricoFo sronotdnto per farse-
ne una ploHa: tiitti. a tol pro-
posito. possono ricordare la 
traaedia di cul sono stati 
protaaonisti P vittime due al-
pinlsti italiani qualche an-
no fa. 

Emilio Frisia 

<Ha fed lepubbliche, • 
cinque nazioni, - quattro 
lingue, - e tre religioni; • 
ha due alfabeti, lo dico a 
te: - dimmj cos'6? >. A que-
s to punto, a Calcutta o a 
Nuova Delhi, i bambini 
del le scuole elementari ri-
spondono in coro: «E* la 
Jugoslavia >. 

Dicono che questa flJa-
strocca l'abbia inventata 
Nehru e che le scuole in-
tliane l'abbiano adottata 
nelle lezionl di geografla. 
Quel che e certo 6 che que
sta tiritera, nella sua in
fantile eemplicita, descrive 
megl io di qualsiasi lungo 
d i s c o r s o la complessita 
geografica e sociale di un 
pae.se come la Jugoslavia. 

La Jugoslavia? Tutti la 
conoscono per le vicende 
storiche e politiche del no-
stro ult imo ventennio, ma 
solo per'questo. II suo vol-
to intimo, le sue citta, le 
sue coste, le SUL montn-

.ghe, le sne genti, comhi-
clBW6,'app'effa- Ora ad esse
re scoperti Eppure, quan
ta varietal C'e qualcosa 
per tutti i gusti e per tutti 
gli interessi. Dalle irte cre-
ste alpine si passa d'un 
balzo al le litte foreste di 
foggi e conifere; dal le ari-
de e sassose distese car-
siche, ai ie zone coperte di 
vegetazione mediterranea; 
dai gtandi fiumi (it Danu-
bio vi scorre per quasi GOO 
clii lometri) distesi e solen-
ni, ai torrenti impetuosi 
che rumoreggiano tra le 
strettoie montane. La sua 
costa. sull'Adrialico e lun-.v; 
ga (500 chilometri, in linea 
d'aria; 2000 se si t iene con-
to dei golfl, dei promon-
tori, del le insenature, del
l e cale; c chissa quanto an-
cora di piu, se si dovesse-
ro addizionare i perimetri 
del le innumerevoli ' isole. 
1 campanili del le chie.se 
cattoliche, le cupole di 
quel le ortodosse e i mina-
reti de l le moschee musul-
mane si trovano fianco a 
fianco in ogni paese; nei 
mercati , a Belgrado o a 
Lubiana, si puo sentir par-
la re il serbo o il bulgaro. 
il croato o lo s loveno; nel
le l ibrerie sono esposti li-
bri scritti indifTerentemen-
te con i caratteri dell'alfa-
beto latino e del ciril l ico; 
al ristorante potete incon-
trarvi con gente prove-
niente dal le sei repubbli
che federate (Serbia. Croa-
zia. Slovenia. Bosnia-Erzc-
govina. Macedonia e Mon
tenegro) e dai due t ern-
tori autonomi (Vojivodina 
e Kosovo-Metohjia) . Di-
ciotto milioni di abitanti c 
un mosaico di genti , in un 
paese che, attraverso i se-
coli . e stato influenzato e 
plasmato dal le piu diver5e 
civi lta, che del 6uo terri-
torio avevano fatto una 
terra di conquista e un 
campo di battaglia: roma-
ni contro bizantini. slavi 
contro turchi. ed infine ita
liani contro austriaci. 

Dall'Italia, la Jugosla
via c faci lmente acceesibi
le, specia lmente per I'auto-
mobilista (la benzina ha 
costi notevolmente bassi 
ed e ott ima. specialmente 
se si ha l'accortezza di usa-
re una miscela di < norma-
l e » e super >) . Da Trieste. 
tre direttrici stradali per-
mettono praticamente di 
raggiungere quakias i re-
gione: la prima discende la 
costiera adriatica fino al 
confine albanesc: la secon-
da, nell' interno. passando 
per Sarajevo, raggiunge la 
Macedonia; la terza rifale 
prima a nord fino a Lubia
na, per dirigersi poi verso 
Oriente, a Zagabria e a 
Belgrado. Accessibil issima, 
anche dal punto di vista 
economico. II dlnaro (e 
questa l'unlta monetaria 
jugoslava, c h e si suddiv ide 
in 100 paras) va le nll'in-
circa una l ira (per l'c«at-

te^za 100 lire, 120 dinari, 
al cambio turistico). Un 
pasto abbondante, ricco di 
carne, innafllato da birra 
eccel lenle costa tra i 600 e 
i U00 duiari; da 1000 a 1200 
una bottiglia di liquore, la 
slivovltzn (acquavlte di 
prugne) , ad esempio, che 
in Jugoslavia 6 tradizio-
nalo come il cognac In 
l-'rancia o la vodka in Unio-
ue Soviet ica; una bottiglia 
di cokta-cockta, una spe
cie di coca-cola nazionale, 
dal dolcissirno sapore di 
lamponc che aitascina i 
bambini, costa 45 dinari. 
La Jugoslavia, poi, e il pa-
radiso dei fumaton (di 
quelli , a lmeno, che prefe-
nscono il tabacco biondo 
di tipo macedone) : un pac-
chetto di venti « Filter 05 >. 
che equivalgono come qua
nta e dlllusfone alle no-

stre Esportazione con Qltro, 
costa appena 05 dinari e 
e'e coi tutta una gamma di 
t>variatissimi tipi che da 
35 dinari al pacchetto sale 
fino nl massimo di 200 per 
le sigarette extra-lusso 
Costano pochlssimo anche 
gli artistic! prodotti d'ar-
tigianato che si vendono in 
negozi di stato (casotti ed 
edicole fin suUe sp iagge ) : 
oggetti di legno intagliato. 

• tova'gliati • colorati, - stru-
menti mufiicali come ' la 
gusla d'origine araba e il 
flauto a piii canne, tappe-
ti dell 'Erzegovina e stra-
bilianti giocattoli di legno 
dipinto. 

Lungo la costa, nei* 
I'lstria o in Dalmazia, me-
ta ormai normale dei turi-
sti in vacanza. i prezzi ten-
dono a salire; nel le regio-
ni deUMnterno sono sensi-
bi lmente piii bassi. Ed e 
proprio nell ' interno che il 
turista citrioso- di> costiiml 
e di<usnnze< dispost'o lalle 
csperienze gastronomlche. 
trova il meglio. 1 gruppi 
folcloristlci jugoslavi han
no diffuso la conoscenza 
del coto in tutto il mondo, 
ma la piii bella di queste 
danze e certo quella che 
si balla a Verlicca in asso-

u'isoletta di Rab (sopra), e Ston (in basso) un'incante-
vole locality di pescatorl. non ancora • tcoperta » dal turisti 

per lei 

poso in poltronn 
Di solilo, quando si dice 

<T riposaren si pensa a lun-
plii pomeripgi di solituHi-
ne c di Mttmo. disiese MI 
un Into cunforievolc, con 
l.i fineslra ben lappaia e la 
lure tlcW'nhal'jmir die dal 
enmotiino piove direiia-
mentr .«nl libro o sul gior-
n.ili» rlif sfoplianio per 
cnnriliarci il snnno. Ebbe-
nt-. qurM'immaginr e pa»-
«.ila di moda: non serve 
un tniero pomerigpio di 
•nnnn. ne la piu romplela 
«oliiinline. Ba^iano dirri. 
venti tninuii. una pennm-
bra di<creta e ttna pnltrona 
o una jedia a ydraio. 

Alloni.in.iie marim e fi-
slioli. calate Ir lapparrl-
le. ma non rompleiamenle: 
la lure i\c\c e*<ere in*nf-
lirienle a lecsere e siiffi-
rienle a ilHiinniere i con
form drlle co«e, cli osseMi 
rlie popolano la slanza 
(queslo vi dara nn sen*o 
di sirnrezza. di tranquilli-
la, indi<pen<abile per rila-

5ciar\-i completamenie), 
procuratcvi un po' di nm-
sica — CIJ una railiolina. 
da un girailischi — che vi 
piaccia: una sinfnnia come 
un t\ti«t. unira condizione 
rs«enzialr che la«coltiate 
a l>a**i**imr> volnme; mel-
Irievi in liberta, libcran-
dovi riaeli indnmenli die 
vi strin^onn o vi coslrin-
enno in deierminaie po«i-
zioni: toslieievi le scarpe 
e «draiairvi. Co<i: i piedi 
e le cinocchia piu in alio 
del bacino (se siele «u una 
Mlraio o MI una polirona. 
una *ecziola di fronie, con 
qualrhe cuscino- vi ba<tera: 
*f «ul Irno. due o ire cu-
<rini). le brarria abbando-
nale lunco i fiandii. la te-
*t.i eriiaia tndietro («ullo 
«rhienalr della pnltrona o 
fuori dal matera««o). ?or-
diitideie cli ocdii e rer-
cate di non pensare a nien-
te: neppure a tune le co«e 
piarevoli che avetr in mm-
le di far*-, una volta ripo-

sale. (I'er non pensarc, si 
puo seguire la miisica, im-
maginarc cotnpnsizioni e 
figure Mil soffilln della 
stanza, rironlare i partico-

(hiamate 
la Baby 
sitter » 

TORINO, magalo. 
Le eslgenze della vita mo-

derna creano nuove profeB-
sioni. 8e marito e moglie, un 
pomerigglo, una sera, voglio-
no andare a una conferenza, 
a un concerto, a uno spetta-
colo, || problema che si pone 
e: a chj lasclare I bambini, 
aenza dover scomodare ta 
tuocera o le vlcine? 

A Mllano, a Torino, a Roma 
ormai basta fare una tele-
fonata a chlamare la • baby
sitter ». 

Le • baby-sitters > ' sono 
nate In America e nei paesl 
nordicl, dove e pIQ facile 
che I genitorl affidino I pro
pri flgll a persone scono-
sclute, anche se • garantite >. 
Da qualche anno, timida-
mente, la nuova profe^sione 
comlncla ad affermarsi an
che in Italia. 

A Mllano sono le ragazze 
delta « Bocconi » a Roma le 
universitarie, a Torino le 
atudentesse e le assistentl 
sociall. che, In base a tarif-
fe rigorosamente fisse, He-
econo ad arrotondare le pro-
prle disponibllita economi-
che con I proventl dl questo 
nuovlssimo lavoro. 

A Torino, I'assoclazlone 
delle • baby-sitters » ha tre 
anni di vita. Nacque per la 
volenterosa Inizlatlva di 
cinque studentesse, che co-
noscevano I risultati delle 
csperienze estere. Comln-
clarono ad offrlre I loro ser-
vig| gratis, tanto per for-
marsl una cllentela, poi I'inl-
zlativa atteccht, e I'associa-
zione venne costituita con un 
regolare atto notarlle e un 
Hgoroso statuto. 

La ragazza che vuole dl-
ventare -baby-s i t t er . , deve 
essere presentata da due so
cle gia Iscritte, e&ibire it cer
tificate medico, quello dl 
buona condotta rilasciato dal-
la Procura della Repubblica, 
e — qualora sla mlnor*nne 
— II permesso scritto del 
genitorl. 

Ma solo dopo un perlodo 
dl tiroclnio, durante II quale 
le candidate vengono^ sele-
zionate, la ragazza sara am-
messa ufflcialmente nell'As-
sociazlone. Ourante la gior-
nata guadagnera 300 lire al-
I'ora (500 per II servlzio not-
turno, e In questo caso dovra 
essere rlaccompagnata a 
casa in macchlna o aver 
rimborsate le spese del tassl) . 

L'associazione dl Torino 
conta una trentlna dl Iscrit
te (ne e appena sorta un'al-
tra a Plnerolo con quattro 
ragazze), che seguono Un 
ordine rotatorlo nelle presta-
zloni, a meno che non rle-
scano a crearsl una cllen
tela abltuale. 

La « baby-sitter» e una 
professione dell'avvenlre: 
usclre dl casa con vostra 
moglie non sara piu un pro
blema. 

M. F. 

I.iri dejdi osgciu die in-
irav'veilele nella p^noin-
bra). Dopo qualche mint no 
il vostro cervello sara vuo-
to, le vostre membra ri-
l.i-iciatc. del tutto abbando-
nate: un quarto d'ora, ven
ti mintiti COM e vi parra 
daver dormito due o tre 
ore. Col vantaggio die 
quelle due o tre ore po-
treie impiegarle a fare una 
inlinita di nitre co<e. 

Scclti alio Kcnpo: la 

bambini 

II disegno 

La prima scritdirn del 6amliino e il disegno. Gli scant-
bocrlit che n due. tre anni, egli comincia a traccinre sulln 
carta, cessnno ben presto di cwre gesii gratuili, casuali, per 
dtventare uno sfarzo di cspressiane. II piii piacevole degli 
slorzi, perche il pin libera: per dire a ensn a non ha hisojno 
di impnrare I'nllnbvto, uli basin inventara nn ieg"° e di annn 
in nnnn, seguendn il crcscere della sun e\perien:n, nntrirlo di 
pnrticolnri. riettipirln dt nunve immngini e lanta%ie. II piacere 
dl disepnare, n quello d> dipinpere, pntsono accoinpapnarln per 
tutta V'tnlnnzin. almeno fm suite <np/i> dei tlipci-dndict anni e 
niutarlo a vivcre ore inten** e licte a due eomlizioni: la prima 
o the non ph si faicia mni mancare il mntennte nccestario; la 
urnniln v che pli adulti (si trntu dei genilnn n dei mnevtri) 
nun soQachino quella inn libera nttivita pnnendn al bambino 
problem! piii prnndi di lui c smtnnzinlmvnte superftui (la so. 
miptinnzn. le prapnrziani, il verismo del colore ecc.) 

(Jnanto alia prima condizione c\ia e oeni. per loriuna, 
dt facile rcnlizznzione Qnalnimi pezzn di carta, di cartone, di 
lepno, di stofjn in ben" I quaderni a buon mercaio non man-
cann: si powono enmprare anche a cliili II bambino e anche 
diiposliviimn a consumarc la carta a chili, x'intende. Ma 'in 
padre che fuma, e ennsuma a rliili il tabacco. & il meno quali. 
licatn a letinarr la carta a sun fmlin Matite o pastelli. nei 
prandi mapazsini, costano assai meno dt un pnecbetto di 
siparetlc. 

Ma accanto at mezzi tradizionalt ne eststono dt nuaii. 
che I'industria sfnrna in enntinuazione, e che i rapazzi prele-
riscunn alia vecchia mntita: ci sono le cere, le tempere, i pa
stelli acquarella'i. i lampnMvl. i prestopainn, la ecoline. Andate 
a dare un'occhiala in cartoleria a scoprircte tin mondo scono. 
scitiln Offrite opni tanto unn ttrttmento diverso al bambino. 
fascials che seel pa lui. provandn e ronlrnntando. quello i ctti 
efjettt to saddisfann di piii. quello che stimola mappinrmente il 
suo bisopno di disecnare e lo tiena destn. In tnniftca quando 
scmbra che si innridiscn. 

Quanta alia seenndn condizione, hastcrn chiarirc il nostro 
ntteepiamentn di ndulti nei conlronti del disepno infantile Dob-
hiamo vederlo enntf un'atttritii nntnrnle (alia pari, per esempio, 
col bisopno di correre). non come un'nltivita arlistica Non e 
die voeliamo fabbrienrn dei pittort in erba a milioni It disepno 
non serve al bambino ptr dicentare tin nrtistn. ma per diven-
tare uattin. Disepni quello che tunle. In dipinpn come vuole: 
non (• il risultato die contn, ma il suo lavoro 

II nostra aitttn dvte dnnqite limitnrsi aett aspctlt tecmci 
di quel lavoro I'assiamo insepnarpli (se In snppinmo), come 
si sicnda tin colwe, coma si putisce un pennello Possiamo i/i-
molare il bambino a riempire armonicamente tutto il foplin. a 
non solo tin anpnlinn in basso: a disepnare figure che tocchinn 
con la testa I'nrln superiors e con i piedi I'orlo inferiorc del 
laplin. Con dnmandc e ctsscninziani falle al momento pinsto 
possiamo niutarlo ail arricrhirc il sun disepno di particalari: 
quella casa vorrebbe piii ftnestre, quel paesappio piii alheri. 
Come tiene la gambe unn cite corre9 Ma non k sulle rispnsta 
die dob'tiamo intrrvenire. Dnbbiamo critienre il bambino 
quando. per piprizin. rienpia le fisurtnn dal suo piornale. o da 
nn libro, non qnandn inventa F. dobbiamo ricordare che il 
bambino lavara medio quando lavnra n memoria, cercando di 
rienstruire e di nrdinare dentro di se quel che ha scoperto 
della reallii. 

Von cV« hisocno di super disepnare per niutarlo. La cosn 
essenziale e di comprendcrf in dtp senso anche i suoi senra-
hncchi suno impnrtanli e lo aiutano a conosccro il mondo: 
cs*i non eontatto coma disecni. ma come cose vive. come 
mnmenti delta vita 

Giampiccoli 
II disegno dl Bruno Munarl e tratto dal libro dl Gianni 

Rodari, Favole .al.telefono 

Cinque pottroncine per salotto, di Maastricht 

*dr.iio in tela e tubolare 
d'alluminio (8.000. Hina-
scente). sdraio in tela e 
tubolare regolnbile ntito-
maticamente (10.000. Hina-
scenic), la sdraio col poc-
siale-sta e il pozcinpirdi 
incorpnrati (12.000 e 4.400. 
tipo semplice. Rinasceme). 
la polirona a relax B in 
enmmapitima. regnlabile 
automaticamenle (3^000. 
Pirelli). 

Scclli per vol: la tova-
slia die non si sporca, 
perche tratlata con c«cntcli-
nard ». Qne«to tratiamento 
infatti rcspinge I'acqua e 
mite le macchie a ha«e 
nrqunsa (vino, caffe. «uc-
chi di frntta etc.) nonehe 

' I'olio e lo maeehir a ba*e 
oleo«a (<alse. minestre. 
brodi etc.): e fa si rhe 
— se per il troppo «offrr-
care la marrhia e penelra-
ta nei tessiito — evw viene 
rliminata pronnmrnte *rn-
za la«ciare * alone » con nn 
comtine smacrhiatore. 

La si puli«ce con nna 
pircola <pii2na Da «ei o 
da dodiri per«one is tova-
slia cniimacrhia co«ta fra 
le 2.500 e le 6.900 lire. 
completa di tnraclioli (lli-
na*cente). 

Bruno 

Poitrone componlblll a dl-
vano con strutture In ac-
cialo. La elasticity dslla 
struttura In metallo con
sents II massimo conforto 

Into si lenzio, c solo in Ma
cedonia 61 puo \ e d e r e 
Varamisko, la danza che 
nevoca le gesta degli aro-
mje. I leggendari briganti, 
i Robin Hood macedom. 
che assal ivano le carovane 
dei ricchi mercanti per di-
stributre poi tra i poveri 
il bottino catturato. Un 
cafld lurco, lo si pu6 bere 
dovunque, ma dove m e 
glio che nei vecchi e t e t n 
caffe e nstoranti mtisul-
niani che s o p r a w i v o n o an
cora in qualche regione? 
I saporiti ccvapctci (poi-
pette di carne di bue, di 
maiale e di montone arro-
<^tite al io spicdo) ve h >er-
vono addirittura net bar 
del le grand! citta jugosla-
ve. ma un autentico mu-
saka (miscugl io di carne 
e melanzane ricoperto di 
nova sbattute) o la sarma 
( c a m e tritata a w o l t a in 
foglie di cavolo) si posso
no gustare soltanto neUe 
regioni una volta domina
te dai turchi. 

r. B. 

caccia 

Fucili di ieri e fucili di oggi 
Si puo dire che la caccia si e 

fermata alia belle epoque. Molte 
co-=e sono c j m b i a l e da l fusc i la dei 
prtmi < centrali >, come vengono 
tuttora chiamati i modernl fucili 
a retrocar;ca in certi posti di cam-
pagna. dove il Itnguaggio dei vec 
chi resiste pin a lungo, ma 1'eta 
- mitica > cut spesso il cac?ciatore si 
n fa e che vorrebbe in qualche mo-
do ncreare. 6 quel la di « fine se-
co lo» : I'epoca in cui il perfbziona-
mento de l l e armi trovd ancora 
pressoehe mtatto i) patrimonio di 
se lvaggma nalurale . 

Da allora la caccia ha iniziato II 
suo lento cammino a ritroso. Non 
solo le possibility di c a m i e r e si so
no man mano ridotte, ma la stessa 
deturpazione del l 'ambiente ha tolto 
a questo sport gran parte de l suo 
fascino. Ncrntneno II fuc i le h a fatto 
tali progress! d a permet tere a l cac-

ciatore m o d e m o di sentirsi, a lmeno 
^oito questo profilo, sosianzialmen-
te in condizioni migliori dei suoi 
nonni. 

Lo abbiamo potuto costa tare visi-
tando il padigl ione de l l e armi al 
Palazzo de l lo Sport del la Piera di 
Milano: le classiche doppiette co-
<truite dagli inglesi Greener. Pur
v e y o Westley Richard oltre mezzo 
<ecolo fa non hanno tuttora gran 
che da invidiare sia in bellezza, sia 
in efficacia bahstica ai piu fini fu
cili c h e ci presentano oggi Beretta. 
Franchi, Bernardell i o la Breda 
Bresciana. tanto per citare ! prin-
cipali espositori italiani. 

Certo, s e guardiamo a l le tecniche 
di costruzione, al materi?le impie-
gato, alia precisione che si riscontra 
anche nei fucili p iu comuni . non si 
pud negare u n sicuro progresso; cid 
per6 non togl ie che i nostri ante-

nau, quando ci prendevano, po:e?-
<ero abbattere volatilj a distanze 
non inferiori a l le attuali. 

La ««stro7zaiura - del le canne. 
che permette t i n piu lunghi. 6 sta-
ta perfezionata da W. W. Greenei 
oltre sessant'anni fa. mentre il st-
>tema a percus^tone centrale 'u in-
ventato dagli operai bntannic i Daw 
e Lancaster fin dal 1861. 

Nemmeno il fucile a ripetiziom 
di cui abbiamo ammirato alia F'f 
ra perfetti e;emplari della famo-
sa fabbrica Winchester, oltre na-
turalmente at bell issimi mode lh 
nazionali. e un prodotto delTera 
elettronica: gia nei 1898 il s ignoi 
Browning poteva permettersi il lus-
so di sparare raffiche al le s tarne col 
fucile automatico da lui s tesso in-
ventato. 

Qualcosa dl s imi le fi puft dire 
per il « sovTapposto »; l'idea di por-

re le canne una sopra all'altra m 
nno schioppo n s a l e addirittura al 
XV secolo e comunque la moda d» 
oortare a spasso armi di tal fog-
cia era assai diffusa 

I primi « sovrapposti > m o d e m i 
turono tutta\ria costruiti dagli in* 
clesi i n t o m o al 1910 e la perfezione 
li quei fucili non 6 stata finora 
-eni ibi lmente superata. 

Nessuna novita allora? Be', una 
i . ibbiamo trovata Si tratta di un 
mirino ottico, come e stato defini-
to dalla fabbrica presentatrice: la 
Breda Meccanica Bresciana. E' un 
oiccolo cannocchiale da applicarsi 
alia ba«e del le canne e che a detta 
dell ' inventore (il quale ci scusera 
?e siamo tin po' scettici) evitera ai 
feguaci di Nembrot parecchie pa-
del le . 

Giuseppe Cervtlto 
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