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AL SALONE PI TORINO 
Non c'e ancora 
(ma s'intravvede) 
.'auto del f uturo 

< ' s,, > '>, 

La « Stellina » dell'Autobianchi: e uno spyder con la carroz-
zeria In materiale plastico, realizzato con 1 gruppi meccanlcl 
delta Flat 750 

Ecco lo schlzzo del * Grifo »: il bolide delta tso-Rivolta car 
metri I'ora con eccezionali qualita di ripresa. E' una macchi 
sara certo riservata a pochi privilegiati. Tuttavia, e di eatre 
che assicura alia vettura una straordinaria stability 

rozzato da Bertorie che ragglunge una velocita di 250 chilo-
na di cui non e ancora stato comunicato il prezzo, ma che 
mo interesse per I'accurato studio della distribuzione del pes!, 

Come sard I'auto del futuro? 
Mai come quest'anno. il sa-
lone di Torino ha lasciato 
intravvedere che la tecnica 
dell'automobilismo e alia vi-
gilia di una profonda tra-
sformazione. I segnL sia pure 
ancora timidi e cauti, sono 
gia evidenti. La stessa vali
dity del motore a pistoni — 
che da almeno sessanVanni 
sembrava indiscussa — e og-
gi messa in forse. 

Probabilmente e ancora 
presto per vaticinare Vavven-
to del motore a turbina, che 
pure ha rivoluzionato la tec
nica aeronautica: la CHRY
SLER, che ha realizzato un 
efficiente modello di autovet-
tura con propulsione a turbi
na, Vha presentata soltanto ad 
un ristretto gruppo di giorna-
listi: u singolare modello. che 
avrebbe certamente acceso la 
curiosita e la fantasia dei vi-
sitatori, non k esposto nella 
luminosa navata di Torino-
Esposizionl Ma nello stand 

i 

• CURIOSITA' del pnb-
blico intorno >d nno stra-
no bolide esposto nello 
stand della casa Petroti-
fera Mobil Oil. Ma non 
si t rat la di on'anto: e la 
-Co l ibr i* della Gnizi. il 
bolide carenato cbe ba 
ballnto a Monza se | re
cords mondiali nella clas-
se K 230. 

• NELLO SPAZIO al-
raperto. tra I velcoli In
dustrial!. e esposto an j i -
cantesca rimorchio della 
ditta Cometto: an mostro 
della strada, capece di 
contenere 380 tonnellate 
di merce. Gil opnseoli 
propaicandistici zlnrano 
che eircola so l i t pnea-
matiei, ata nessano e rio-
scito a contrallare se e 
vero: chl ba provato si 
e stancato prima di fini-
rc il canto^. 

« f SEEVOCOMANDI 
stanno per arrlvare snlle 
ntilitarie. La easa IS1 ba 
realizzato an aerrosterzo 
per le 1100 e II prima cbe 
compaia in Italia per ana 
vettnra di media cilin-
drata. 

• I GIAPPONESI sono 
presentl ancbe quest'anno 
al Salone di Torino con 
dne vetture > vestite • In 
Italia. Si tratta del con-
pee e del cabriolet della 
Daibatsa, carrnzzatl da 
Vignale, cbe ban no on 
motore da 79? centimetri 
cnbicl. 

della NSV, coloro che visita-
no il salone di Torino pos-
sono gia vedere qualcosa di 
veramente nuovo: lo spyder 
equipaggiato con • motore a 
pistone rotante Wankel. 

Che cosa sia questo motore 
e come funzioni, e gia noto 
fin dal 1959 ed e gia stato il
lustrate su queste colonne. 
Vale la pena tuttavia di ri-
cordare che la sua applica-
zione ad una vettura di serie 
ha costituito ugualmente una 
sorpresa: la difficolta di met-
tere a punlo un gruppo pro-
pulsore cosl leggero e poten-
te (sviluppa 50 cavalli con un 
peso di 125 chili, comprese 
le apparecchiature accesso-
rie) - aveva fatto ' perdere 
tanto tempo, che si comincia-
va davvero a dubitare che i 
tecnici non ci sarebbero mai 
riusciti. - - • » • - » - « 

Ma I'iniziativa della NSU ri-
schia di restore, almeno per 
ora, isolata: Vorganizzazione 
della ptoduzione, della Jor-
mazione del tecnici, dell'assi-
stenza alia clientela, della ri-
parazione dei guasti, e im-
preparata ad una svolta radi-
cale come quella rappresen-
tata dal motore Wankel. Pud 
darsi, perd, che le notevoli 
quelita del motore — silenzio-
sita assoluta, possibilita di 
adottare rapporti di compres
sion accentuati senza per 
questo richiedere Vuso di 
benzine ad elevato numero di 
ottani — ottengono un gros-
so successo di pubblico. Le 
case piii avvedute, percio, si 
tengono pronte ad adeguarsi: 
la RENAULT ha annunciato 
net 0iorn| scorsi di avere al
io studio anch'essa un suo 
motore a pistone rotante leg-
germente diverso da quello 
realizzato in Germania. 

Ma non e soltanto alVinler-
no del gruppo propulsore che 
il futuro-ci riserva delle sor-
prese: lo stesso vestito del-
I'autovettura sta per Ua%for-
marsi. Le materie plastiche, 
dope • aver sostituito legno, 
cuoio e pellami per la co-
struzione dealt accessoru stan
no per rimpiazzare i meialli 
della stessa struttura della 
carrozzeria. * Da molti anni. 
ormal, vengono esposti ai sa-
loni modelli sperimentali con 
carrozzeria in materiale sin-
tetico. Quest'anno, con una 
sorpresa deWultima ora, la 
AUTOB1AXCHI ha esposto U 
prolotipo di uno spyder — 
la * Stellina » — che sard fab-
bricato in serie e che ha la 
carrozzeria in fiber-glass. 
stratificato di vetro, un mate
riale che ha Tenorme preaio 
di accoppiare la resistenza al
ia leggerezza. 

Finora, Vostacolo maggiore 
all'adozlone dei material! pla-
stici era dato dalla preoccu-
pazione che per riparare un 
guasto o una lesione occor-
re%se spendere un patrimonio: 
preoccu pazione piu che legit-
tima, dal momento che nessun 
carrozziere e in grado di ri-
mettere in sesto una vettura 
che non abbia ia scocca in 
metallo. Vlceper*a, U fiber-
glass ha caratteristlch* tali 

per cui la lesione dovuta ad 
urto e circoscritta al minimo, 
e non si estende a parti lon-
tane come avviene nella la-
miera. E la riparazione e tal-
mente facile che, se la car
rozzeria non e sfasciata per 
intero, la pud fare addirittu-
ra Vutente, utilizzando una 
scatola di materiale con le 
apposite istruzioni rilasciate 
dalla casa. E' ancora presto 
per dire se i materiali sinte-
tici avranno la meglio sulle 
lamiere metalliche: tuttavia, 
un piccolo spyder come la 
'Stellina- — che avra i 
gruppi tneccanici della 750 
FIAT — permettera di ac-
certarne pre*] e difetti su 
scala abbastanza ampia. - , 

Di estremo interesse e infi-
ne lo sforzo di alcuni carroz-
zieri per elaborare — /inal-
mente! — soluzioni adatte a 
Umitare gli effetti degli inci-
denti stradali. In qualche vet
tura di plccola serie — come 
la * Grifo - della ISO RIVOL-
TA, disegnata da Bertone — 

si pud intuire che questa esi-
genza e stata sentita abba
stanza drammaticamente, tan-
to da suggerire alcune inte-
ressanti soluzioni costruttive. 
Tuttavia e soltanto PININFA-
RINA che ha elaborato un 
vero e proprio modello - a n -
tiscontro : E' la PF - Sigma ; 
uno studio di vettura che per 
accentuare il suo carattere 
sperimentale non ha nemme-
no un motore montato. 

Si tratta di una carrozze
ria piuttosto simmetrica: sia 
la parte anteriore che quel
la posteriore harmo le stes-
se dimensioni e quindi pos-
sono accogliere indifferente-
mente H motore e il baga-
gliaio I due cofani sono co-
struiti in modo tale che in 
seguito ad un urto violento 
si accartocciano senza oppor-
re grande resistenza, assor-
bendo la violenza dell'ttrto. 
L'abitacolo, invece, protetto 
da solide scatolature di la-
miera, e estremamente rigi-
do e robusto. ed entro certi 

limiti ' non subisce quindi 
de/ormaziont, proteggendo i 
passeggeri. per di piii, vi so
no rigorosamente aboliti tutti 
gli spigoli, ed e costruito in 
modo tale che il motore, an-
ziche penetrarvi dentro, in 
seguito all'urto, gli sclvola 
sotto. 

Per di piii. il pericolosis-
simo parabrezza, sulle cui 
schegge si sono recisi la ca-
rotide decine di sfortunati au-
tomobilisti, e fissato in modo 
tale da staccarsi e da essere 
sbalzato in avanti quando la 
vettura > urta contro qualche 
ostacolo. E infine le parte, 
scorrevoli -? anziche aprirsi a 
libro, danno la sicurezza che 
i viaggiatori non • saranno 
scaraventati fuoH appena la 
macchina, non piii controlla-
ta, capotta fuori strada. La 
soluzione delle porte scorre
voli, anche se ruba un po di 
spazio interno, appare par-
ticolarmente felice in una si-
tuazione, nella quale i par-
cheggi sono talmente affot-
lati che e difficile, talvolta, 
rientrare nella propria auto, 
bloccata da una vettura vi
dua in modo tale che le por
tiere non si aprono piu. 

Queste che abblamo elen-
%cato sono le soluzioni co
struttive piu felici che pro
babilmente compariranno sul
le auto del futuro, e che gia 
si possono trovare esposte al 
salone di Torino. Di sicuro, 
per ora, c'e soltanto una pre-
visione: nei prossimi anni, 
tutte le • vetture • esigeranno 
sempre meno manutenzione: 
gli snodi 'for life-, a ingra-
naggio permanente, e<j i ra-
diatori a circuito sigillato, so
no stati adottati anche dalla 
FIAT, che pure era stata ab
bastanza restia ad applicarli 
su{ suoi vecchi modelli. Segno 
che hanno incontrato il fa-
vore della clientela italiana. 

Cesare Piilon 

La NSU 1000: lo spyder con il motore rotatorio Wankel visto 
in radiografia. E' la prima volta che viene esposto in Italia. 
II motore tipo Wankel soppiantera quello a pistone? 
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La Vauxhail • Viva » del 1964 accanto alia Vauxhall del 1904. 
La « Viva > e fabbricata dalla filiate inglese della General 
Motors: e una « 1056 > che viene offerta al prezzo di un mi-
Hone e 14 mila lire. Le filial! europee della Ford e della 
General Motors sono alia testa nell'opera di penetrazione 
americana sui mercati del MEC 

Gli snodi della tiranteria dello sterzo a lubrificazione per
manente (sei punti in meno da ingrassare) nella 1100 D 
della FIAT 

Un italiano su cinque 
preferisce Pauto straniera 

Gli ' industrial! ' italiani intendono dare al 
45 s Salone interaazionale delTauto di Torino il 
titolo di - S a l o n e della concorrenza-*. Nell'anno 
record della produzione automobilistica italia- • 
na (si prevede infatti una produzione di un 
milione e 200 mila autoveicoli per il 1963) l'im-
portazione * addirittura raddoppiata in con-

" fronto al 1962 ed e questo l'aspetto piu scon-
certante dopo la liberazionc dei contingent! in 
base al trattato del MEC. Rodolfo Biscarettj Di 
Ruffia. il presidente dell'ANFlA (la Associa-

. / zione dei Costruttori Italiani). nel corso del 
, banchetto inaugurate, a w e n u t o alia presenza 
-' del ministro Togni. ha definito Vattuale impor-

taz :one «uno degli aspettj piu spettacolari del 
momento». , 

Nell'anno in corso. l'ltalia importera un nu
mero di macchine straniere superiore alle 200 
mila e se a queste si aggiungono le macchine 
« a mezzadna- . quali 1'INNOCENTI e la RE
NAULT. si pud affermare che piu di un italia
no su cinque acquista una macchina straniera. 

Una propcrzione mai raggiunta nel nostra 
paese che ha indotto l'associazione dei conces-
6ionari in Italia delle auto italiane a reclamare, 
da parte del governo. un intervento perche sia 

. salvaguardata l'mdustria italiana in pericolo. Le 
< case straniere non si son fatte pregare per 
. rispondere al *grido di do lore - e anche loro, 

tramite i concessionari italiani delle auto stra
niere, hanno risposto con una lunga Iettera. che 
e stata inserita nella documentazione distribuita 
ai giornalisti nel corso delle varie conferenze 
6 tarn pa (organizzate dalle case straniere) che 
in questi giorni del salone si succedono a 
getto continuo. 

L'UNRAE (Unione : Nazionale Rappresen-
tanti Autoveicoli esteri) non ha usato mezzi 

'' termini per esporre le proprie tesi. 
I dati da cui l'UNRAE e partita sono uffi-

. ciali. Nci primi otto mesi del 1963 le immatri-

colazioni sono state di 647.275 unita con un 
incremento di circa il 50 per cento in con-
fronto alio scorso anno, mentre la produzione 
segna un incremento che osctlla attorno al 30 
per cento. Le Industrie italiane <e Ilia confer-
mato ancbQ il presidente Biscaretti) hanno in 
parte volontariamente contenuto le esportazioni 
mantenendole alio stesso livello (in cifra asso
luta) del 1962, sia per soddisfare il fabbisogno 
nazionale. sia perche (sul piano immediato) il 
mercato interno e owiamente piu nmunerativo. 

Se e a w e n u t o un raddoppio dell'importa-
zione — cosl sostanzialmente affermano quelli 
dell'UNRAE — le ragioni sarebbero da ricer-
carsi nell'aumentata richiesta da parte del 
mercato nazionale e nella liberta di scelta di 
cu; ora gode l'acquirente italiano di fronte a 
una varieta di modelli a prezzi relativamente 

' concorrenziali. 
Ma i concessionari delle macchine stranie

re non si fenr.ano qui e sottopongono airatten-
zione della stampa e deH'opinione pubblica. 
questa tesi: anche in Francia e in Germania — 

, essi affermano — si riscontrarono negli anni 
passati fenomeni analoghi a quelli che in que
sto momento destano tanta inquietudine nel 
nostro paese. ma le Industrie di quei paesi 
• reagtrono energicamente producendo modelli 
piu aggiornati*. 

II rif crimen to ai metodi di alcune nostre 
grosse industrie automobilistiche e abbastanza 
esplicito: il fatto che alcuni accorgimenti tecni
ci, accolti a suo tempo con una certa sufficenza, 
siano stati accolti e attuati dopo quattro anni. 
determinando un - ritocco - dei prezzi. sta a 
dimostrare che non tutti i torti sono da una 
sola parte. 

Le assicurazioni fornite dal ministro Togni 
in Parlamento. davanti al presidente Segni e 
nel corso del banchetto inaugurate non hanno 
dato una risposta alia protesta dell'UNRAE. 

« Se il governo italiano — dice testualmente la 
Iettera — cercasse di ripristinare prowedunen-
ti restrittivi o limitativi ne l l e importaztoni di 
autoveicoli. analoghe misure verrebbero adot-
tate non solo dalla Francia. dalla Germania e 
dalla Gran Bretagna. ma anche da altri paesi. 
nei quali l'eccellente produzione automobilisti
ca nazionale trova un ottimo mercato- . 

La Iettera non ha gettato lo scompiglio (e 
come avrebbe potuto?) e negli ambienti piu 
vicmi alle grosse industrie non e mancata una 
certa presa d; posizione da parte di chi ritiene 
la Iettera superata gia da alcuni accordi che 
starebbero per maturare tra le case europee 
in una coalizzazione antiamericana. II presi. 
dente B-.scaretti. infatti. quando ha trattato la 
- v o c e - importazione ba detto testualmente: 
« S i inserscono con determinazione nella gara 
i colossi americani attraverso le loro filial! sul 

. continente e nel Regno Unito, e nella stessa 
direzione finiranno di operare le negoziazioni 
tariffarie al GATT. nell'ambito del Trade 
Expansion A c t In breve la floridezza attuale 
— quali otto milioni di automezzi costruiti nel 
"63 nell'Europa occidentale. e cioe un milione 

' piu dell'anno scorso — non ci nasconde • la 
serieti della lotta. che andra affrontata con 
il massimo impegnn di uominl e di capital!, e 

• — confidiamo — con Tappoggio dei poteri co-
stituiti --

L'importo percentuale del diritti d! confine 
assomma oggi per le autovetture fino a 1500 
cmc. importste dai paesi del MEC al 31,15 e 
per quelle importate dagli altri paesi al 46,05. 
e anche su questi aggravi fiscali i concessio
nari di macchine straniere fanno sentire la 
loro voce, ma a noi sembra che ii discorso 
ormai non possa piu porsi sul piano nazionale. 
ma investa interessi cbe abbracciano tutta la 
vecchia Europa. 

Otelle Pacif ico 

Caccia n 
%% Gimmi " e " Fred l§ 

campioni italiani 
4 

Lo spinone Gimmi del '• 
Ciorglone e I'epagneul bre- ,-. 
ton Fred di Massaretti sono "\ 
i due migliori cani da ferma 'i 
italiani. essendosi entrambi 
laureati campioni nazlonali 
di caccia pralica per U 1963; > 
(I primo per le razze italia-
ne e il secondo per quelle 
continental!' L'tng. Franco •-
De Angelis di Roma e il sia. 
Agostino Parodi di Bastta 
d'Albenga (Savona) sono ri. 
spettivamente i fortunati 
proprietari del due *fuori-
classe », ma possono essere 
indubbiamenle orgogliosi 
dei loro ausiliart anche co
lor o i quali sono riusciti a 
plazzare i propri cani ai po- ' 
sti d'onore. E lo stesso di-
casi per i possessor! dei , 
finaliiti delle razze inale-
si. anche se in questa ca-
tegdria non e stato asse-
gnato il titolo, mancan-

do, evidentemente, il sog-
getto eccezionale. 

I cani che arrivano alle 
finali del campionato di 
caccia piatica, indetto dal
la F.l.d.C. e giunto que
st'anno alia 26 ma edizio-
ne, appartengono general-
mente a quella claase di 
ausiliari il cui ricordo vive 
a lungo nell'ambiente dei 
cacciatori, che nei loro co-
loriti racconti parlano del 
Floe, del • Brick e della 
Mirka come di esseri fa-
miliari, mentre Vesultazio-
ne delle itnprese di questi 
cani assume col passare del 
tempo la suggestione delta 
leygenda. 

Solo pochi cacciatori han
no la fortuna di possede-
re cani d'eccezione e so-
vente tale fortuna non tac-
ca due volte, sicche, anche 
dopo anni di appasstonata 
attivita venatoria e cino-
fila, chi ha avuto un 
' fuoriclasse • ne rammen-
ta i pregi con grande no
stalgia. Difficilmente, pe
rd (per non dire mat). u.n 
cane da ferma emerge dal
le migliaia di concorrenti, 
via via setacciati attra
verso centinaia dt prove, 
se il suo proprietario. che 
nel campionato di caccia 
pralica deve essere colutt 
che lo guida nelle compe-
tiztoni, non possiede note-
vole abilitd. La buona e 
la catttva sorte, come in 
ogm altro genere di pare, 
giocano anche qui un ruo-
lo tmportante, tuttavia un 
cane mediocre (o anche un 
buon cane, ma condotto 
malamente) ben di rado 
riesce a superare le varie 
prove che conducono ai 
primi posti della gradua
te* ri a nazionale. Accade in
vece talvolta che ottimi 
soggetti vengano eliminati 
per un brutto tiro giocato-
gli dal caso o per errore 
dei giudici, ma tali sog
getti non tardano mai 
troppo a rifarsi avanti. 

Al campionato federate 
di caccia pratica prendono 
parte parecchie migliaia di 
cacciatori, molti dei quali 
st accontentano di buoni 
piazzamenti nelle gore del
le proprie sezioni e sotto-
seziom o anche soltanto dt 
un parere dei giudice sul 
proprio ausiliare, dato Che 
sono ancora molti coloro 
che pojsfedono cani non 
iscritti regolarmente al 
L.O.I., condizione richie
sta perche possano entra-
tre nella rosa dei finalisti. 
Ma e proprio la partecipa-
zione di massa che da al 
campionato un valore an
che superiors a quello 
competitivo. . trasforman-
dolo in una grande pale
stra ove si affina il gusto 
e ove si imparano le nor-

me indispensabill che un 
buon cane da ferma deve 
osservare a caccia: non 
pochicacciatori, anche sol
tanto assistendo da spet-
tatori a queste prove, ai 
rendono. conto delle diffe-
renze dt rendimenlo (e so-
prattutto di soddisfazio-
nei che pud dare un cane 
ben addestrato rispetto a 
certi * spaventatutto, che 
non tengono la ferma, rin-
corrono la selvaggina e 
riportano quando ne hanno 
uoalia. , 

Le finali di quest'anno 
si sono svolte nelle belle 
zone, ussai rtcche di sel-
vaggina, del * Capitone » e 
di ' Valle Antica », in pro-
vincia di Terni, messe a 
disposizione dal locale Co-
miiato della caccia. Alle 
finali sono stati ammessi 
44 soggetti cosl suddivisi: 
4 nella categoria A, riser
vata ai cani di razze italia
ne; 14 nella categoria B 
(razze conttnentali italia
ne ed estere); 26 nella ca
tegoria C (razze inglesi). 
Le eliminatorie provinciali 
sono state 53 alle quali 
hanno preso parte 1500 sog. 
getti delle varie razze e 
otto sono state le semtfi-
nali di zona, cui sono stati 
ammessi quattrocento cani. 
, Ecco le classifiche: 

Categoria A: 1. (eccel-
lente. C.A.C. e titolo dl 
enmpione nazionale per il 
1963) Gimmi del Giorgio-
ne, epinone, dell'lng. Fran
co Dc Angelis di Roma: 
2. (ecc. e ris. C.A.C.) Lor 
del Ronchi, bracco italia
no, del Big. Enrico Adantl 
dl Fano (Pesaro); 3. (Mol-
to buono) Frea di Roma-
gna, spinone, del Big. Ragnl 
di Maceratafeltria (Pesa
ro); 4. (M.B.) Peppo dl 
Mantua, Bplnone, del elg. 
Vannl Vital! dl Forll. 

Categoria B. , 1. (ecc, 
C.A.C. e titolo nazionale 
1963) Fred dl Massarettl, 
epagneul breton. del Big. 
Agostino Parodi dl Bastla 
d'Albenga (Savona): 2. 
(ecc.) Dimlzelle dl Villa 
La Fonte, epagneul bre
ton, del slg. Antonio Lon-
dei dl Seato Fiorentlno; 3. 
(M. B.) Bruenls . di S. 
Marzanotto, ep br., del 
slg. Egidto Bologna di A-
stl; 4. (M.B.) Dia dl Ca-
podareo, bracco ted. del 
dbtt. Saro Pantd di Ca
tania: 5. (Buono) Firk del 
Crocione, br. ted., del slg. 

- Carlo Carradore dl Schlo 
(Vicenza); 6. (B.) Kikka, 
ep. br. del slg. Giuseppe 
Ferrari di Genova Molas-
sana. 

Categoria C: 1. premlo 
e titolo riservati; 2. (M. 
B.) Ltsbeth Flossie, poin
ter. del dott. Giuseppe Ar-
zllla di Grosseto; 3. (B.) 
Laika. setter inglese, del 
Big. Giulio Argenta dl A-
stl; 4. (B.) Lucanise Don, 
pointer, del sig. Augusto 
Galmarini di Como; 5. (B.) 
Sila della Ramera. pointer 
del Big. Omero Arrigonl 
di Milano; 6. (B.) Asso dl 
Valtiberina, setter Ingl.. 
del slg. Ezio Bernardini di 
Temi; . 1. (B.) L a l a n , 
setter ingl. del dott. Man-
Ho Scapplnl di Trecenta 
(Rovigo). 

Hanno gludicato le gare 
il dr. Antonio Ridella, lo 
ing. Romano Saladlnl Pila-
strl e il sig. Angelo Mas-
simino per le razze con
tinental! e Ting. Dario 
Dl Fazio, il dr. Franco 
Grass! e il slg. Alighiero 
Ammannati per la razze 
inglesi. 
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Erba e grani di 
canapa per il pigo 

1 d 

L 

I pescatorl attualmente 
sulla breccia si dedicano 
prevalememente al luccio 
e al pigo Sul luccio ci 
slaino abbondantememe 
diffusl la scorsa settima-
na: vi e solo da aggiun-
gere per diretta esperien-
za e per notizie pervenu-
teci che l'esocido si mo
st ra piu sensibile nei con
front! del « vivo » che din-
nanzi ad un «cucchiaino*. 
sia pur magistralmente 
manovrato. Sul Ticino. a 
Motta Visconti, prima cbe 
la temperatura si raffred-
dasse e die la pioggia co-
minciasse a cadere. il val-
rone si e dimostrato il pe-
sciollno « ad hoc » per sol-
leticare 1'ingordigla del 
luccio 

Quanto al pigo, sta per 
scocca re uno dei suoi mo
ment! piu attivi. E* strano 
che questo pesce non goda 
in Italia della giusta po-
polarlta che, ad esempio, 
si merita in Francia. I pe
scatorl transalpini conside-
rano il pigo alia stregua 
del cavedano. sia per la 
bellezza della sua pesca 
sia per la sua notevole 
diffusione. Ceno, uno del 
moiivi per cui in Italia U 
pigo * scarsamente cono-
sciuto e insidiato risiede 
nella sua no n grandissima 
diffusione. ma in certe lo
cal ita deiritalla settentrio-
nale esso e stabilmeme ac-
quarticrato e vale davvero 
la pena di dedlcarvlsi. 

II pigo e un pesce bello 
e robusto, che eta fra il 
cavedano e la scardola. ma 
che da entrambi si diffe-
renzla per le carni abba
stanza guetose. ancorchft 
rieche di spine. E* carattc-
ristico per la forma del 
corpo un poco compreasa 
ai lati e per la bocca aesai 
piccola ed * subito rico-
noecfbile ' per la larghezza 
delle ecsglie che col pise o-
no per la loro argentea lu-
centezza Come il caveda
no e soggetto a vaiiazioni 
di colore a aeconda dello 
ambtente In cui vive: coat 
epeaso il n o dono passa 
dal bruno al verde, o al-
1'azzurrognolo 

II pigo si riproduce alio 
inizlo della prunavera e 
sceglie con molto antlclpo 
i luoghi dei suoi amori 
St pud dire, anzi, che 
II- scelga sin da novem- '• 
bre ed e per ci6 che In 
invemo e piu facile Im-
battersl In foltlsslml grup
pi dl questi lunaticl ciprini. 
dL I pifhl sono per 1 primi 
due anni essenzlalmente er-
bivori: solo piu adulti os-
salgono il verme. la larva 
di moeca carnaria ed altri 
insetti alio stadio larvale, 

ma rimangono sempre dl 
gusti vegetarian!. Da no-
vembre in poi, sino all'epo-
ca della riproduzione, 11 
pigo abita le acque pro-
fonde: nei flumi se ne sta 
dove la corrente e lenta e 
massiccia, girovagando ac
canto alle prtamate o. me
glio ancora, presso le spon. 
de franose a plcco. ingom-
ore di radici e di vegetazio. 
ne sommersa: nel laghi abi
ta i luoghi prediletti dalla 
carpa nostrana, quelli doe 
a notevolissima profondita 
e in prossixnita di rocce 

Ha e sul fmml che ora 
conviene insidiarlL ser-
vendosi, piu cbe del lom-
brico e del coonotto, del* 
l'esca per la quale ha un 
vero debole: Taiga flla-
mentosa. E* questa un'er-
betta ricciollna che si tro
va in buon numero lungo 
fossatl e rogge dl irriga-
zlone. La si applica ad un 
amo del a. 12 facendo In 
modo cbe il ferro ne sia 
interamente drcondato e 
ricoperto, e badando • cbe 
penzolino alcuni fllamenti. 
La canna lunghlssima di 
8 metri maneggiata dal no-
stri nonni richiede muscc-
U saldi e sforzi notevoli, 
dovendo eseguire continue 
«paesate». Oggi * certo 
meglio ricorrere all'agile 
«bolognese» cbe non stan-
ca il polso e che mantie-
ne._ 1 rlflessl prontL L'ab-
boccata del pigo si mani-
festa con l'esca in movi-
mento: il gallegglante (che 
dev'essere sensibile e poco 
piombato) si immerse con 
una certa lentezza si da 
dare 1'impressione che una 
erbacda abbia trattenuto 
il vostro boccone. Talvolta 
e cost, ma spesso a un pi
go di notevoli proporzloni 
che vl fara •udare parec-
chio 

Tn Francia, dove — co
me abbiamo detto — la 
pesca del pigo dgura in 
testa alia classifies, si 
adotta un'eaca insollta, che 
da ottimi frutU: U seme 
dl canapa eotto. Specie 
nella Loira II seme di ca
napa e l'esca principe per 
catturare i pigni piu riot-
tosi. Su un amo del n. 14 
si applicano due, tre e an* 
che quattro granellini di 
canapa e, previa pastura 
del luogo. si getta la len
ta nel profondi ritomi di 
corrente o dove la forta 
delle acqua e molto ridot-
ta. La •canapuccia* ot-
tiene perd rtsulUU miglio
ri in primsTera • nel tar-
do autunno. 
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