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In I tal ia la caccia da poche soddisfazioni per i noti difetti in tema di vigilanza, 
di r iservismo e di r ipopolamento. Cosi numerosi cacciatori italiani per r iempire i 
loro carnieri si recano sempre piu spesso in paesi dell 'est europeo perso i quali s ta 
sviluppandosi un organizzato tur ismo venatorio Nella • foto: una bat tu ta di caccia 

in Cecoslovacchia. 

La pesca al m a r e 

Canna, lancio 
e «bollentino » 

E' il pcriodo delle ferle e delle vacanze. 
Un divertente passatcmpo per COIOTO che 
si recano a trascorrere il merltato riposo 
al mare e quello di alternare la pesca al bagni 
e alia cura elioterapica. -. 

Per pescare al mare non occorre alcuna 
licenza e l'« attrezzatura - non e affatto co-
stosa. Diversi sono i tipl di pesca che si 
possono pratlcare al mare; ci limiteremo 
per oggi ad elencare i piu semplici. 

La pesca con la canna da punta 
Per canna da punta si 

intende una comune can
na di lunghezza variabl-
le fra i 2 e gll 8 metri 
(meglio se di bambu) ad 
uno o piii segmenti che 
st possono infilare uno 
dentro Valtro. All'ultimo, 
quello piu sottile e fles-
sibile chiamato * cimi-

no; va attaccata la len-
za composta da un filo di 
naylon da un galleggian-
te. da un piombo e da 
uno o piii ami. II costo 
delta canna varia gene-
ralmente fra le 200 e le 
3.000 lire. Si capisce che 
ci sono in commercio an-
che canne piu costose, 
ma non e roba per prin-
cipiantt. Le lenze comple

te di tutto (nylon, piombo e galieggianteJ 
si trova in commercio net negozi specia-
lizzati e nei arandi magazzlni al modtco 
prezzo di 100 o 200 lire. La lunghezza della 
lenza deve essere uguale alia lunghezza del-
la canna. Preparata la canna occorre procu-
rarsi Vesca che dovra essere inamata in modo 
che nasconda interamente gll' ami (questl 
ultimi dovranno essere molto piccoll: n. 14). 
Le esche migliori per pescare in mare sono 
i mitili (cozze, vongole. telline ecc.). I vermi 
di mare (tremoline). i tentacoli delle sepple. 
del calamari e dei potipi. i gamberi, i piccoli 
pesci (lauarini, alici, pezzetti di tarda fre
sco). 1 luoghi mipliorj per la pesca in mare 
*ono gli antimurali. i porti, i porticanali alio 
sbocco sul mare e gli scogli Lanciaie la 
vostra lenza dopo avere regolato il galleg-
giante (spostabile lungo il ftlo di nylon) in 
rapporto alia profondita alia quale mtendete 
pescare. JI galleggiante • tremera» sul felo 
deU'acqua ogni qual volta un pesce tentera 
di mangiare la vostra esca: e quello t'J vzo-
mento in cui dovete dare un leggero * strap-
po» ©erso Valto alia vostra canna per far 
infilare Vamo nella bocca del vostro... ospite 
Se il pesce viene - inamato *, il galleggiante 
spa ira dalla super fide deU'acqua tirato ver
so il fondo dal pesce nel tentativo di fuggire. 
Occorre allora dare un colpo declso alia 
canna e pol estrarre la lenza con il pesce 
attaccato dall'acqua. 

AI mare, con la canna si possono catturare 
lutti t tipi di pesce, ma le »specie* piu 
comuni che abboccheranno al rostro amu 
saranno le donzelle o pesci dei re, le barose. 
le aterine. le perchie. i saraghi. gli sfaragltoni. 
i sugheri, i maccarelli. le cope, le spigole, 
i ghiozzi. le boghette, i gronghi, le an
guille, ece. 

Pesca con la canna da lancio 
La canna da lancio, a 

differenza di quella da 
puma, permette tramite 
un - mulinello » di Ian-
ciare lontano dalla vostra 
postazione I'amo con 
Vesca Una buona canna 
da lancio in fibra di ve-
tro complcfa di mulinello 
costa intorno alte 15 000 
lire, ma esistono in com
mercio anche • land • piu 
economicl. II pescatore 
pud effettuare la pesca 
lanciando la lenza (oc
corre far molto eserctelo 
per Imparare a lanciare 
lontano) e recuperandola 
poi con il mulinello. Alia 
lenza della canna da lan-

cim si pud attaccare un galleggiante in modo 
dm ptscmre, sia lontano che vicino alia vostra 

postazione, usando tutti gli accorgimenti de-
scritti per la pesca con la canna da punta 
Oppure si pub lanciare la lenza senza gal
leggiante nella speranza che durante il re-
cupero sia avvistata e aggredita dal pesce. 

Per quanto riguarda le esche per la pesca 
con canna da lancio si possono usare le stes-
se esche elencate per la canna da punta; 
per .la pesca con il recupero immediato in-
vece oltre alle esche elencate si possono. usa
re anche i cucchiaini o i pesci artificiali. 

Pesca con il bollentino 
o a lenza a morto » 

Que'sto tipo di pesca si 
pratica principalmente 
dalla barca ma sii pud 

. esercitare anche da riva 
e specialmente nei porti. 
II bollentino e una sem-
plice lenza formata da un 
filo di nylon di' grosso , 
spessore (0,50) con attac-
cati due o tre braccioli di 
nylon piii fino e terml-
nanti con gli ami. 11 
piombo di gr. 30-50 (il 
migliore e quello ad oll-
va) deve essere attaccato 
alia 'fine della lenza.'I 
bollentini vengono ven-
duti gia pronti per Vuso 
e costano compresa una 
-o i re l la - per non far in-
trecciare il nylon da 500 
lire in poi a seconda del

ta lunghezza della lenza (25 metri in sii). 
Se avete la possibilita di noleggtare una 
barca portatevi nelle prime ore dell'alba 
o al tramonto lontano dalla riva su un fon-
dale che pub variare dai <10 ai 60 metri 
ricco di scogli e di alghe marine, ancoratevi 
o lasciatevi trasportare dalla corrente, get-
tate la vosta lenza e non appena tocchera 
il fondo tiratela su di mezzo metro. Quando 
sentirete il pesce mangiare. date un leggero 
e secco strattone: se la fortuna vi arridera 
avrete la gioia di sentire la lenza -puir-
zare -. Recuperate tutto il nation facendo 
attenzione a non intrecciarlo. disinnescate 
la preda e riprorate di nuovc. Nei porti 
e lungo le rive del mare, specialmente di 
notte. si possono catturare con il bollentino. 
lasciandolo a fondo. gronghi. anguille. spi
gole.-

Al mare si possono usare altri attrezzi 
da pesca, le reti a traino (sciabbica), le reii 
da posta (tramagli). la bilancia. le nasse, le 
palamiti o coffe: di questi tipi di pesca 
parleremo una delle prossime settimane. 

* • * 

Cucina 
Le anguille 

Le anguille si possono cucinare in vari 
modi, molto dipende dalla loro grossezza. 
Le grosse anguille 3ono ottime alio spiedo: 
tagliate I'anguilla (dopo averla pulita, eli-
minando anche la testa) a pezzi di 10 cm., 
inlftxateli trasversalmente alio spiedo con 
alcune foglie di salvia e fateli girare a fuo-
co lento, ungendoli con olio e cospargen-
doli di sale. Si possono anche mettere i 
pezzi di angullla, prima di arrostirli, per 
circa un'ora in una concia fatta di olio sale 
pepe e fette di limone. Infilzate i pezzi al
io spiedo ed invece della salvia alternate 
ad ogni pezzo una fetta di limone. Ottima 
e anche I'anguilla (sia grossa che piccola) 
arrostita in padella con foglie di lauro. Le 
piceole anguille (ciriole) sono molto gusto-
se in umido, cioe cucinate con sugo di po-
modoro • con I'aggiunta di aglio, prezze-
molo, sale • pepe. L'anguilla si pud anche 
cucinare fritta a pezzi, come normalmente 
si usa con II pesce, • doe infarlnando I pez
zi • friggendoli in padella. I pezzi, cosi 
rrltti vanno poi spolverizzatl con sale e ser-
viti caldl Insicme a spicchi di limone. 

unica o duplice? 

imporre il rispetto delle leggi 
senza ricorrere ad artiflci che 
tutto sommato privano il cac-
ciatore della soddisfazione di 
cacciare la migratoria proprio 
nel periodo in cm e piu nume-
rosa 

Nelle passate stagioni si e 
tentata anche la terza soluzio-
ne, quella deH'» apertura » alia 
selvaggina migratona antici-
pata nei territori carenti di 
selvaggina nobile stanziale. II 
nsultato e stato negativo: as-
seinbramenti a non flnire nu
merosi incidenti. senza conta-
re che la maggior parte dei 
territori « aperti » (per lo piu 
i litorah) non erano idonei per 
la caccia migratona. 

II Ministero molto probabil-
mente scegliera ancho questo 
anno la « via di mezzo -, cioe 
I'apertura unica alia fine di 
agosto, per conciliare ancora 
una volta le varie tesi ma so-
prattutto per evitare di far 
fronte ai propri compiti istitu-
zionali d. vigilanza E si che 
non dovrebbero mancargli i 
mezzi considerate le centinaia 
di mil ion i che ogni anno ven
gono pompati dalle tasche dei 
cacciatori. 

L'interrogativo e di stretta attua-
Ufa fra i cacciatori e fa risposta 
I'av ran no fra qualche giorno al-
lorche sara reso noto il calenda-

rio venatorio per il 7964 

Apertura unica o duplice? | care la vigilanza in modo da 
L'interrogativo che si pongo-j ' •"- -'-"• ••-
no i cacciatori italiani, que-
st'anno come ogni anno, avra 
una risposta fra qualche gior
no con la pubblicazione del 
calendano venatorio 19G4 da 
parte del Ministero dell'Agn-
coltura e Foreste. Ogni anno 
si intrecciano su questo pro-
blema vivaci discussioni. che 
sulla data e sul modo di aper
tura i cacciatori italiani mai 
nescono a trovarsi d'accordo 
Le proposte che ogni anno 1 
singoli Comitati della caccia 
sottopongono all'esame del 
competente Ministero sono nu-
merose e vane: tuttavia quelle 
che generalmente vengono 
prcse in considerazione sono 
tre: 

1) apertura unica 1'ultlma 
domenica di agosto; 

2) apertura differenziata 
per le singole «specie» senza 
limitazioni di territori di 
caccia; 

3) apertura per «specie >• 
con limitazioni di territori e 
di tempo 

Da alcuni anni il Ministero 
accoglie la proposta dell'aper-
tura unica alia fine di agosto 
e non tanto per motivi tecnici 
quanto per accontentare un 
po" tutti. A nostro giudizio la 
apertura unica Tultima dome
nica di agosto e una delle so-
luzioni peggiori perche per 
quel tempo il grosso della sel-
vaggina migratoria ha gia la-
sciato il terntorio nazionale e 
quella stanziale non e ancora 
« matura >•. 

Gli estatini, le tortore e un 
buon 60-70 per cento delle 
quaglie lasciano la nostra pe-
nisola verso la meta di agosto 
per cui la maggior parte dei 
cacciatori italiani, quelli che 
non posseggono un cane da 
caccia. indispensabile per la 
stanziale con 1*« apertura •• a 
fine agosto si vedono condan-
nati a priori ai .. carnieri 
vuoti. 

Al tempo stesso la selvaggi-
na nobile stanziale. le cotur-
nici, le starne, 1 fagiam non 
sono ancora maturi sia per 
quanto concerne le loro pos
sibilita .di difesa (volano ap
pena) sia per quanto riguarda 
il loro valore culinario. Anche 
le lepri non hanno raggiunto 
la piena maturazione specie 
quelle di seconda covata. Per
che allora non ritardare la 
apertura alia fine di settembre? 
Ma 1'inconveniente maggiore 
che si e verificato in questi 
ultimi anni con I'apertura uni
ca e stato senza dubbio l'ec-
cessivo - assembramento •» dei 
cacciatori sui luoghi di caccia 

Al l - apertura » di questi ul
timi anni si son viste sempre 
piu frequentemente vere e 
propne comitive di cacciato

ri dietro uno o due cani (ge
neralmente la comitiva si for
ma attorno all'amico cacciato-
re fornito di ausiliare) e veri 
drappelli di cacciatori schie-
rati ai limiti dei boschi e del
le macchie in attesa che i ca
ni di altri facciano frullare i 
selvatici 

Un vero e proprio accerchia-
mento che non ha nulla a che 
vedere con lo sport venatorio 
e che provoca un enorme fal-
cidia. un buon 80 per cento 
delia selvaggina viene distrut-
ta nella prima settimana di 
caccia Pet non parlare poi 
delle disgrazie e degli inciden
ti per il possesso della selvag
gina stessa 

Nel secondo caso — l'*aper-
tura- per « specie » senza limi
tazioni di territorio — per
mette di uccidere la selvasgi-
na migratoria durante il mese 
di agosto e quella stanziale so
lo a partire dalla fine di set
tembre quando cioe e gia 
- adulta -. Sarebbe questa la 
soluzione migliore. perche ac-
cresce le possibilita dei caccia
tori di tncarnierare i migrato-
n e contemporaneamente fa-
vor.re la salvasuardia della 
stanziale. tanto piii che a fine 
settembre, cioe alia - seconda 
apertura - mcomincia il passo 
di altn migraton (allodole. 
tordi, beccaccmi. pa%*oncel!e, 
pivieri. folaghe. colombacci. 

uccelli d'acqua. ecc.) ai quali 
amano dedicarsi gli - uccelli-
nai o pezzettari -. cioe la mag-
gtoranza dei cacciatori italia
ni. Gli oppositori della -aper
tura duplice - sostengono che 
apnre la caccia alia sola sel-
vag^ina migratoria ai pnmi di 
agosto significa nella pratica 
far uccidere tutto perche 1 
cacciatori sono lndisciphnati e 
sparerebbero anche alia sel
vaggina stanziale. A questo 
punto viene spontaneo di chie-
dersi: ma allora perche si per
mette la caccia pnmavenle? 
Perche si lasciano liberi i cac
ciatori di girare e uccidere la 
migratoria proprio durante il 
del'.cato periodo pnmavenle 
che 5 quello degli accopp:a-
menti e delle cove? 

Evidentemente non e con il 
sistema dell"* apertura unica -
che si pub risolvere il proble-
ma. semmai occorre intensifl-

Istituito il 
campionato 
per segugi 

La F.I d C ha istituito il « Pri
me Campionato Nazionale dl Cac
cia pratica per Cani da seguito » 
II campionato si disputera in due 
distintc fasi: la prima a carat-
tcre eliminatorio su scala regio-
nalc. la seconda consistente nel
le «flnali v su scala nazionale 

Alle gare potrnnno partecipare 
sia i soggetti iscritti che quelli 
non iscritti ai libri Renealoiiici 
riconosciuti. verranno tuttavia 
compilnte le graduatorie in due 
distinte categorie. La partecipa-
zione dei soggetti 6 secondo la 
formula « a coppia » escludendo 
cost la partecipazione dei sog
getti singoli e in muta. 

Per i cani da ferma e stata 
istituita la a Coppa dei Campio-
ni» ed e riservata a tutti i sog
getti che abblano conseguito un 
titolo di a Campione nazionale di 
caccia pratica per cani da fer
ma ». e che venlvano esclusl per 
regolamento dalla ulteriore par
tecipazione alle gare. dopo il 
conseguimento del titolo. 

' Invit iamo i gentili lettori 
a farci pervenire notizie, 
fotografie e considerazioni 
sulla ojiccia e sulla pesca, 
ripromettendoci di pubbli-

care il materiale piu inte-
ressante. 

Notizie 
utili 
Le esche 
del mese 

II problema di sempre 
per tl pescatore c la scelta 
di una buona esca. Per il 
Tiiese di hiplio le esche 
piu adatte per la cattura 
delle arborelle, delle an
guille, dei barbi, delle 
carpc, dot cavedani. dei 
lucci, dei persici, dei pe
sci - gatto, delle tinche, 
delle trotc e dei vaironi, 
i pesci piii facill a tro
varsi. sono le seguenti: 

ALBORELLA: Bigattino 
(larva di mosca car-
naria), vermi di terra, 
mollica di pane. 

ANGUILLA: Vermi dl 
terra, budella di pol
io, pesciolini morti, lu-
mache. 

BARBO: Vermi di terra 
o formaggio (gruvlera) 

CARPA: Vermi di terra, 
polenta, budella dl 
polio. 

CAVEDANO: Bigattino 
verme di terra, mollica 
di pane, mosche finte, 
ciliege, more, alblcoc-
che, cucchiaino, caval-
lette. 

LUCCIO: pesce vivo 
(vairone, alborella, pic. 
cole anguille) cuc-
chlano. 

PESCE GATTO: verme 
dl terra e pesci mortl. 

PERSICO: 
alborelle 

vermi rossl 
cucchiaino 

Un bellissimo esemplare d i anguilla comune 

Si riproducono nel Mar dei Sargassi 

Anguille: 4000 Km. 
per depositarele uova 

Pagina a cura 

di Franco Scottoni 

e Luciano Balsimelli 

Degli abitanti delle acque, 
le anguille sono indubbiamen-
te alt essen che presentano gli 
dementi piii sconcertantt rela-
tivamente alia loro vita. Esse si 
riproducono in quella parte del-
VOceano Atlantico conosciuta 
sotto il nome di Mar dei Sar
gassi ed e davvero sorprenden-
te pensare che compiono un 
viaggio di tre. quattromila chi-
lometri ad una media di 30 chi-
lometn al giorno senza mai so-
stare e senza aitmentarsi non 
appena raggtungono la maturi. 
Id sessuale. L'anguilla infaltL 
ad una eta che carta dai 12 
ai 15 anni — prima ha vissuto 
nelle acque dolci — viene ani-
mata da nuovi istintU le sue 
abttudim cambiano, il cibo non 
lattrae piii e spinta dallo straor-
dir.ario isltnto della riproduzio-
ne inizta tl suo lungo viaggio 
di • nozze ». 

La migrazione delle^ anguil
le avviene dt solito in autun-
no quando tncommciano t pri-
mt temporali. Tuttavia non si 
e riusctto mai a seguirle, ni 
tanto meno a conoscere la loro 
definltiva sorte dopo che han
no raggiunto il Mar dei Sar
gassi e deposto le uova. Di cer-
to sappiamo che una specie di 
larva, tl Leptocefalo, classi/Ica-
ta nel secolo passato come una 
specie particolar* di pesce, e 
inrece il piorane nato dalle 
anguille. La presenza di Lepto-
cefall nel Mar dei Sargassi da 
dove tniztano una migrazione 
lenta (dura circa 3 anni) e una 
trasformazione corporate (da 
larve a piceole anguille) han
no conuinto gli studiosi che in 
quel tratto di mare accenica 
la favolosa riproduzione delle 
annuille. 

La prorenienza delle anguil
le. la loro presenza nelle no-
slre acque, raggiunte anche pas-
sand o in tratti di terreno asciut-
to, sono fatti che < i pescatori 
conoscono ma' che in ultima 
analisi li interessa soltanto co
me una nolizia di cultura ge
nerate. purche la loro preda 
sia dispombile. 

La particolare stagione di que-
st'anno, caratterizzata da rove-
JCI frequentt che intorbidano 
le acque dei fiumi e degli sta-
gni. nonche dei canali di boni-
fica in prossimita del mare ren-
de pertanto possibile continua-
re la pesca delle anguille. Le 
esche prefente rimangono il 
lombrico, le budella dei volati-
li e piccoli molluschi del fon
do degli stagnl Queste esche 
debbono essere montate su ami 
jolidi della misura 4-8 sia che 
si pratichi la pesca a strascico 
sul fondo sia con tl galleggian
te: sara bene premuntrsi anche 
di uno straccio per dtsarmarle, 
data la loro visciditH. Con le 
acque torbide si pud tornare 
a pratica re la pesca con la 
• mazzangola • che consiste in 
una serie di tombrichi infilatt 
a mo' di collana su un ftlo di 
canapa resistente della lunghez
za dt un metro. Questa specie 
di collana deve essere ripiega-
ta su se stessa per una lun
ghezza non superiorie a 10-15 
centimetri in modo da costitui-
re un rero grappolo di lombn-
chi La mazzangola deve esse
re flssata ad un robusto filo dl 
nylon attaccato ad una canna 
di un paio di metri non flessi-
bile in quanto appena si perce-
pisca i'abbocco dell'anguiUa, 

questa deve essere tirata su im-
mediatamente e fatta cadere 
sopra un ombrello rovesctato e 
gia predisposto con il puntale 
conficcato nel terreno a non 
ptu di un metro di distanza 
dalla canna. 

Per alleviare il fastidio del-
I'attesa tenendo la canna in ma-
no occorre premuntrsi di una 
forcella di circa un metro di 
altezza sulla quale poggiare in 
biltco la canna stessa. A titolo 
di informazione diremo che per 
la pesca delle anguille si usa-
no anche le reti (martavelli) 
le fascine, la bilancia. Ma la 

grande strage di anguille avvie
ne in autunno durante la mi
grazione mediante dei comples-
si sistemi di sbarramento lun
go le lagune (lavorieri) costrui-
ti su palafitte e che hanno una 
camera chiusa nella parte fi
nale (una specie della camera a 
morte dei tonni). 

Fiorenti industrie si interes-
sano della cattura e della la-
corazione delle anguille le cui 
gustose carni costituiscono an
che uno dei dei piatti piii pre-
Iibati e traditional! che orna-
no le mense della vigiha di Na-
tale. 

Carta d'identitA 

TINCA: vermi dl terra, 
polenta, budella dl 
polio. 

TROTA: vermi di terra, 
insetti, mosche finte, 
cucchiaino, cavallette. 

VAIRONE: vermi dl 
terra e bigattino. 

La licenza 
si chiede 

cosi 
Per esercitare la pe

sca nelle acque dole! oc
corre essere in possesso 
della prescritta licenza 
che e personale ed ha va
lidity di un anno dalla 
data di rilascio. 

Per ottenere la licenza 
e necessario presenters 
apposita domanda in car
ta da bollo da L. 200 al 
Presidente della Glunta 
provinciale. Alia doman
da occorre allegare un 
certificato di residenza e 
la ricevuta del versa-
mento in conto corrente 
della cifra prevista per 
la categorla della licen
za richiesta. , 

Le licenze di pesca nel
le acque dolci sono di tra 
categorie, e cioe: Cate
gorla A (per tutti gll at* 
trezzi consentiti dalle vl-
genti leggl; tassa di con-
cessione governativa lire 
4000 e sop rata ssa di II* 
re 500). 

Categoria B (per pesca 
esercitata con la canna 
con uno o plO ami, eon 
la bilancia non superlo-
re a metri uno e cln-
quanta per lato, con can
na da lancio, con muli
nello e con tirllndana; 
tassa dl concessione go
vernativa L. 1500 e •©-
pratassa dl L. 400). 

i 

Categoria C (per la pe
sca esercitata con la 
canna con uno o piu ami 
e con bilancia di misura 
non superiore a metri uno 
e cinquanta di lato; tas
sa di concessione gover
nativa L, 1000 ed una ao-
pratassa di L, 200). 

MORFOLOQIA — L'anguilla (fam. Anguillidi) e un apode del sottordine dai 
Fisostomi, pe3ci aventi la vescica natatoria comunicante con la parte anteriore del-
i'intestino. Ha diversi nomi a seconda delle varie province italiane; ad esempio 
• bisotto > (Veneto), « cirola • (Lazio) e in generate • capitone » quando sorpassa I 
50 centimetri di lunghezza. Di solito I - capitoni > sono sempre anguille femmine. 

OIMENSIONI — Le femmine possono superare il metro di lunghezza mentre 
maschi non oltrepassano I 46 centimetri. 

FACOLTA' PSICHICHE — Ha vista acutissima ed e molto paurosa. 

LUOGO PREFERITO — Vive sia al mare che nelle acque dolci, predilige I 
corsi d'acqua ricchi di mota. 

. CIBO PREFERITO — Vermi, piccoli pesci, insetti e larve. 

COMMESTIBILITA' — Carni ottime, tanto che si sono costituite fiorenti e red-
ditlzle Industrie. 
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