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II barbo e il cavedano sono pesci largamente dif-
fusi in Italia. La stagione § propizia: le acque 
hanno raggiunto la giusta temperatura, i barbi e 
I cavedani hanno abbandonato i luoghi profondi 
e risalgono j corsi d'acqua in cerca di pastura. 
E' il momento delta loro pesca. 
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Carte d'identita 
11 barbo 

Le prede preferite dalla gran 

La staglone e 
stata mo l to fa -
vorevole per i 
f ag i an i . In Urn-

_ b r la e in Tosca-
%t*flrqti na le covate so-
"** " no state o t t l -

m e ; buone pro-
spet t ive qu ind i 
per la pross ima 
ape r tu ra . N E L -
L A FOTO: un 

massa del pescatori di aequo, 
dolce sono senza dubbio il bar 
bo e il cavedano, due pesci lar 
gamente dlffusl nei nostri flu 
mi e la cui cattura non pre-
scnta eccesslve difflcolta, cosic-
che anche i principlanti possono 
ottenere buoni successi. La sta 
gione e molto propizia: le acque 
ormai hanno raggiunto la tem
peratura giusta e il barbo e U 
cavedano abbandonano in questo 
periodo le acque piu profonde, 
dove hanno trascorso Vinverno 

la primavera, e risalgono i 
corsl d'acqua in cerca di pa
stura, . , . 

11 barbo vive a gruppi, non 
molto numerosi, in acque piut-
tosto chiare e non eccessiva-
mente fredde: e in quell'* am-
biente' quindi che dovete cer-
carlo, tenendo presente che il 
suo allmento preferito sono le 
lumachine d'acqua. i vermi di 
ogni genere, le larve di mosca 
nonche pezzetti di formaggio del 
tipo emmenthal o impasti con 
formaggi piccanti. 

J barbi si dividono in ire spe 

plebeo e il barbo di flume: si 

volo di fagiani.'cie: il barbo canino, il barbo 

Fra gli estatini spicca 
il meraviglioso rigogolo 
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II rigogolo 

I* f hlandala 

L « gazxa 
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Durante il mese di agosto e 
at primi di settembre quando 
si costeggiano i boschi e le 
lunghe alberate e facile im-
battersi in un rigogolo. Que
sto uccello dal meraviglioso 
piumaggio giallo-dorato con 
ali nere pur non interessan-
do il cacciatore dal lato ve-
natorio desta comunque vivo 
interesse per { suol smaglian~ 
ti colori e per le sue strane 
abitudini. «E* piu facile sen-
fire cantare un rigogolo che 

vederto". Sostengono i con-
tadini, ed e vero: perche il 
rigogolo e oeloso della sua 
bella livrea e la sua timl-
dezza e proverbiale come • 
procerWale il suo meravt-
Olioso canto. 

T'.itii i cacdatorl conoscono 
il flauto fischio del rigogolo: 
-contadino h maturo ii fico» 
sono le parole che traducono 
il dolce suono musicale. Quel-
lo del rigogolo e un canto 
prolur.gato e ben modulato 
che ha snscitato Vinteresse del 
naturalisli e sollecitato la fan
tasia degli scrittori. 11 rigogo
lo giunge in Italia durante la 
migrazione • di primavera 
(avrlle-aiugno) dalle coste 
del Nord Africa, si ferma ft-
no ad aaosto-settembre per 
poi ritoriiare nei luoghi dl 
prorenienra. 

Nei periodo dl sosta in Ita
lia nidifica e vive prevalen-
temente net boschi special-
mente quelli conftnanti con 
vigne e frut'etu Si ciba pre-
valentemcnte di bacche ed • 
ghioltissimn di frutta: cillege, 
prugne, fichi. uva, more, 
lamponl. 

Non si pud dire che estste 
una vera caccia al rigogolo 
sia da appostamentr cne ro-
gante forse perchf il numero 
di rpiesti uccelli f molto 11-
mitcto. Ed anche perche U ri
gogolo ama rivere isolato o 
al massimo in coppfc e la sua 
naturale diffidenza lo fa in-
rolare. ol minimo rumore, 
sempre a lunga distanza. Tut-
racia il rigogolo e una pre-
da ambita per gli uccellinal 
che Jo uccidono di sovente 
dal capanno presso gli alberl 
dci fichi o le sorgentl d"ac-
qva. AlVapcrtura della caccia 
infatti il cacciatore da appo-
stamento dopo aver scelto lo 
elbero di sosta tra un bosco 
e un vigneto e dopo essersi 
coslruito tin riparo fatto dl 
rami e di foglle con un po\. 
di pazienza attendera le sue 
prede in principal modo gli 
r.rfatini. 11 richiamo valido 
per tutti gli uccelli e it -rer-
so * del merlo: giungeranno 
plan piano le phlandaie, le ce-
senc. i becca fichi, I merli, il 
rigogolo, Vupupa ecc. A sera 
il carniere se si sard scelto 
un luopo adatto sara pieno e 
le carletd deoli uccelli uccl-
si saranno molte. 

Vedere appesi un * mazzo • 
di esfatinf si ha Vimprexsionr 
che la natura non solo al 
fiori ha roluto donare i suol 
colori pin belli. 

Cucina 

Barbi e Cavedani 
alia «pirata» 

Raichiate, sventrate e lavate bene i pesci dopo aver 
to l to loro le spine del dorso e del f ianchi. Mettete i n un 
tegame 20 gr. d i o l io , 60 gr. d i b u r r o , fatevl tostare una 
c ipo l la t r i turata , aggiungete un cucchiaio dl far ina, 
mezzo b lcch iere di v i no b ianco, un po' dl cognac* una 
tazza di brodo di carne, un plzzico di funghl secchl, un 
cucchia io di salsa di pomodoro, sale, pepe, un'acciuga 
fatta a pezzi, aggiungete i barbi e i cavedani e fate 
bollire a fuoco lento per venti mlnut i , scodellat* ag -
giungendo succo di l i m o n e . 

Barbi e Cavedani 
alia «grateUa* 

* • • ' • ' " • - : • • ' . . . -

Pulite bene i pesci e teneteli per una mezz 'ora in 
un recipients con o l io , rosmarino tr i tato minutamente, 
sale o pepe. Fatel i sgocciolare, arrotolateli in pane 
grattugiato e arrostiteli al ia gratel la. 
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distinguono I'uno dagli altri dal 
la diversa coloritura, dalla for 
ma delle pinne, e dalla lunghez-
za dei barbipli. 

11 barbo pud raggiungere an-
che il peso di circa 5 chiii ma in 
media lo si trova, nei nostri flu-
mi o canali, attorno ai 500 
grammi. 

Prevalentemente vive a fon-
do in acque correnti. In estate 
preferisce i fondi ghlaiosi con 
correnti meno calde della zona 
ambientale: deve quindi essere 
Insidiato ai bordi delle corren
ti nelle vicinanze delle quali e 
uso appostarst per afferrare il 
cibo che gli viene a tiro. 11 bar
bo afferra I'esca con le labbra 
e la tira violentemente a se, 
per cui nella maggior parte dei 
casi si ferra direttamente con-
nccandosi profondamente I'amo 
nelle labbra al punto che solo 
m casi eccezionali riesce a Ii. 
berarsi. La pesca di questo ci-
prinide pud essere esercitata a 
(ondo, col sughero o con la len-
za libera a seconda del tipo di 
esca che si adopera: per gli im
pasti e il formaggio occorre 
usare la lenza con il sughero 
opportunamente collocato in 
modo che I'esca passi nei pressi 
del fondo senza toccarlo mentre 
con la lenza senza sughero van-
no usate le altre esche sopra 
descritte che meglio resistono 
infilate all'amo strisciando sul 
fondo. 

Per quanto riguarda gli ami, 
occorre usare ami fini, a gambo 
dritto e molto ben appuntiti. Gli 
ami forgiati sono da scartare 
perche poco adatti ad ospitare 
esche generalmente sottili. £' 
consioliabile gettare sempre 
I'esca nei punto dove e gia sta
ta effettuata una cattura perche 
il barbo non e mai solo e riget-
tando I'esca nello stesso punto 
si potranno catturare facilmente 
yli altri componenti il branco, 
che si trattengono sul posto pre-
scelto per diversl giorni. Quan
do si cattura un barbo di di
screte dimensioni (da 300 gr. in 
su) e bene tenerlo sottacqua pei 
un po' assecondandolo nei suoi 
tentativi di fuga senza tuttavia 
concedergli troppo filo, poi pia
no piano bisogna trascinarlo nel-
Vacqua bassa della riva. Nei ca-
so di pesca da strapiombo, o 
da un argine alto bisognera ri-
correre al guadino. 'imbracan-
do » la preda quando ancora non 
ha raggiunto il peso deii'acqua.j 

II cavedano e un pesce estre-
mamente astuto, fornito di 
una vista acuta per cui occorre 
ricorrere ad una serie di aslu-
zie per evitare pesche infrut-
tuose. Preferisce sostare sul 
fondo in acque profonde e piut-
tosfo celoci, in inverno e in 
primavera e risalire in super-
ficie durante Vestate e I'au-
tunno per cacciare gli insetti 

Data la sua astuzia U modo 
migliore per catturarlo e quel 
lo di usare la lenza a fondo, 
previa pasturazione della zona 
di pesca in modo che I'abbon 
danza del cibo attutisca in par 
te la sua astuzia. II cavedano 
e un cipridine e pud ragglun 
gere anche i ire chili di peso 
ma nei nostri fiumi in genere 
non supera it chiioorammo. 
Pub essere pescato col sughero 
a mezz'acqua o a galla e a 
fondo con la lenza libera, con 
il lancio leggero e con la mosca 
secca. , . . j - -

L'abbondanza dei mefodi con 
I quail pud essere pescato 11 
cavedano non deve far presup-
porre grande facillta nella sua 
cattura, in quanta, lo ripetia-
mo, e un pesce astutissimo. E" 
indispensabile usare lenze sot
tili, sugheri mimeiizzatl, piom-
bi scorrevoli ed essere in ogni 
caso estremamente pronti a fer-
rarlo che altrimenti rigettera 
con facilita I'esca. 

II cavedano e molto affine al 
cefalo, non ha bisogno di acque 
molto ossigenate e si adatta 
anche alle acque leggermente 
salate. Si presume da queste 
sue attltudinl che si tratti pro
pria di un cefalo (il suo name 
e squalius cephalus) adattatosi 
nei tempo alle acque dolci. La 
pesca al cavedano alferna gros 
se soddisfazioni a vert t pro-
pr!e_ purphe. 

AfoKe oolte si asslste eon 
grande rabbia al vagare lento 
di questo clprinide attorno alia 
nostra esca senza nemmeno 
sfiorarla, altre volte fl suo at-
tacco e deciso e ci riempe di 
giola. Grosse • soddisfazionl si 
ottengono con il cucchlaino usa 
to anche con un galleggiante 
specie quando U fondo e pteno 
dl arbnsti o di sassi sconnessi. 

ft cavedano in questa staglone 
predilige la frutta come esca: 
ciliege, albicocche e more sono 
le piu gradite e rarnio usate 
maggiormente a mezz'acqua. 
Gil ami piu indicati sono del 
n. IS. n cavedano ha una car
ne gradevole tuttavia il suo 
sapore risenfe molto deiram-
biente in cui vive. 

MORFOLOGIA: II barbo * un ciprlnlUe del suttordlnc degll Ostnrloptijsl. K* caratte-
rizzato da una pinna dorsalc forraata di pocbl taggl, 11 tcrzo del quail spesso ossificate e 
segheltato. Ordlnarianiente presema un palo dl barblgll. 

DIMENSIONI: Ragglunge la lunghczza dl cm. 60 e 11 peso dl Kg. 5. 
FACOLTA' P8ICIIICI1B: Ha vista acutlsslma ed fc molto coraggioso. 
LUOGO PREFEIUTO: Ama le aequo profonde In Inverno e primavera. In estate stazlona 

Iungo t correntini in attcsa dl cibo. 
CIBO PREFERITO: Vermi rossi e formaggio (gruvicra). 
COMMESTIBILITA': Le carnl non sono molto prellbate, occorre sancrle cuclnare 

saplentemcnte. 

II cavedano 

MORFOLOGIA: II Cavedano (squalius cephalus) appartiene all'ordine del ciprlnUorml 
. (famlglla cyprinldae). 

DIMENSIONI: Ragglunge la lunghezza di cm. 60 e U peso di kg. 3. : FACOLTA' PSICHICHE: Ha vista acutlsslma, 6 molto astuto e dlffldente. 
LUOGO PREFERITO: Preferisce le acque profonde e velocl, tuttavia si trova anche 

, In quelle calme e stagnantl sia dolcl che salmastre. 
. CIBO PREFERITO: Vermi, frutta c plccoli pesci. 

• •- : COMMESTIBILITA': Ha carnl. discrete the si awlclnano come sapore a quelle del cefalo J 

per la 
I pesca 

Le leggl del la pesca, come 
quel le del la cacc ia , sono vec-
chie e superate, la loro rev i -
sione, per render le p iu r lspon-
dent i a l le moderne esigenze 
del la massa dei pescator i , si 
Impone. La Federpesca ha av-
ve r t l t o ta le necessity ed ha 
p rovveduto a l ia nomlna dl una 
« Commiss ione per I 'aggiorna-
mento del T . U . sul le leggl per 
la pesca nel le acque interne > 
( In a l t re paro le la - Commis 
sione » dov ra stendere in for
m a o rgan lca una ser ie dl pro-
poste per la fo rmu laz ione del 
nuovo T . U . ) , m a ha « d imen-
t i ca to » d i asco l ta re II parere 
dei p r l m l in teressat i a l pro-
b l e m a : I pescator i . A questo 
a Inconven ien te» occorre r l -
med ia re I m m e d i a t a m e n t e , s I 
d i r i gen t i federa l l fa rebbero 
mo l to bene a rendersene con-
to e a com inc la re con II p ren-
dere in ser ia considerazlone I 
consign e le esperlenze del pe
sca to r i . Da pa r te nostra noi 
i n v i t i amo I pescator i a scrt-
ve rc i per a p r i r e sul p rob lema 
del la rev is ione de l l 'a t tua le le-
gislazlone i l plQ la rgo d ibat -
t i t o . Nessuno meg l io del pe
scator i conosce I v a r l proble-
m i che vanno dal le tasse, a l i a 
protezione del le acque oggi 
sempre piO inqu inate , a l le r i -
serve, a l r lpopo lamento , a l i a 
v ig i lanza e cost v i a . Ed e da 
essi, da i pescator i , che pud e 
deve ven i re II con t r lbu to p iu 
prezioso per ch i si appresta 
a r i vedere le an t iqua te leggl 
che regolano la mater ia . 

I nodi del pesca tore 

Gli ami alia lenza 
si legano cosi... 

Una delle operazioni piu semplici e al tempo stesso 
pid difficili per il novello pescatore & senza dubbio queila 
del fissaggio dell'amo alia lenza. Per evitare di perdere 
amo, esca e preda occorre legare molto bene l'amo, cosi 
come per evitare di pungersi le dita occorre «lavorare • con 
attenzione e destrezza. Gli ami, possono essere di due tipi: a 
paletta e ad occhiello. Per montare gli ami a paletta si pos
sono usare due sistcmi: a doppio nodo e a scorrimento: 

Sistema a doppio nodo 

Pagina a cura di 
Luciano Balsimelli 
e Franco Scottoni 
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Per l e g a r e 
un amo con 
il sistema del 
••doppio no
do* rego.ate-
vi cosi: 
1) f a t e u n 
doppio nodo 
aireetremita 
della l e n z a 
destinata ad 
« osp i tare • 
1' amo senza 
tirare 1 due 
cap! cosi co
me mostra la 
figura n. 1 
2) una volta 
e segu i to il 
doppio nodo 
torcetelo leg
germente in 
modo da for
mats un otto 
come mestra 
la figura n- 2 

3) eseguito il doppio nodo e l'otto. bagnate il filo, infilate il 
gambo dell'amo in modo da incrociare l'otto, poi Urate i due 
capi e tagliate la parte di filo eccedente verso la punta del
l'amo. L'amo cost fiss&to reeistera a qualsiasi strattone. Oc
corre tuttavia tenere presente cbe il ferro dell'amo. col tempo, 
logora il filo per cui e bene controllare spesso la legatura. 

Sistema a scorrimento 

F i t . 2 Fir . 3 

questa volta a fondo, la lenza e. infine, tagliare la parte ec
cedente del capo libero lasciandone qualcbe millimetre che 
servira a trattenere il verme allorche lo si fara risalire 
lungo il gambo dell'amo. 

Nodi per gli ami ad occhiello 
Anche per gli ami ad occhiello si pu6 usare sia la legatura 
a doppio nodo che la legatura a 6corrimento. Nei caso di ami 
ad occhiello il logorio del filo ad opera del ferro e piu rapido 
che nei caso di annl a paletta: 11 controllo della legatura do
vra essere quindi piu attento e frequente. £d ecco come va 
legato un amo ad occhiello: 

Sistema a doppio nodo 
n sistema del doppio nodo 
va usato principalmente con 
gli ami piccoli e per i pesci 
di poco peso. Consiste nel-
l'infilare 11 capo del filo li
bero nelTocchiello dell'amo 
facendolo sopravanzare di 
alcuni millimetre nell'ese-
guire un cappio nella parte 
sopravanzata (vedi flgura 1), 
nei far passare l'amo entro 
il cappio (flgura 2). net 
bagnare la legatura e nei ti
rare con forza — in modo 
cbe 11 nodo si serri bene — 
il capo di filo destinato a 
fungere da lenza tagliando 
invece la parte eccedente del 
capo libero-

Flc 1 

Fir . t 

Per l e g a r e 
un amo con 
il sistema del 
nodo scorsoio 
occorre: 
1) fare un oc
chiello alia 
e s t r e m l t a 
d e l l a ienza 
destinata ad 
- o sp i tare -
l'amo e ripie-
gare verso la 
lenza il capo 
libero c o m e 
mostra LS fl
gura n. 1 
2) - una volta 
eseguito ;'oc-
chieilo. (figu-
ra n. 1>. ruo-

tarlo attorno 
al gambo dell'amo ed al due capi della lenza (fig, n. 2> con 
le dita della mano sinistra mentre pollice ed indice della 
mano destra tengono fermo amo e fili ed il medio aiuta le 
dita delta mano sinistra a ruotare i'occhiello. 
3) dopo aver eseguito 6-8 giri di filo attorno al gambo del
l'amo e ai due capi tirare leggermente il filo che funge da 
lenza. tirare piu forte il capo libero, serrar* il nodo ttrando, 

Fir- l Fir. 2 Fir. 3 

Sistema a scorrimento 
II nodo a scorrimento nei caso 
di ami ad occhiello si usa so-
prattutto per ami grossi e per 
la pesca dei pesci forti. Per 
eseguirlo si opera cosi: a) si 
inflla una o due volte il capo 
libero nell'occhiello dell'amo 

in modo che sopravanzi alcuni centimetri; b) si attorciglia il 
- capo passato nell'occhiello destinato a fungere da lenza poi 

lo si fa passare nell'anello, lasciato dal fllo presso I'occhiello 
deH'amo, si serrano le spire, e si tirano con forza i due capi 
in modo da serrare deflnitivamente 11 nodo. Per maggiore 
sicurezza prima di serrare deflnitivamente il nodo si pud far 
passare il capo libero in una delle spire (vedi flgura). 

Giuntura dei fi l i 

1 
Pub accadere. 
mentre si sta 
pesca ndo. cbe 
per una qual
siasi ragione 
la l e n z a si 
s pezzi in due 
troncom. In 
questo c a s o 

per ncongiungere Ic due parti bisognera ricorrere a un nodo 
a scorrimento. Per fario occorre: • 
1) sovrapporre i due capi con pari lunghezza 

' 2) ripiegare ed arrotolare sui fili ritornando Indietro 
3) dopo cinque sei giri infilare le eetremita libere. l*una oo-
posta all'altra tra i due fili 
4) bagnare e tirare con forza tagliando poi 1 pezzi iautfii Ivm-
di figura in alto). . 
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