
PAG. 6 / v a c a n z e lunadi 31 luglio 1967 / F U n i t a 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiU 

f P/cco/f consigli per i cineamatori in ferie \ 

| Con la cinepresa | 
| movimenti lent! ( 
§ Non si tisi a sproposito lo « zoom » - (Jwilita. rendimento 5 

| e prezzi di maccliitw <la presa e proiettori - Riprendere 2 

= col cuore e col cervello. prima ancora die con gli occhi | 

Se ll binomio nmcchine 
fotograliche-vacanze e ormai 
mscindibile nnche in Italia. 
quello cinepresa vacanze ha 
raggiunto, sul piano delle 
vendite, vertici incredibih 
Hastu mettere il naso dentro 
un negozio di otticn per ren 
dorsi conto di questa situa 
/lone. La passione per la ci 
nepresa nei mesi da aprile 
ad agosto, esplode ad ogni 
hvello di pre/70. Si ucqui 
stano cineprese da 1*5 2(» mi 
la lire, fino a quelle da mez 
/o milione e passa Molti 
appassionati. travolti da un 
inconseio legume con la pel 
hcola, si indebitano per un 
anno o due e rinunciuno an 
che a quindici giorni di vn 
ean/.e pur di avere in maim 
un apparecchio che dia loro 
plena soddisfazione. Le sta 
tistiche, anche questa volta, 
parlano chiaro. in Italia. 
ogni anno, vengono girati 
circa 25 rnilioni di metri 
di pellicolu a passo ridotto. 
Ogni venti famiglie — sem-
pre secondo le statistiche — 
c'e una cinepresa dentro la 
quale passano almeno tre 
bobine all'anno. Si pub giu-
rare — come per le macchi-
ne fotografiche — che due 
di queste bobine vengono 
sicuraniente utillzzate du
rante le vacanze. 

e coitcorsf 
C'e -poi da tener conto del 

fatto che proprio nel perlo-
do estivo, si svolgono la 
maggior parte dei concorsi 
e dei festival nazionali ed 
internazionali per i cineama
tori. Sono quindi molteplici 
gli element! che contnbuisco-
no a tener desta 1'attenzio 
ne dell'appassionato nel pe-
riodo estivo. Fra cineatna 
tori e fotoamatori c'e que
sta strana differenza: 1 pri-
mi non appena in possesso 
delle apparecchiature neces-
sarie cercano di iscriversi 
ad un fine club (le federa 
•zioni itahane dei cineamato
ri sono due, la Fedic e quel-
la collegata all'ENAL) per 
partecipare con i loro lavori 
a qualche manifestazione, 
mentre i fotoamatori riman-
gono, salvo casi eccezionali, 
degli isolati. La spiegazione 
del fenomeno e abbastanza 
scmplice. Le fotografie, una 
volta stampate, possono es-
sere fatte passare di mano 
in mano e costituiscono la 
« creazione » flnita del foto-
grafo; per i cineamatori, in-
vece, la « creazione » e flnita 
solo quando riescono a fare 
vedere, magari montata e 
sonorizzata. la loro pelli-
cola. 

La differenza di costo fra 
le due attrezzature (quella 
fotografica e quella cinema-
tografica) e notevole. Ad un 
fotoamatore di regola, oc-
corrono una buona macchi-
na fotografica. una tank per 
lo sviluppo e un ingrandi-
tore di prezzo medio. Ad un 
cineamatore oororrono una 
cinepresa di buona qualita. 
un proiettore. una moviola 
per il montaggio. una incol 
latrlre ecc. Ecco quindi la 
tendenza dei cineamatori a 
riunirsi in gnippo. Inoltre, 
solo associandosi, si pub ave
re la possibility di vedere 
proiettati i p ropn film, du
rante i festival, in nonnali 
sale cinematograflche Ne.s 
sun cineamatore venimente 
appassionato dimentica, poi. 
che p ropno da una delle 
sue organizzazioni Ua Fedp 
razione italiana cine-club» 
sono usciti registi come Ol-
mi, Quilici. Antonioni. Fina 
Cosi. fare del cinema a pas 
so ridotto. diviene *pesso 
una palestra di esereitazione 
in vista di ben a l tn tenta-
tivi e Va hobby » si trasfor-
ma quasi senipre in un fa»-
to di cultura di notevole por-
tata. 

Comunque. la partenza dei 
novelli eineasti avviene seni
pre, come dicevamo. in mo-

| do banale e comune. Si ac 
: quista la cinepresa, di so 
; lito nel periodo estivo e si 
: fanno le prime nprese du 
i rante le vacanze. II resto. 
: v e n a piii tardi. A noi. qui. 
: interessa p ropno questa pn-
i ma fase che e la piii comu 
; ne a tutti ma anche quella 
I che riserba le maggion sor 
; prese all'appassionato sprov 
! veduto. Anche questa volta 
: suddividiamo le mdicazioni 
; fra chi deve acquistare an 
j cora 1'apparecchio e chi. in 
• voce, ne e gia in possesso 
; da qua'.che tempt) 
: Per gli acquisti e bene ri 
: volgersi ad un negoziante di 
• fiducia. possibilmente a quel 
• lo dove. «ia qualche tempo 
| fa. abbiamo acquistato la 
I macchina fotografica Sara 
i bene tener presente che se 
i il negoziante e propno di 
• fiducia si potra acquistare 
• da lui anche una cinepresa 
• di occasione <per comincia 
i re basta>. Non vi fate subito 
: ten tare dall 'apparecchio nuo 
• vo, carico di bottoni e con 
• gegni per voi completamen-
j te sconosciuti! Con fi<V80 mi-
• la lire si puo acquistare una 
: buona cinepresa fomita di 
: tutto il necessario. Oggi. an 
: che le cineprese di prerzo 
• piii basso hanno l'esposime-
[ tro incorporato (serve a mi-
S surare automatioamente la 

luce) e fanno quasi tutto da 
iole 

Anche nel settore cinepre 
r>e, l prodotti sovietici .sono 
piu che appre/zabili. ("e una 
:inepresa. la «Quarz» che 
ha tre o quattro diverse ve 
locita di scorrlmeiito della 
pellicula I ton lo scorrimen 
to veloce si ha la npresa 
•J1 rallentatore e vimversui, 
lo « /com n per avvicinarsi 
al so^getto, il contametri ec 
cetera II prez/o IHJII arriva 
alle 70 mila lire. Anche I 
prodotti giapponesi sono di 
buon hvello e l prey/i sono 
accessibih. Le cineprese te 
tlesche sono un po piu co 
stose ma anche mighori 
Non bisogna dimenticare, pe-
r6, che la prima cinepresa 
puo anche essere un appa 
recchio da 20 30 mila lire. 
Lit strada per imparare a 
maneggiare bene l'upparec 
chio non e lunga, ma tutti i 
cineamatori, dopo il primo 
anno, cambiano la loro mac-
china per averne una mi-
gliore. Tenuto conto di que-
sto fatto il primo acqulsto 
pub, quindi, essere anche di 
proporzioni moduste. Ci so
no poi le cineprese di gran-
de hvello: le « Canon » (giap
ponesi), le « Bolex Paillard » 
(svizzere), le « Nizo » (tede-
sche). le « Eumig » (austria-
che). I prezzi per queste 
macchine superano le 100 
mila lire. 

Ricordate, comunque, che 
acquistando una macchina 
nuova si ha diritto ad lino 
sconto notevole sul pre/.zo 
di hstino. E ' un diritto che 
non risulta sancito da nes-
suna legge scritta, ma sta-
bllito dalla consuetudine. In 
alcuni negozi si possono ot-
tenere sconti che hanno del 
favoioso: perfino il 50"» sul 
prezzo di Hstino. Sulla que-

QwMta cin«pr»t» glappoiMM wta 
pctlicole da 8 mm. del at*t*ma 
«ingl«. 

stione, ogni tanto. sorgono 
polemiche violentissime. ma 
il problema dello sconto e 
ormai un dato di fatto. Per 
questo farete bene, prima 
deH'acquisto. ad informarvi 
dei pre/zi in due o tre ne 
gozi diversi. 

50.000 

Dopo la cinepresa (ricor-
date che oggi tutte le cine
prese sono buone. non ci 
sono piii cineprese che non 
vanno per niente e che pos 
•>ono costituire una vera e 
propna truffa e cineprese 
che vanno meravighosamen 
tel occorre il proiettore! E* 
consighabile, pero. acquista 
re quest'alt ro indispensabi 
le aggeggio al ritorno dalle 
vacanze. Anche per i proiet-
ton , il discorso e simile a 
quello delle cineprese. Ci so
no proiet ton di prez/o me
dio e proietton che costa-
no cifre elevate. Per avere 
un buon proiettore non si 
pub, comunque, scendere as 
solutamente al di sot to di 
50 mila lire. In questo prez 
zo sono compresi degli ot-
timi proietton italiani fab 
bricati a Tonno. Con dieci-
quindici mila lire si pos 
sono acquistare nuoni proiet 
tori sovietici. austnaci . giap 
p< >nesi 

Fmo a questo momento, 
sia per le cineprese come 
per i proietton, abbiamo par-
lato dei formati 8 mm e 
«sniper 8». esoludendo di 
projMMito il Ifi mm che n 
i'hiede attrezzsiture co<;tosis-

Oltre ai proietton che sta 
v.imo lllustrando sopra. ve 
r.« Mino dei piii perfezio 
n.»ti e con la possibility di 
eonori/zare I filmetti girati 
U loro prezzo. comunque. 
si a^smi dalle 70 al'.e 160 
mila lire. Sono perb, appa-
recchi in grado di dare gTan 
di soddisfaaioni all'appassio-
nato Bisogna dire che. og-
gettivamente. fra un film ot
to millimetn o superotto so-
norizzato e uno muto. la 
differenza e dawero gTande. 
Per sonorizzazione si inten-
de. non !«olo l'applicazione 
alia pelhcola di un commen-
to parlato, ma anche di un 
sottofondo musicale. In que
sto settore. si distinguono, 
per praticita e bonta di prez
zo. i proiettori italiani e au-

st naci Dimenticavamo di ag-
giungere che la sonorizza
zione del film pub essere 
efTettuata in casa da qual-
siasi cineamRtore un po ' 
esperto 

« Zoom » 
e r/prese 

Ed ora vediamo di dare 
qualche utile conslglio a co-
loro che sono gia da quulche 
tempo in possesso dell'appa-
recchiatura e che si prepa-
rano a fare grandi cose nel 
periodo delle vacanze. La 
prima regoletta da ricorda-
re e quella di tenere ben fer-
ma, durante le rlprese, la 
cinecamera. Un ottimo me-
todo per raggiungere questo 
nsultatu o quello di fare uso 
di un buon cuvalletto. Chi 
e in possesso di una cine
presa fornita di « zoom » ha, 
di solito, il benedetto vlzio 
di usare lo « zoom » in ogni 
cosa e per ogni occasione. 
E ' bene, invece, ricordare 
che lo « zoom » ha una sua 
precisa funzione: quella di 
« carrellare » verso un sog-
getto come se ci awicinas-
simo per guardarlo meglio. 
Al di fuori di questa fun
zione (della quale non bi
sogna comunque approfitta-
re) lo «zoom» non deve 
essere utilizzato. Un altro di-
fetto molto grave di tanti 
cineamatori 6 quello di muo 
vere continuamente la cine
presa come se per dare la 
sensazlone del movimento 
fosse necessario sventaglia-
re a destra e a sinistra la 
macchina. Molti, ancora abi-
tuati con l'apparecchio foto-
grafico, si mettono in posi-
zione di ripresa e chiedono 
al soggetto (in genere un 
bambino o una donna) di 
camminare verso la macchi
na. Poi, accorgendosi di 
quanto sia noioso questo ti-
po di ripresa, muovono la 
cinecamera dal basso verso 
1'alto o viceversa e da de
stra a sinistra e viceversa, 
tentando di rendere « anima-
ta » e vivace la loro registra-
zione su pellicola. 

Non bisogna, invece, mai 
dimenticare che il «movi
mento », nel cinema, e all'in-
terno dell 'inquadratura e non 
all 'esterno. Non e. insomma, 
muovendo la macchina in 
ogni senso che si avra una 
buona ripresa. II segreto sta 
nel cambio dell'inquadratu
ra: da Iontano, da piii vici-
no. da vicinissimo ecc : dal-
l'alto, da dietro, di fianco 
ecc. Se si riesce a fare, in-
torno al soggetto, una spe
cie di balletto, sempre cam-
biando inquadrature e tenen-
do la macchina fermissima, 
.successivamente, in sede di 
montaggio, si avra la possi
bility di collegare i diversi 
piani e i diversi movimenti 
ottenendo, cosi, una vera e 
propria sequenza cinemato-
grafica con risultati dawero 
sorprendenti per un comu
ne cineamatore. 

Se siete gia un po ' esperti 
rtcordatevi, se volete realiz-
zare un buon documentario. 
di buttare giii. a casa. pri
ma d* partire. una specie 
di canovaccio delle riprese 
che volete fare e una specie 
di brevissimo soggetto che 
vi servira da guida. Anche 
per il cinema d o abbiamo 
gia detto per quanto riguar-
da la fotografiai cercate di 
evitare le cose banali e car-
tohnesche. Cercate. insomma. 
di dare alle riprese un'mi-
pronta particolare. Non do 
vete riprendere quello che 
nprendono tutti . ma cerca
te di vedere le cose, intorno 
a voi, con i vostri occhi e 
la vostra sensibilita. Inoltre. 
non vi contentate mai del 
superficiale! Cercate di a ca 
oire» cib che vedete e che 
intendete riprendere. Pone 
tevi di fronte alle cose ten
tando con la cinepresa. di 
scoprirne il senso. la nasci 
ta e le motivazioni umane. 
tradizionah. psicologiche ecc 
Solo in questo modo potrete 
reahz7are buoni filmetti da 
proiettare agli amici duran
te 1'inverno senza fare sba 
digliare o addormentare nes-
suno 

Con la pellicola a colon 
non dimenticate di cereare 
i soggetti che abbiano un 
minirno di colore anche se 
tutto cib che ci ciroonda 
ha molto piu color! di quan 
to non si pens! normal men 
te Ricordate. inoltre, che le 
pelhcole 2^8 mm vanno uti-
hzzate da due pani dopo 
sette metri e mezzo di pelh 
c»ua, cioe. si deve apnre la 
macchina. girare la bobma 
e imDre.ssionare la l t ra met a 
del film. Per le pelhcole « su 
per 8 "> il problema non si 
none perche l cancat«>n non 
hanno bisogno di essere toc-
cati ed utihzzano 15 me tn 
di pellicola in un'unica solu-
zione Come per le macchi 
ne fotografiche anche per le 
cineprese bisogna fare atten-
zione affinche siano preser-
vate dagli urti violenti e fo-
derandole e coprendole con 
un oanno morbido. per la 
montagna. Per il mare, ba-
stera il solito sacchetto di 
plastica per impedire alia 
sabbia e alia salsedine di 
penetrare nei congegni del-
l'aoparecchio e sugli obiet-
tivi. Anche le cineprese. co
me le macchine fotografiche. 
durante Testate non vanno 
mai tenute direttamente al 
sole in posizione di riposo. 

W. Settimelli 

Agosto e il mese icfea/e per 

visitare la Ville Lumiere 

A passeggio per 

strade e piazze 

della Parigi ignota a molti turisti 
Diffidote della ((Paris la nuit)) che W offrono certe agemie • Le due isole della Senna - // complesso architet-
tonko della piazza dei Vosgi • Vis/fofe Montmartre al mattino - Le ore in cui respirare I'((aria)) della citta 

SI riparano la balls cita di mattone a ardasii della Piazia dei Voigl 

Un groppetto di glovani turisti sosta davanti alle tradizionali ban carelle che t'inconlrano tui Lungo Senna 

Per evitare di smorrirsi 
Appena arrivati a Parigi e opportuno pro-

curarsi una pianta della citta con l'indica-
zione delle linee del metrb e degli autobus, 
e anche una guida dei monumenti. Si pos
sono acquistare in qualsiasi libreria, ma in 
ogni caso tutte le indicazionl utili vi pot run-
no essere date daU'Uflicio nazionale di m-
formazione per il turismo (Champs Elysees 
127, telefono BAL 18-20) o dall'Ufficio infor-
mazioni del Commissariato generale al tu
rismo (Venue de l'Opera 8, telefono OPE 

II metro e il mezzo piu rapido per andare 
da un punto all'altro della citta til bighetto 

costa franchi 0,55 > Se pero si vuole ammi-
rare la citta, si possono prendere gh autobus 
o i taxi (tassa fissa di franchi 1,50 per la 
messa in moto, piu la tarifla al chilometrof. 

Vi sono anche delle guide particolarmente 
interessanti: la Guida verde Michehn (con 
informazioni storiche generah), la Guida 
Julliard di Parigi, che fornisce una grande 
quantita di informazioni sui ristoranti, i ca
barets, le diverse attrazioni e le loro tariffe. 
la Guida di Parigi mistenosa (editore Tchou) 
molto documentata sui misten <piccoli e gran
di) della capitale 

I ristoranti che consigliamo 

SERVIZIO 

E' difficile consigliare indirizzi di risto
ranti parigini. Ecco tuttavia qualche sugge-
rimento: 
• « L E PROCOPE »>, Rue de I'Ancienne Co-
medie 13 ((>•). Cucina classica francese: da 
15 a 20 franchi. Vi si danno convegno i gran-

» di spint l del 1700: da Diderot a Voltaire, 
da Danton a Marat. 
• « BRASSERIE DE L'lLE SAINT-LOUIS ». 
Quai de Bourbon 55 (4 >. Cucina alsaziana 
innaffiata di birra. Circa 15 franchi. 
• «LE BATEAU-LAVOIR». Place des Ab 
besses 18 (181). Cucina della regione di Di-
gione. Notevoli il polio al vino e i rognoni 
di vitello. Circa 15 franchi 

• « LE BOEUF A L'ESCAMOTE ». Rue des 
Blancs-Manteaux 13 (4 ). Specialista nello 
spettacolo-aperitivo. A mezzogiorno (specia-
hta bistecca piccante e salsiccia) 10 franchi 
tutto compreso per quattro purzioni. 
• « PARIS-BAR CHEZ SEBILLON ». Avenue 
de Neuilly 20, a Neuilly-sur-Seine (metrb da 
Porta Maillot). Un piccolo bistrot con cu
cina campagnola e eittadina per 10-15 franchi. 
• «HOTEL DE NORMANDIE*. Rue de la 
Huchette 12 i 5 ) Couscous e cucina orien-
tole. Delizioso per 10 franchi. 
• «LA TALMOUSEw. Rue Laplace 1 (5->. 
Per 12 franchi cucina del Mezzogiorno del
la Franeia. 

PARIGI, luglio 

Parigi nel mese d'agosto: 
gh abitanti della capitale 
francese che vi lavorano in 
estate affermano (e a ragione) 
che e il solo periodo dell'an
no durante il quale si possa 
circolare facilmente per le 
strade. E vi e di che- in ago 
sto Parigi e un deserto, una 
citta morta, un allevamento 
di turisti. Dunque, bisogna 
approfittarne per passeggiare 
a piacimento nella Ville Lu
miere. che apre le sue brac-
cia all'tunico straniero e gli 
rivela alcuni dei suoi segreti 

Solo che visitare Parigi e 
una cosa che non si miprov-
visa e la peggior maniera di 
approfittare del languore del
la citta consisterebbe senza 
dubbio neH'afhdarsi alle pro 
poste di certe agenzie turisti-
che, piu avide di sottrarre. 
per esempio, lire ai visitato 
n italiani che di aiutarh a 
comprendere cio che pompo-
samente vien chiamata « l'ani-
m a » della capitale francese: 
il suo cielo, le sue strade, le 
sue piazze ed anche i suoi 
n souvenirs ». 

In altri termini diffidate 
dalle otferte troppo allettanti 
a base di « Paris la nuit ». dei 
gin turistici pubblicitari. Non 
servirebbe a niente neppure 
passare un mese a Parigi se 
ci si fidasse ciecamente delle 

guide uffictah Ecco invece al 
cum suggernnenti che vi per 
metteranno di prendere un 
contatto piacevole e diretto 
con la citta. 

II punto di riferimento. la 
partenza e l'arrivo di tutti i 
percorsi turistici e la Senna, 
questo fiume lento, gngio e 
maestoso che scorre sot to u-
na trentina di ponti. In mezzo 
alia Senna, due isole, ricche 
di passato storico: l'lsola del
la Citta. con Notre Dame, la 
cattedrale gotica. a un'estre-
mita e, daH'altra. la Santa 
Cappella, questo gioiello, ve 
ro ricamo di pietra racchiu 
so nella cerchia dell'antico 
palazzo di Giustizia 

Ma. piu che per i suoi mo 
numenti. l'lsola della Citta e 
bella per l suoi lungo fiuini. 
soprattutto per quello «del 
Fiori » dove ogni giorno si 
tiene un mercato pieno di 
profumi e di colon Sua so 
rella, l'lsola S Luigi. e di 
per se stessa un monumen 
to storico eiascuna casa e 
una vecchia costruzione e le 
piii antiche nsalgono al XVI 
secolo. 

Posta al centro di Parigi. 
l'isola S. Luigi ha goduto per 
lungo tempo di una vera au 
tonomia, che si manifestava 
in particolare nel fatto che i 
suoi abitanti non pagavano 
imposte al municipio. situa-
zione prtvilegiata che non du
ra piii ai nostri giorni... 

Baveno 

In villeggiatura 
a cercar cristalli 

I H geodi » sono delle forma-
zioni nunerali molto interes
santi. ncercate soprattutto da 
naturahsti e da collezinni^ti 
Si tratta di cavita, di vana 
grandezza e di forma grosso 
ianamente sferica. racchiuse 
nell'interno di rocce di vano 
tip<i Le pareti di queste ca 
vita sono tappezzate fittamen 
te da cristalli che hanno for 
me svanate dipendenti dalla 
loro composizione chimica 
Generalmente i « geodi » ven 
gono tagliati secondo un pia 
no equatoriale. e in tal modo 
si mette in risalto la fiabesca 
bellczza dei rageruppamenti 
di cristalli. 

In Italia 1 • geodi» non so
no molto comunr i piu famo 
«i. comunque. sono quelli del 
Veronese, che contengono an 
cora un po' di acqua, cioe di 
quelle molecole di H20 ecce 
denti quelle necessarie alia 
formazione dei cristalli all'm 
temo del « geixle B • ogni f n 
stallo contiene una determi 
nata quantita di mole< oie rii 
acqua. chiamata appunTo « ac 
qua di cristalhzzazione». ad 
e.-empio, per ogni molecola di 
cnstallo di gesso vi *ono ben 
<=ette molecole di acqua di en 
stalltzzazionev 

Molto meno noti di quelli 
veronesi. ma scientificamente 
piii interessanti. sono I « «eo-
di i* di bavenite. che si trova-
no appunto nei bei marmi ro-
sati che si estraggono dalle 
pendici del Monte Camoscto. 
presso la localita runstica ed 
idroterapica di Baveno 

Posta sulle coste occidentah 
del Verbano, questa graziosa 
eittadina e annualmente meta 
di molt! turisti e villeggianti. 
che si godono il • relax » tipi-
co delle villegglature lacustri. 
e spesso lo associano alle ef-
ficaci cure idropiniche. La 
maggior parte di quest! ospm 
non sa che a pochi chilometn 
potrebbero trovare una delle 
formazioni cristalline piii am-
bite da tutti coloro che amano 

le unure\edibili bellez7e della 
natura 

Con un po' di fortuna non 
dii\rebne e « e r e difficile tro
vare un <• geode •» di bavenite 
e la fatira spesa eventualmen-
te per la ncerca sarebbe am-
piamente compensata dalla 
gioia di possedere quei grazicv 
<=i batufloli di cnstallo. ton-
deggianti. formati da aggrega-
ti a forma di ciuffo o di ro-
si-tte fibrose, raggiate o la 
mellan 

Le baveniti sono costituite 
di calcio. allumimo. berillio. 
idrogeno. s i imo. o^sigeno, piu 
moietole di acqua di cnstal-
li7zazione 

Questi pre7io«i •* geodi ». fi 
nora di «olo mteresse scienti 
flro sono «tati scoperti da! 
p.os»ro Ertore Artini. che li de-
scriss t. e li denominb Per 
molTi ar,m si penso che foi"-
ro f-sclusivi della zona gramti 
fern di Bait-no. ma nel 1922 
ver.nero s ropem anche in Ca 
liforma nella zona di Mesa 
Grande, nel 1940 furono tro 
vati anche in Svizzera, a Mt.t 
\H N'era iGngionn e a Casac-
cia. in s<-guit() ne furono tro 
vati anche a Beura e a Villa 
dossola Recentemente alcuni 
« geodi » di bavenite sono sta 
ti trovati anche nel Devonshi 
re <Inchilterra» 

Quale che sia la distnbuzio-
ne geografica di queste inte
ressanti formazioni minerali. 
i «geodi » di Baveno sono i 
piu belli e quelli di maggiori 
dimensioni I nostri letton 
che si trovano o tntendono an
dare per le ferie a Baveno o 
nelle vicinanze. non si lasci-
no sfuggire l'opportunita di 
cereare le baveniti: saranno 
un raro omamento della casa 
e il pm gradito ricordo di una 
buona villeggiatura. 

L'Oltrepb povese, ricco di suggestion] artistkhe e gastronomkhe 

Una « Svizzera » 
a sud di Mi lano 

Molti e belli i castelli medioevali, ma bisogna andarseli a cereare: 
non esisle una guida - Abbaiie, altreschi, po!7i ruspanti e mi genuini 

• - - 1 

Dura la 
Tesoreria 
coi turisti 
britannici 

LONDRA i.a'-o 

II governo bntanmco ha de 
ciso di « dichiarare guerra » 
ai turist: rht* e\adono I rego 
lamenii deila Te««irena. che 
vietano l'esporta7ic»ne di sum 
me sujjenon A TO sterlme 
•circa f.7 ni.i.i l i r e ail'anno 
a persona 

Gh addeT': a', n.ntrollo dei 
< ambi i fun7:onan doga 
r.ali *• del servi7io imrr.tgrazio 
r.e h.irr.o ricevuto ;n qr.esti 
s:u>rni nuuve isxruz-or.. che 
mirano a rendere pui se\ero 
:1 con'ro'.lo vaiutano alle fron 
tiere Is deci^ior.e di lr.fensi 
ficar*- i control'.: e il frutto 
di un accurato STUO.O della 
s:tuaz;one compiuto da esper 
ti della Tesoreria 

Da questi studi e emerso 
che ntch ultimi sei mesi som 
me fmo a f*Ki mila sterlme 
(circa un mihardo di lire) so^ 
no state esportare illegalmen-
te da turisti e viacgiaton. 

Fmo ad ora. i funzionan 
doganah si erano hmitati a 
confiscare le somme di dena 
ro eccedenti le 50 sterlme a 
persona piu 15 sterlme per 
spese supplementan di viag 
gio (circa 2fi mila lire) D'ora 
innanzi ogni caso di evasione 
verra sottoptwto ad indagine 
e sara fatta una denuncia al
ia nrociins per eventual! pro 
ctdimenti giudi/ian 

DAL CORRISPONDENTE 
PAVIA, i„c t 

Ecco ad un'ora di macchi 
na a sud di Milano. U .Sviz 
Tera N'o. non a nord. a sud 
Una s-.i77era fatta non di sj 
earette e cioccolata e for-
magcio. ma di polh ruspan'i . 
di «alami di maiale. di ris<)Ti! 
con funghi. di vim senium 
In comune con la C'onfedera 
zione elvetica 1 prati. 1»» val 
late, i monti 

E" l'Oltrepo pavese Appen 
nmo lombardo quasi scono 
v i u t o E' la riserva d'ossige-
no per le citta indus 'nal: del 
Nord :ntisirhite dallo s,i:cg 

P« rrorrere le valh d*»ll'01 
irepo e un jjoco c-ome ur.<» 
cacr:a al 'esoro rif<T di n:.i 
cevol: sorpre«e la sooperia 
di piatti e cioi dei quali non 
si suppor.t- pjii 1 esistenz^i ri 
trovare tt-stimonianze ^'oru he 
-.nsospettare. nposare lo sguar 
df> su pr.r.Mrarni do!t; e aro 
for.d: 

Pun sarnhrare facile p<>rsia 
da «aeph.tnt » turiMuo n. i 
basta ver:re da qi»-»e nar'i 
una vii'.ta per c« •mpr'-ndere 
come I lombardi abbiano in 
giustamente iKn<»rAto per lun 
eo 'empo una zona ad un tiro 
di schioppo dalle loro citta 
Per la verita va nconoscmto 
che non molto e stafo fatto 
perche l'Oltrepo fos«e cono-
snnto e che solo ora si co 
mmcia a propagandarlo, a vol 
te con iniziative piuttosto di 
scutibih e molto provmctah 

Tanto per fare un esempio 
non esiste una guida per i 
numerosissimi castelli medio-
evah che si tneontrano in 
ogni rocca e tra I quali e da 
segnalare quello di Zavattarel 
lo. quello di Pozzolgroppo. 
quello di Cigognola. di Val 
verde. di Montalto. 

Per chi ami gli itlnerari ar
tist ici sara piacevole incon-

trare I'Abb.i/ia di S Zacca 
na . eretta intorno al MiUe r 
che sj trova nella vaile del 
I'Aruive-ta a jxtchi chilometn 
da Sahce Terme: oppure l'ab 
ba7ia di Sant "Alberto di Bu 
trio s(,pra God:asro. databilt-
intorno al 1074 e nella auale 
si possono amrnirare affre 
schi quattrocentes< hi Ta\«>Ie 
dell.i stessa i'p<H-a si trovano 
nellf chiese di Zavat'arello e 
di S Maria della Versa 

Q-.ir sta. per vimmi capi, la 
« via deH'arte » o'.trepadana. 
ma ad essa si pub affiancar 
ne un'altra imeno eletta ma, 
in t»-mpi di soiisiu-azioni. non t 
rr.ei.o nobile» i<% t via dei vi 
ni e dei ub i » 

E' m corso in tutto l'OItre 
p<i 1"'. Fstate sjastronomica » 
n*-; rnrs<> della quale, a turr.o. 
i d-.vcrsi paesi presentano i 
o:atti tipi ' i e sfnusitr il ca ! 
Ifrifurin prevede per il 3 set-
'emhre il polio ruspante con 
fiir-j:h: locali alia cacciatora 
• pre/zo W)0 hret rt Valverde. 
per il lo settfmbr*1 a Zavat 
tartllo s; potra mangiare. con 
Wf> lire un brasato ci>tto in 
due giorni successivi per 2 
ore al eiorno. a Brallo di Pre-
eola il 17 settembre presenta 
zione dei cannelloni al forno 
• 350 lire* ed mfine. il 24 set
tembre. a Varzi la merenda 
con siiame di Varzi e torta 
di mandorle (500 lire la tor
ta • II tuttct da annaffiarsi 
ron barbera. bonarda, butta-
fuoco. sangue di giuda e bar-
bacarlo. oppure ct>n i vini 
bianchi pmot, riesling, corte-
se. moscato e malvasia Per 
futti i gusti e per tutti gli 
stomaci 

Una cacvia al tesoro, dice
vamo; una caccia che pub 
compiersi nell'arco di un 
« week-end ». di una sola gior-
nata 

Claudio Grtppi 

Di 1 route all'Isola S Luigi. 
sulla nva destra del fiume. 
vi e il bel quartiere di Ma 
rais; lo attraversano strade 
strette dat nomi ricchi di fa 
scino: via Vecchia del Tem 
plo. via dei Mantelli Bianchi 
e conducono ad alcuni dei 
piu celebn ediiici della capi 
tale. Al suo centro vi e la 
belhssima piazza dei Vosgi. 
contornata sui quattro lati da 
un insieme unico di edifict di 
stile antico. tutti in mattom 
rossi e ardesia La piazza fu 
costruita eompletamente negh 
anni tra il lfi05 e il 1(512, cib 
che le conlensce una straor-
dmana unita di stile 

Abbanduniamo ora la Sen
na e saliamo verso la collina 
di Montmartre, sorniontata 
dalla chiesa pseudo-bizantina 
del Sacro Cuore Pochi sanno 
che questo monumento del 
cattivo gusto fu costruito. a 
partire dal 1880. grazie ad 
una sottoscrizione che 1'arci-
vescovo della capitale lancib 
con lo scopo ufficiale di « la 
vare i peccati commessi dai 
parigmi » durante la Comune 
del 1871, linsurrezione popo 
lure che venne schiacciata da 
una borghesia feroce durante 
la « settimana di sangue » 

E" meglio visitare Montmar 
tre al mattino- la «But te» . 
cioe la montagnetta, rivelera 
piu facilmente l suoi segreti 
le sue scalinate, l suoi stret 
ti passa»gi dai niun coperti 
di edera. le sue piccole vi 
gne. Piuttosto che la piazza 
del Tertre, accaparrata dai 
pittori senza talento, sara me 
glio cereare la piazza Emile 
Goudeau. straordinario pez 
z«'tto di paese al centro dei 
nunori della grande citta 

Piii a nord ancora. al hmi 
te tra Parigi e Samte Ouen 
• una circoscnzione mtinicipa 
le comunista di penferia). al 
la porta di Clignaneourt, si 
trova il celebre Mercato delle 
Pulci. aperto solamente il sa 
bato. la domenica e il lune 
di straordinario addensa 
mento di piccole baracche do 
ve si vende ogni sorta di og 
ge'ti aniichi. dai piii autenti 
< i ai piu falsi senza parlare 
fit u'h >t'ih>l all 'ana aperta do
ve s! neuo'iano favolosi affa 
ri fli vestiti usati. ferramenta. 
(o:i«vioni in«-(>mi)lete di nvi 
Me e cosi via Al mercato del 
Je Pulci vi sono anche alcu 
«ti piffoli ristoranti da cui 
si setitimo tis^ire nostalgici 
suoni di fisarmonica e dove 
si mangiano le mighon pata-
le fntte della capitale. 

Altn quart ien. altre sorpre 
se a flue passi vi e l'aristf> 
cratito Seitun«> Arrondisse-
ment tvi si trtivano gli Inva 
hdi. Campo di Marte e le 
abitaziom dei ncchi), ed ec 
ro Saint Germain des Pres, di 
cui e ben nota la leggenda 
e un DO' meno la realta Die 
tro il Boulevard di Saint 
Germain si trova un angoli 
no deli7ioso. la piazza di Fur 
stenberg. dove nel secolo 
sf orso. il pittore romantieo 
Delacoix aveva il suo studio, 
una piccola piazza modesta 
*• rotonda. illuminata dalle 
sfere iuminose del suo unico 
lampione E' di nf>tte che bi 
sogna respirarvi un po" di 
calma se si viene dalle ter 
razze affollate dei grandi caf 
fe di Parigi 

Che visitare ancora? Tutto 
naturalmente. il Louvre e la 
Torre Eiffel. 1'Arro di Trion 
fo de l'Etoile e quello del 
Trocadero, all'entrata delle 
Tuilenes; e tl Panteon sulla 
colhna Sainte Genevieve, il 
quartiere delle Halles o quel 
lo della Bastigha .. 

Tutto. bisogna visitare. tut
to- ma non dimenticatevi! Co
me dice la canzone, l'« aria 
di Parigi» si respira al mat
tino di buon'ora o alia sera. 
dopo che sono scese le tene 
bre Ed ora, buon viaggio.. 

Raymond Pradine* 


