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si apre la caccia 
Vecchi problemi 
e nuove 
prospettive 
ANCHE in materia di ca-

lendari venatori si sono 
volute calpestare le autono
mic regionali, impedendo piu 
razionali aperture tecniche. I 
commissari governativi non so
lo hanno impugnato le leggi re
gionali che tendevano ad in-
serire il concetto della cac
cia per specie anticipando al 
19 agosto l'apertura della cac
cia alia migratoria (quaglie, 
tortore), come ad esempio 
aveva fatto la Regione Tosca-
na, ma addirittura si e giunti 
ad impugnare la posticipazio-
ne della caccia alia stanziale 
come e avvenuto in Emilia ed 
in altre regioni. 

Gli atteggiamenti assunti dai 
commissari di governo non so
lo denunciano una preconcet-
ta faziosita antiregionalistica, 
tendente a creare difficolta al-
le iniziative regionali indipen-
dentemente dai contenuti, ma 
dimostrano con tali posizioni 
1'assoluta incompetenza tecni-
ca e legislativa in materia di 
caccia. Infatti l'anticipazione 
della caccia, rispetto al detta-
to del testo unico. agli « esta-
tini ». rappresenta una neces-
sita tecnica e sportiva (come 
avviene in molte altre nazioni 
europee dove si esercita que-
sto tipo di caccia). nel rispet
to del principio che l'esercizio 
venatorio va esercitato quando 
la selvaggina e presente e ma-
tura. 

Eventuali restrizioni all'ab-
battimento di questo tipo di 
selvatico possono essere pre-
se in considerazione nel perio-
do primaverile, quando abbia-
mo la trasmigrazione in cerca 
dell'habitat idoneo alia ripro-
duzione. Ma e forse troppo ri-
chiedere ad un commissario 
di governo tanta lungimiranza 
quando pud trincerarsi dietro 
la legge che stabilisce la 
apertura generale della cac
cia aU'ultima domenica di 
agosto e quando non vi e la 
minima disponibilita a ricono-
scere che le Regioni hanno 
assunto piena potesta legisla
tiva indipendentemente dalle 
leggi-quadro nazionali. 

L'assurdo ancora maggiore 
lo abbiamo pero quando si im-
pedisce addirittura la posti-
cipazione della caccia alia 
stanziale (lepre, fagiano, star-
na) anche in quelle regioni do
ve e stato istituito in tutto il 
territorio il «regime di cac
cia controllata ». E qui siamo 
oltretutto ad un assurdo giuri-
dico. Infatti il testo unico del-
le leggi sulla caccia da facol-
ta ai comitati provinciali di 
operare restrizioni e postici-
pazioni nell'esercizio vena
torio. 

L'orientamento di molte Re
gioni di posticipare l'esercizio 
venatorio alia stanziale al 16 
o al 19 settembre e cosi sta
to vanificato. giungendo al-
l'assurdo di costringere i cac-
ciatori ad abbattere un selva
tico non maturo. La caccia al 
fagiano e alia pernice dovreb-
be iniziare non prima della se-
conda quindicina di settembre, 
mentre la caccia alia lepre 
dovrebbe essere ulteriormente 
ritardata per giungere maga-
ri. per quest'ultimo selvatico, 
ad una chisura che pud supe-
rare il mese di dicembre. 

Tutto cio sottolinea ancora 
una volta la giusta posizione 
dei parlamentari comunisti. 
posizione che 6 anche di al
tre forze politiche e di tutte 
le associazioni venatorie, di 
denunciare il colpevole ritar-
do del governo per giungere 
ad una legge quadro che rifor-
mi la legislazione venatoria e 
sancisca nel rispetto del det-
tato costituzionale. la piena 
autonomia delle Regioni. 

L'altra osservazione che vo-
levo fare in materia di calen
dar! venatori c lo scoordina-
mento manifestatosi fra le Re
gioni stesse. So che vi era sta
to piu di un tentativo di giun
gere. fra le Regioni del Cen
tre Nord. ad un unico calen-
dario. ma gli sforzi fait: non 
hanno corrisposto alia aspet-
tativa. E' pur vero che ci so
no alcune condizioni oggettive 
diverse fra regione e regione 
(diversita che fra 1'altro po-

tevano essere considerate e 
recepite) ma le possibility di 
convergere erano molto mag-
giori, perche un accordo sul 
calendario venatorio sarebbe 
stato altamente apurezzato da 
tutti i cacciatori. E' questo un 
obiettivo che va perseguito 
con maggiore tenacia e perse-
veranza perche riveste grande 
valore politico. Facendo teso-
ro della esperienza, anche ne-
gativa. che abbiamo di fron-
te, e necessario promuovere 
una larga consultazione ed un 
ampio dibattito fra tutte le 
categorie interessate che per-
metta di giungere per il pros-
simo anno a delle convergen-
ze fra il maggior numero pos-
sibile di Regioni. sia sui con
tenuti delle leggi regionali sul
la caccia che sui calendari ve
natori. 

La battaglia per le autono
mic e problema di tutti i gior-
ni, essa otterra i maggiori ri-
sultati nella misura in cui si 
sapranno determinare le piu 
ampie convergenze politiche e 
sociali. Anche la battaglia per 
giusti contenuti di politica ve
natoria e parte integrante del
la lotta piu generale per le 
autonomie e per le riforme. 

Enzo Mingozzi 
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Un codice del Trattato di caccia di Oppiano 

Nuova apertura sofferta e caotica per le gravi responsabilita degli organi governativi 

Piena autonomia alle Regioni 
e unita di tutti i cacciatori 

La salvaguardia del patrimonio naturale e la difesa degli equilibri ecologici legati alia battaglia per una 
nuova legislazione venatoria nazionale e regionale - H ruolo determinante dell'associazionismo venatorio 

L'alba di domani segnera nel
la maggioranza del territorio 
nazionale. l'inizio di una nuova 
stagione di caccia ed anche da 
queste colonne noi vogliamo for-
mulare a tutti i cacciatori ita-
liani I'augurio di prammatica: 
«in bocca al lupo! ». 

Fuori dagli svolazzi romanti-
cheggianti di certa copiosa. de-
cadente pubblicistica venatoria. 
per restare insomma ad occhi 
aperti sulla nuda e cruda realta, 
occorre dire che quella di do
mani sara l*« apertura > piu sof
ferta di questi ultimi anni, dei 
quali del resto non si puo avere 
nostalgia. 

Si e aggravato per incuria 
e responsabilita degli organi del 
potere pubblico il quadro gia 
preoccupante del dissesto am-
bientale e faunistico. in omaggio 
ad una politica che risponde 
unicamente agli interessi della 
speculazione e del privilegio ed 
alia logica del consumismo. an
che venatorio. Una politica che 
distrugge. talvolta in modo ir-
reversibile. i delicati equilibri 
deU'ecosistema ed attacca per-
cid direttamente lo stesso equi-
Iibrio psicofisico dell'uomo. Sul 
piano normativo e accaduto di 
tutto fuorche quanto occorreva 
per un ordinato e civile anda-
mento dell'esercizio venatorio. 

Cio che l'alba dell'c apertura » 
riserba ai cacciatori e difficile 
a dirsi. non tanto sul piano delle 
soddisfazioni di carniere che sa-
ranno certamente ancor piu ma-
gre. quanto su quello della indi-
spensabile serenita con la quale 
dovrebbe essere garantito il rin-
novarsi di questo evento. per 
I'enorme massa di cittadini che 
coinvolge e quindi per I'intricata 
matassa di piccoli e grandi pro
blemi che esso suscita dai punto 
di vista civile e sociale. 

Enorme e infatti il disorienta-
mento. il malessere. la «rab-
bia » in cui centinaia di migliaia 
di cacciatori sono stati gettati 
da un inestricabile quadro nor
mativo che sembra piuttosto vol-
to a «punire > la massa degli 
appassionati, piu che ad uno 
sforzo di razionalizzazione e di 
rinnovamento com'era legittimo 
attendersi da ciascuno degli am-
ministratori locali. Uno sforzo 
c\6k teso a mitigare gli effetti 
di quella politica governativa. 
pluridecennalc. sorda ad ogni 
istanza di riassetto democratico 
del settore e che nel concreto 
elude i problemi della possibile 

saldatura fra I'esplicarsi di que-
sta attivita di massa del tempo 
libero e gli interessi della di
fesa e ricostituzione degli equi
libri della Natura. 

Ne a questa miglior sorte 
della caccia italiana sono gio-
vate e giovano le elucubrate 
analisi psicosociologiche. oggi 
tanto di moda. e le interessate 
mistificazioni dei falsi natura
list! o dei naturalisti a «senso 
unico >: quello antivenatorio. 
Salvo che in alcune regioni ove 
gli amministratori locali. nel 
solco di un'antica tradizione de-
mocratica e popolare hanno da-
to il segno, con atti concreti. di 
voler seguire anche per la cac
cia una hnea di politica venato
ria piu moderna ed avanzata, si 
toma infatti a caccia carichi di 
balzelli. spesso assai onerosi. a 
causa del fatto che il giusto 
principio della caccia controllata 
e stato preso largamente a pre-
testo per grosse operazioni spe
culative: soggiogati da mecca-
nismi burocratici defatiganti. in 
un'atmosfera awelenata dai io-
calismi piu assurdi. da muraglie 
e frontiere invisibili ma di una 
realta esasperante; con un pri
vilegio che trova ancora largo 
spazio per il suo inesauribile ap
petite 

Sarebbe tuttavia profondamen-
te errato volgere la nostra indi-
gnazione. la nostra legittima pro-
testa. come taluni interessata-
mente fanno. verso l'ordinamen-
to regionale anziche verso coloro 
che lo hanno costantemente con-
testato. che ne hanno con ogni 
mezzo limitata e lesa l'autono-
mia, che non hanno approntato 
e varato le leggi necessarie al 
nuovo assetto regionale dello 
Stato. che gH hanno negato i 
mezzi finanziari nel quadro di 
un disegno di chiara marca con-
servatrice. tendente a contenere 
le spinte riformatrici che sal-
gono da ogni" settore della so-
cieta. 

Anche la confusione. l'incer-
tezza e la crisi imperanti nella 
caccia e su questa nuova * aper
tura » sono da ricendursi a que
sto disegno. a queste responsa
bilita i cui amari frutti si 
possono cogliere fra le righe di 
numerosi. di troppi calendari 
venatori. Queste gravi respon
sabilita del potere cenlrale non 
assolvono comunque. ma semmai 
aggravano. quelle di molti am
ministratori regionali e provin
ciali che con analoga ottusita 

e mancanza di volonta politica. 
non hanno colto quanto di nuovo 
vi e da affrontare anche nel 
campo dell'attivita venatoria 
per portarvi ordine e giustizia 
ed hanno purtroppo preferito in-
fierire fiscalmente sui caccia
tori, erigere incredibili ed ille-
gittimi steccati. legalizzare la 
speculazione. salvando comun
que gli interessi del riservismo. 
Magari sciacquandosi la bocca 
di naturalismo e di ecologia. alia 
stregua dT quei petrolieri, tanto 
ben trattati nel nostro Paese. 
che mentre ci ammorbano l'at-
mosfera col benzopirene delle 
raffinerie. ci in vita no poi a 
consumare la Ioro benzina < piu 
pulita >... 

Anche su di essi incombe la 
responsabilita di aver lasciato 
pericolosi spazi ai mestatori del 
qualunquismo. ai ncmici delle 
autonomie locali: tanto vivaci 
pure nel corso delle vicende e 
delle polemiche che hanno por-
tato a molti di quei veri e propri 

mostriciattoli di calendari vena
tori che si conoscono. 

In primo piano tuttavia balza 
evidente la grande responsabi
lita degli organi governativi per 
non aver provveduto, a tre anni 
dalla costituzione delle Regioni. 
al varo di una legge-quadro che. 
nello assoluto rispetto delle au
tonomie regionali, sancisce al-
cuni principi di fondo per con-
sentire un nuovo inquadramento 
dell'esercizio della caccia, nel-
l ambito dei problemi relativi al
ia difesa degli ambient! naturali 
e della fauna e quindi impri-
messe una svolta radicale alia 
fallimentare linea di politica ve
natoria sinora seguita. 

Una legge di principi generali 
che dia un taglio netto alle 
unghie sempre piu acuminate 
della speculazione agrario-riser-
vistica e ponga fine alle aggres-
sioni chimiche che inquinano 
l'arid. il suolo e le acque per 
far luogo ad una programma-
zione democratica dell'uso del 

territorio, sulla base di nuove 
strutture tecnico-faunistiche e 
naturalistiche che rispondano a 
precisi interessi pubblici: a quel-
li della collettivita nel suo in-
sieme e dei cacciatori in quanto 
tali. 

E' essenziale soprattutto. af-
finche queste misure si rendano 
di possibile attuazione. che si 
diano alle Regioni piu mezzi 
finanziari: quelli appunto neces-
sari per porre mano alia ristrut-
turazione pubblica del territorio 
agrario-forestale. per far fronte 
alle enormi spese di costituzione 
e di gestione delle strutture fau-
nistiche e naturalistiche. per la 
attuazione di una nuova disci-
plina venatoria razionalizzata ai 
fini della sua compatibility con 
la difesa degli ambienti natu
rali e della fauna selvatica. Alia 
istituzione cioe di una nuova 
dimensione della caccia nel suo 
rapporto con la Natura. 

Questi mezzi oggi sono insuf
ficient!'. addirittura risibili. Si 

Consigli utili 
Ouesto e un vademecum 
VMchio quanto il mondo, si 
puo dire, :ondito e ricon-
dito in tutte le salse, ma 
non sara cosa inutile, so
prattutto per i c novellini », 
ripassarlo alia vigilia del-
l'apcrtura. 

• Educazione e prudenza sono le 
prima dotl di un buon cacciatore. 
La caccia b uno sport e come tal* 
de»e asaare intesa: non dimtnticate 
mal che aveta tra la man] un'arma 
mlcidiale cho pu6 dara la morte. 

• La vostra asione di caccia non 
dave mai esaara di intralcio o di 
disturbo asli altri cacciatori. 

• Non sostara a meno di 100 ma-
tri da un cacciatora gia apposlato. 

• Se il vostro cane ha atsato un 
selvatico • vol lo aveta sbagliato, 
aveta il diritto di andara a ribat-
terlo sanza esaare disturbato dasli 
altri cacciatori. 

• I I vostro cane in fenna non 
deve essere awicinato da altri, se 
prima voi stesai non avata date 
rautorizzazione. Nel caso che ab-
baltiate un selvatico alzato dai cane 
di go altre cacciatore, la preda 
spetta a occsfalrlmo i l quale • te-
nalo a rastituinri cortescmeata la 
cartucca aparatav 

• Sc un selvatico viene abbattuto, 
nessuno dave avvicinarsi a cercarlo 
so non 4 stato invitato a larlo dai 
cacciatore che lo ha ucciso o te-
rito: se I'animala viane raccolto da 
altro cacciatore, questi • tenuto a 
consefnarlo a colui che ha sparato. 

• Abbiate sempre il massimo ri
spetto per la proprieta altrul, te
nuto conto che cacclate su terreno 
di altri e soprattutto della colture 
che sono costate fatica al coltiva-
tore, eid per evitare incresciose 
raazioni. 

• Spostandovi sul tarreno di cac
cia tenete I'arma in spalla con le 
canne rivolte verso il cielo; mai a 
bandotiera in posizione inclinata od 
oriczontale, ci6 ad evitare che par-
tendo un colpo accidentale. possiate 
colpira chi vi sta vicino. Se piove 
tenete il fucile con le c»*ne rivolte 
verso il basso e in posizione di 
sicura. 

• Nella caccia vagante, portate il 
fucile con le canne appossiate alia 
spalla e rivolte verso I'alto. 

• Nal bosco tenete il fucile con 
una sola mano e con l'altra sco-
state gli arbusti ed i rami che vi 
si parano Cinanzi. In tal caso le 
canne vanno tenute o verso il basao 
o verso I'alto. mai in posizione 
orizxontale. Tenet* U mano del 

La verita delle cif re 
La mania di voler parlare 

<fi caccia a tutti i costt, e di 
volerne parlare in mamera 
«giornalistica», dando cioe 
delle « notizie », fa fare a mol
ti clamorose «gaffe*. A di-
stinguersi in questa ucorsa* 
ci sembra sia un redattore di 
agemia, di cui (per il fatto 
che i servizl di agenzia non 
sono solitamente flrmatl) non 
conosciamo il nome. 

Costut, con Vincompetema 
e la superficialita, purtroppo 
comune a pareccht, che pur 
vogliono cimentarsi in questa 
materia, dopo «preamboli * 
di un'infantilismo dtsarman*e, 
usa tuffarsi nel campo delle 
cifre. Sentite Vultima: «In 
particolare, ogni cacciatore 
spende annualmente — in 
media — 486 mlla lire cosl 
auddivUe: oltre 33 mlla lire 
par il mantenimento del ca-
awe 10 mlla lire per 11 rlnno-

vo della licenza: 3 mlla lire 
per l'assicurazione obbligato-
ria contro i danni a terzi e 
per la quota associativa; 200 
mi la lire per l'acquisto di al-
meno 2 mlla cartucce (a cen
to lire l'una) per tutte le 84 
battute di caccia. concesse 
ne] corso dell'anno venatorio 
che dura all'incirca 7 mesi; 

«Complessivamente pertan-
to vengono acquistate ogni 
anno 3 miliardi 600 mila car
tucce per un to tale di 360 mi
liardi di lire; sono versati al
io stato per la concesslone 
delle licenze, circa 18 miliardi 
di lire; 5 miliardi e 400 milio-
ni sono richiestl per 1'asslcu-
razlone contro gli infortuni; 

10 mila lire per manutenzione i 18 miliardi 1'armo sono spesi 
e il rinnovo del fucile (calco-
lando che un fucile dura al-
meno 10 anni); 30 mila lire 
per rinnovo vestiarlo; 200 ml
la lire per spese d: trasporto, 
carburante, pernoltamento. 

«A queste spese vanno ag-
giunte le quote associative 
(non qualificabili) che 11 sin-
golo cacciatore esborsa per 
poter esercltare l'attlvlta ve
natoria nelle zone controllate, 
molto diffuse speclalmente 
nelle regioni centro-scttentrio-
tiali. 

dai cacciatori italianl per la 
manutenzione e il rinnovo del 
fucile; le spese di trasporto 
e di pemottamento assorbono 
360 miliardi; 54 miliardi sono 
spesi In vestlario e inflne per 
il solo mantenimento (in un 
anno) dei 600 mila cani da 
caccia occorrono 60 miliardi 
di lire*. 

Quanto siano strampalate 
queste cifre ognuno pud giu-
dicare, tenendo presente che, 
trattandosi di cifre medie, 
per ogni cacciatore che, come 

ve ne sono tanti, per non di
re la stragrande maggioran
za, spenda annualmente po-
che diecine di migliaia di li
re, un altro deve sptndere 
poco meno di un milione. Ma 
il dalo piu interessante ci 
sembra quello delle caitucce 
sparate dai milione e ottocen-
tomila cacciatori (questa la 
cifra su cut si basa il no
stro). Recentemente un gior-
nale mitanese, che non i cer-
to tenero con i cacciatori, ha 
scrttto che tun miliardo e 
mezzo di cartucce sono trop-
pe per la fauna italiana» e 
su questa affermazione si i 
sviluppata una polemica nella 
quale & intervenuto il Comi-
tato Nazionale per la Conser-
vazione della Caccia, sostenen-
do che in Italia si produco-
no annualmente circa 500 mi-
lioni di cartucce (200 miliont 
a livello industrial* e 300 mi-

lioni caricate dagli armaioli), 
delle quali 100 milioni verreb-
bero sparate nel tiro Trap e 
Skeet, mentre un altro buon 
quantitative verrebbe consu-
mato nel tiro al piccione, alio 
storno ecc. Dunque le cartuc
ce sparate sarebbero meno di 
400 milioni. Come si vede, per 
arrivare ai 3 miliardi e mezzo 
ci corre un bel po\ 

Non sappiamo dove Vano-
ntmo estensore delle note di 
agenzia sia andato a prendere 
i svoi dati, ne possiamo dire 
se egli & o no in buona fede. 
Certo i comunque che queste 
cifre, che qualche giornale 
antivenatorio ha ripreso. faL 
sano la realta e portano ae
quo al mulino di coloro che 
vogliono addossare alia cac
cia tutte le responsabilita del 
«disastro ecologico a nazio
nale. 

braccio portante sul ponticelto del-
I'arma, in modo da evitare che un 
qualsiasi arboscello possa insinuarsi 
tra i grilletti e far part ire un colpo. 

• Non puntare mai all's infrasca-
ta >, non battere mai con le canne 
neU'intento di scovare o far frul-
lare qualche selvatico. 

• Durante le soste scaricate sem
pre il fticile a pretendete lo stesso 
dai vostri compagni. 

• Nal bosco evitate di gettara moz-
ziconi di sigaretta accesi o fiammi-
fari. Se accendete un fuoco, abbiate 
poi il buon senso di spegnerlo, 
magari sotterrando le braci. 

• Quando dovete superare un pas-
saggio difficoltoso scaricate il fu
cile. E* vero che e'e la sicura, ma 
togliere le cartucce * piu... tran-
quillo. 

• Ad ogni colpo che sparate nel 
momento di ricartcare I'arma, date 
un'occhiata all'interno delle canne, 
potet* evitare cosi che I'arma. se 
ostntita da un qualsiasi corpo estra-
neo da voi non notato prima, vi 
scoppi tra la mani. 

• Non appena avete finito di cac-
ciare, oppure allorche salita sul 
mezzo di trasporto. la vostra prima 
preoccupaxione deve essere quella 
di scaricare I'arma. 

• tn case tenete fucile (scarico) 
e cartucce in un luogo sicuro, pos-
sibilmente chiuso a chlave, in ma
ni era da evitare che bambini o 
altre persona incompetent!, to ne 
impossessino. 

• Abbiate la massima cura del vo
stro fucile. Pulitelo ben* alia fine 
di ogni giomata di caccia, anche ae 
non aveta sparato alcun colpo. 

• Sparato solo quando siete sicuri 
di poter colpire mortatmente il 
selvatico, mai troppo vicino o trop
po lontano. Non cercate il • bel 
colpo lungo »: il piu delle volte a 
un colpo perduto o un colpo che 
ferisce soltanto I'animale il quale 
andra a morire lontano; sara on 
animate perduto par voi a per gli 
altri. La distanza ragionevole oltre 
la quale non conviene mai sparare 
e di circa 40 metri. 

• Quando il selvatico • a tiro, 
prima di sparare « accompagtiatelo > 
con le canne, sopravanzatelo dello 
spazio che riterrete opportune per 
fare beraaglio a sparate senxa far-
mare I'arma. Ricordate che sono 
« colpl abegtiati » quelli tiratl trop
po avanti al eetvatico che fugge. 
dietro o eotto di esso. 

• Fissate aompre il luogo In cut 
avete visto cadere II selvatico col-
pito « racatevl a raccoglierlo aublto. 

• Non laaciate •offrire la aelvag-
gina ferita. Ucddetela sobito. 

• Un vero cacciatora non tpara 
mai alia selvaggina al covo ma la 
snlda otfrendole la poeeibilita dl 
•alvarai con la fuga o can il vol* . 

tratta, ancora oggi, delle bri-
ciole di quei tre miliardi che il 
iMAF assegna alle Regioni, al 
cospetto di quei ben 25 miliardi 
che 1'erario dello Stato introita 
dalle tasse di concessione e che 
non si ha mai il piacere di sa-
pere quali altre attivita vadano 
a finanziare, mentre si assiste 
alio spreco di enormi aliquote 
di pubblico danaro per il finan-
ziamento di enti e attivita asso-
lutamente inutili, finalizzate sol
tanto agli interessi del cliente-
lismo dei gruppi di potere demo-
cristiani. 

Di tali maggiori mezzi alle 
Regioni vi e invece assoluta-
mente bisogno (ed e anche que
sta una battaglia per dare con-
cretezza alle autonomie locali), 
per sanare gli squilibri esistenti 
fra una regione e l'altra, fra 
l'una e l'altra provincia sul pia
no delle strutture cui e legata 
la sorte di ogni stagione di 
caccia. 

Una legge che contempli. pure 
fra altri, questi pochi basilari 
principi farebbe giustizia delle 
speculazioni. dei locah'smi degli 
aUbi coi quali si giustifica la 
facile ricerca di mezzi nelle 
tasche dei cacciatori dopo che 
gia essi hanno pagato le prc-
scritte tasse governative, delle 
cosiddette invasioni dei caccia
tori di una provincia piu c po-
vera » in altre. che piu saggia-
mente amministrate dalle forze 
democratiche di sinistra, sono 
maggiormente dotate di struttu
re faunistiche che consentono. 
se non un paradiso venatorio. 
almeno alcune maggiori soddi
sfazioni di carniere. Finirebbe-
ro cioe tutte quelle deprecabili 
situazioni che invece anche que-
st'anno i cacciatori dovranno 
pesantemente subire. 

Per realizzare questa politica 
e quindi. oggi piu che mai ne
cessario una forte spinta uni-
taria dei cacciatori per la con-
quista di una nuova legge sulla 
caccia che sostituisca finalmen-
te 1'attuale T.U.. e di leggi re
gionali quali strumenti fonda-
mentali per riorganizzare l'eser
cizio venatorio. Leggi che coor
dinate fra loro affrontino in 
concreto i problem! della difesa 
deU'ambiente. dell'organizzazione 
del territorio ai fini della prote-
zione della fauna e dell'esercizio 
controllato della caccia. 

Un importante ruolo in questa 
battaglia pud e deve assolverlo 
l'associazionismo venatorio: es
so e tempo che saiga a piu alti 
livelli di impegno «sindacale>. 
che qualifichi maggiormente la 
sua fumdone con precise e con
crete iniziative politiche e di 
massa. usando, rafforzando ed 
estendendo i preziosi strumenti 
unitari che si e dato. per collo-
carsi in un ampio schieramento 
di forze democratiche che gia 
si e mobilitato e che e neces
sario mettere in campo per con-
trastare con successo il passo 
agli speculatori ed awiare. con
tro ogni mistificazione. un pro-
cesso nuovo che veda, insieme 
alio sviluppo economico e demo
cratico del Paese, affrontati e 
risolti i problemi deU'ambiente 
e del futuro stesso dell'uomo. 
nella prospettiva di un nuovo 
assetto della societa. 

Per l'immediato. noi confidia-
mo che amministratori. corpi di 
vigflanza e quanti altri hanno 
competenza civile e penale nella 
materia, consapevoli delle inne-
gabili tension! e delle incon-
gruenze, anche legali, con le 
quali si d giunti aU'apertura del
la caccia 1973, si adoprino con 
senso della realta affinchg ai 
cacciatori. come spesso accade. 
oltre al male ed al malanno non 
carta addosso anche il prover-
biale uscio. 

Giuseppe Risfori 

pensioni 
La morte 
del fratello 

J' VI scrivo in mer l t oad 
una pratica di pensione 
che in tend o inoltrare al 
competentl uffici. 
" A seguito della morte dl 
mio padre, awenuta in 
guerra nel 1917, mio fra-

• tello invalido percepl la 
pensione. Alcuni mesi fa 
mio fratello e morto. Ora. 
essendo anche io Invalido 
tanto che, come tale, per-
ceplsco la pensione, posso 
beneficiare della reversibi-
llta? 

FILIPPO COLETTA 
Casarano (Lecce) 

Indubbiamente liai diriU 
to alia pensione di reversi-
bilitd. A tal fine ti consi-
gliamo di inoltrare la rela-
tiva domanda alia Direzio-
ne Generale delle pensioni 
di guerra. Via della Stain-
peria, 8 - Roma, allegando 
il certificate di morte di 
tuo fratello, il certificato di 
matrimonio dei tuoi geni-
tori, il tuo certificato di 
nascita nonche il certifica
to rilasciato dall'Ufficio Di-
strettuale delle imposte di-
relte per ottenere Vasse-
gno di previdenza. 

Mancano 
225 contributi 

Da piu di un anno e 
mezzo mia moglie Zedda 
Assunta ha inoltrato alia 
sede dell'INPS di Cagliari 
domanda di pensione per 
vecchiaia. Fino ad oggi non 
ho saputo ancora niente. 
Volete darmi una mano? 

IGNAZIO MORROCU 
Monserrato (Cagliari) 

Ci risulta che il notevole 
ritardo nella definizione 
delta pratica di tua moglie 
e dipeso dai fatto che pres-
so la sede dell'INPS di Ca
gliari sono risultate inte
state a Zedda Assunta tre 
posizioni assicurative con 
discordanze anagrafiche fra 
di loro, ragion - per cui 
VINPS ha dovuto procede-
re a svariati accertamenti 
conclusisi solo di recente. 
Ti precisiamo che alio sta
to attuale risultano versati 
nell'assicurazione comune 
in favore di tua moglie nu
mero 462 contributi setti-
manali dai 1932 al 1942 e 
come agricolo solo due an
nate, quella relativa al 1966-
1967 e quella relativa al 
1967-68 per complessivi 186 
giorni pari a 93 settimane. 
In totale ha versato 555 
contributi (462 piu 93). Per 
il diritto a pensione di vec
chiaia ne occorrono 780 e 
percib ne dovra ancora ver-
sare 225. Ni d'altra parte 
essa pud presentare do
manda di pensione per in-
validita in quanto non ha 
Vanno di contribuzione nel 
quinquennio precedente la 
domanda. Stando cos} le 
cose VINPS, che a quanto 
ci risulta nei prossimi gior
ni rispondera direttamen
te all'interessata, indubbia
mente autorizzera tua mo
glie a proseguire volonta-
riamente l'assicurazione al 
fine o di raggiungere Vanno 
di contribuzione nel quin
quennio precedente la do
manda per una eventuate 
richiesta di pensione per 
invalidita o di completare 
i 780 contributi settimanali 
(15 anni), requisito mini-
mo contributivo previsto 
per poter ottenere la pen
sione di vecchiaia a 60 an
ni di eta se uomo e 55 se 
donna. 

Disposto 
il pagamento 

U 21 aprile 1972 mi per-
venne una lettera con la 
quale il Direttore della Se
de dell'INPS di Caserta mi 
comunicava la sentenza 
del Tribunale di S. Maria 
C.V. del 9-2-1972 concernen-
te la condanna dell'INPS a 
riconoscere il diritto alia 
mia pensione per invalidi
ta richiesta fin dai settem
bre 1964. Alia distanza di 
oltre un anno dalla sen
tenza non e comprensibile 
come non mi vengono an
cora llquidati gli arretrati. 

TOMMASO ROMANO 
Caserta 

A causa delta brevita del
lo spazio concessoci abbia
mo sintetizzato il piu che 
possibile, della qual cosa 
le chiediamo scusa, la sue 
lettera indtrtzzata al di
rettore della sede dell'INPS 
di Caserta e per conoscen-
za al nostro giornale. 

Indubbiamente ella sara 
gia stata informato delta 
definizione della sua pra
tica ed acta gia ricevuto 
un acconto alle sue spet-
tanze. Ad ogni buon fine 
ecco le notizie: 

Ella risulta gia titolare 
delta pensione di vecchiaia 
(VO n. 50000522) fin dai lu-
glio 1969. 

Inoltre ella 6 anche tito
lare della pensione catego-
na VF n. 117918 del 1. gili-
gno 1969 a carico del Fondo 
di Previdenza per i tele. 
fonici. 

A seguito della liquldazio-
ne della pensione per inva
lidita, con decorrenza 1. no-
vembre 1964, il pagamento 
della pensione di vecchiaia 
n. 50000522 che avrebbe do
vuto essere revocato e sta
to sospeso solo con effetto 
dall'l. luglio 1973. 

In attesa delle operazioni 
di conguaglio e stato di
sposto il pagamento in suo 
favore di un acconto di 
L. 266.000 relativo ai ratei 
di pensione per invalidita 
a lei spettanti. La rima-
nente somma sara liquidata 
non appena ella fara per-
venire alia Sede dell'INPS 
di Caserta la dichiarazione 
allegata al mod. IVS 13 che 
le lia inviato la sede stessa. 

Assegno per 
i superstiti 
! II fratello di mio marito. 

Cibei Antonio, presto ser-
vizio nell'ex esercito au-
stro-ungarico durante la 
guerra 1915-1918 sul fronte 
italiano. Avvalendosi della 
legge n. 263 del marzo 1968, 
a suo tempo, egli si rec6 
personalmente al Consolato 
Generale d'ltalia in Capo-
distria dove, in presenza di 
un impiegato, firmd la do
manda per aver diritto alia 
somma di lire 60.000 an-
nue. In data 31-1-1971 mio 
cognato morl senza aver 
mai ricevuto alcuna liqui-
dazione. Spetta ai fami 11a-
ri qualcosa? Ai congiunti 
interessa anche sapere qua
li document! devono alle-
gare alia domanda da con-
segnare al Consolato. 

TERESA PAGNANELLI 
Giulianova (Teramo) 

Le precisiamo innanzi 
tutto che il diritto alle li
re 60.000 annue previste per 
gli ex combattenti della I 
guerra mondiale, & subor
dinate al Cavalierato che, 
ci auguriamo, fosse gia in 
possesso del suo defunto 
cognato all'atto della ri
chiesta dell'assegno. I fa-
miliari superstiti aventi di
ritto al detto assegno, tl 
quale compete fino ad un 
anno dopo la morte del 
beneficiario (nel nostro ca
so fino al 31-1-1972). sono 
la moglie ed i figli. Le con-
sigliamo, intanto, di far 
presentare al piu presto 
possibile dai familiari aven
ti diritto a) Consolato Ge
nerale d'ltalia in Capodi-
stria, la domanda per Vas-
segno corredata del certi
ficato di morte di suo co
gnato Cibei Antonio e. nel
la domanda, indicare i fa
miliari aventi titolo all'as-
segno. Sara poi cura del 
Consolato comunicare gli 
ulteriori adempimenti che 
dovranno essere effettuati 
per la materiale riscossio-
ne dell'assegno stesso. 

L'importo 
piu f avorevole 

Ho circa 58 anni di eta. A 
seguito di un intervento 
chirurgico da me subito 
nel settembre del 1968 inol-
trai all'INPS domanda di 
pensione per invalidita. 
Nel gennaio 1969 fui sotto-
posto a visita medica con 
esito negative Con 1'assi-
stenza del Patronato INCA 
feci ricorso ed attualmen-
te. dopo una ulteriore vi
sita medica, ho saputo che 
dovrei essere sottoposto ad 
un'altra visita. Poich6 11 
mio avvocato mi ha fatto 
presente che quasi certa
mente la causa e persa de-
sidererei sapere quanto 
segue: all'atto della mia 
domanda di pensione. nel 
1968, avevo versato solo 
1601 marche. Per raggiun
gere le 1820 marche (35 
anni di contribuzione) ne 
mancavano 219, vale a dire 
piu di 4 anni di contributi 1 
quali sono stati da me ver
sati successivamente ma su 
di una retribuzlone esigua 
dato che le mie residue ca-
pacita di guadagno, a se
guito dell'operazione chl-
rurgica. erano notevolmen-
te diminuite. Ora poichA 
mi e stato riferito che la 
pensione mi sara liquidata 
In base ai 3 anni migliort 
degli ultimi 5 anni di lavo-
ro. ne viene di conseguen-
za che la mia pensione sa
ra notevolmente bassa. 
Non vi sembra questo un 
slstema sbagliato? 

TOMMASO CECCAOCI 
Roma 

Effettivamente il sistema 
oltre che sbagliato i anche 
ingiusto, ni i concepibite 
che la legge non prenda in 
considerazione questi. ca
st anche se particolari. Ti 
facciamo, in ogni modo. 
pretente che quando la tua 
pensione, a norma dell'ar-
ticolo 1. della legge del 30 
aprile 1969 n. 153, sara li
quidata con I'aggancio al
ia retribuzione, se dovesse 
risultare d'importo infe-
riore a quello desunto dal
la liquidazione con le vec-
chie norme (calcolo con fl 
sistema contributivo). lo 
INPS ti mettera in paga
mento l'importo a te piu 
facorevole. 

A cura di F. VITENI 
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