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L'uomo di ogg i non e preparato ad affrontare certe condi
zioni di estrema perlcoloslta che la natura puo presentare. 
A questa scopo perclo sono sorte alcune scuole che inse
gnano a sopravvivere anche nelle situazioni piu difficili gra
zie a una buona conoscenza di alcune regole e 
all 'util izzazione a fonda delle risorse proprie e di quanta ci 
circonda. 
II proposito di questa volume e appunto quello di ist ruire 
illettore a mettere alia prova il proprio spirito di resistenza 
e la propria forza fisica. In esso vengono presi a modello 
i duri metodi di vita delle popolazioni primitive in una sorta 
di ritorno aile origini: si lrnparera cosl, attraverso un 'atten
ta lettura, a resistere nelle zone impervie, in mare , sui ghiac
ci , nel deserto, nelle foreste equatoriali , e ad affrontare 
anche incidenti e disastri con coraggio e sangue freddo. 

JACEK E. PALKIEWICZ, nato ne11942, gio rnalista, co llaborato re della «Gaz
zet ta della Sport» e di altre testate, dirige una scuola di sop ravvivenza sul 
l'Al topiano del Tes ino- Bieno (Trent ino or ientale). Estato atle ta naziona le 
di mezzofondo, ha praticato vo lo a vela e ka rate; ha comanda to il presti
gioso Stormvogef, un ketch di 24 me tri che ha collezionato vittorie nelle 
piu importan ti rega te; capi tano di lunge corso, ha navigato per alcu ni an
ni sulle navi-om bra. Ha ino ltre t rascorso alc uni mes i nel cuore dell 'Afr ica 
vivendo a stretto co nta tto co n gil indigeni e imparando il lora modo di cac
c iare; ha conosciu to Ie gi ung le asiat ic he; ha percorso il Sahara co n mezzi 
di for tuna, Ie pis te ind iane de l Canada co n sc i e racc hette. Nel 1975 ha 
attraversato da solo I'oceano Atl ant ico co n una min uscola lanci a d i sal
vataggio: 44 giorni senza rad io, ses ta nte e t imon e a vento. Nel1 984 ha par
teci pato al « Camel Trophy» in Am azzonia. 
Eautore dei seguenti volum i: Oftre ogn i lim it e e Gli ultim i Mohicani deg li 
oceani , ent rambi editi dal la nostra Casa ed it rice . 
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PREFAZIONE 
•',r, 

I)~ 

Ormai le macchie bianche sono.sparlte dalle mappe delmon
do. II capitola delle -scoperte e praticamente chiuso. [ veri 
esploratori nonesistono pili. Ma i sogni di viaggi avventurosi 
sono ancora oggi in noi come to erano nei nostri antenati. 

i
'\. 

Anni fa, dopa che avevo compiuto .la traversata dell'Atlan
tico, in.. una scuola i ragazzi mi chiesero cosa mi spingesse a 
compiere tali imprese avventurose. Non trovai immediatamen
te La risposta, rna infine spiegai che questa molla sta nell'avere 
tame e sete d'avventure. «E coste l'avventura?», insistette 
un ragazzo. 

Per trovare il significate della parola ho dovuto ricorrere 
~t all'aiuto del vocabolario, che spiegai eAvventura eil caso che 

ha del singolare odello straordinario; l'impresa pericolosa che 
attrae con it [ascino delrischio che comporta », Gia: un'im
presa rischiosa e in piu una sfida a se stessi. Da quando esiste 
l'uomo la curiosita e sempre stata pili [orte della paura. 

1~ L'uomo incomincia a conoscere il mondo dal luogo. in cui 
.e nato. Dopo, l'orizzonte si allarga, provoca, chiama, invita. 
Prima di poggiare intlmorito il piede sulla Luria l'uomo ha 
esitato. Ogni telespettatore, testimone di quella scena,ha 
vissuto la stessa sensazione. Ma improvvisamente arrivo I'in
coraggiamento .da Terra:« Armstrong, non avere paura! ». 

, Queste 'parole hanna accompagnato l'uomo per tutta la sua 
.l 

\' storia. . "
Non ave.repaura, altrimenti nori vedrai ..alcunche, niente 

proverai, niente scoprirai.Uuelli che hannopaura. del rischio 
non conosceranno mai it gusto dell'avventura, cosi come 'qu~l
liche non hanna mai sofferto la fame non conosceranno la 
gioia di mangiare. . 

« I viaggi avventurosi, simbolo di liberia di vita in territori 
sconfinati e selvaggi; sono it turismo .del futuro ». dice Vitto
rio Kulczycki dell'agenzia romana Avventure nel mondo, esper
to di viaggi nelle zone piu isolate della Terra. Questa nuovo 
filone viene offerto da espertissime compagnie tipo: II Tuca
no di Willy Fassio di Torino; International Trekking di Beppe 
Tenti, it pioniere del trekking in Italia; Globetrotter di .Tren
to 0 Club Livingstone di Torino, che.assicurano la scoperta. del 
[ascino della giungla in NuovaGuirtea odel mistero nelSa
hara. 

'1' 
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Particolarmente richieste sono le traversate dell'Alaska su 
slitte trainate da cani; le spedizioni lungo le piste selvagge 
delle Ande peruviane; it trekking in Thailandia; la discesa in 
canoa del fiume che nasce dall'Everest. 

Non si pub negare che i viaggi avventurosi aumentino an
che grazie ad una massiccia campagna pubblicitaria delle 
grandissime muitinazionali del tabaccoila R.J. Reynolds e la 
Philip Morris. La prima ha ceduto it marchio Camel per or
ganizzare gli ormai famosi 'Camel Trophy, una gara [uoristra
da nei luoghi piu primitivi del mondo. L'altra, trarnite l'agen
zia inglese Thomas Cook, organizza it Marlboro Adventure 
Travel, cioe viaggi spartani dove si dorme all'aperto, anche 
sotto le intemperie, si accende it [uocosenza fiammiferi e ci si 
nutre di bacche e radici. 

Questo manuale e' inatrizzato a tutti gli amanti dell'avven
tura e dell'ignoto, animatida curiosita. e sete di conoscere un 
mondo riceo di [ascino e di mistero: II buon viaggiatore non 
e quello ehe .si buttaciecamente nell'avventura e nelle situa
zioni di pericolo e di rischio, rna quello che sa riconoscere 
per tempo i pericolisapendo pot come evitarli. 

L'uomo preparato risolve con pia [acilita i suoi problemi 
reagendo istintivamente di [ronte all'imprevisto in modo cor
retto. Questo libra pub 'dffrire validi insegnamenti a molte 
persone: projessionisti che si spostano per, ragioni di lavoro; 
navigatori; giornalistiincercadi reportages; turistiche si re
cano in Paesi esotici; [unsionari; uomini d',affari; tecnici che 
lavorano in zone sperdute.. Offre anche un'ottima lezione di 
come vivere a contatto con la natura e come conoscere se 
stessi. 

E consigliabile leggerlo piu diuna volta per avere piu fa
miliarita congli argomenti trattati e per migliorare lapropria 
sicurezza e le capacita di sopravvivere in una situazione 
critica. 

II libro e [rutto di "esperienze personali delt"Autore e di 
quelle raccoltedurante icorsi della scuola di sopravvivenza 
a Cassola (Vicenza}, 11 programma di 7 giorni eun cocktail di 
tecniche di sopravvivertza degli 'indiani~'Ame,rica,a,borigeni  
australiani, eschimesi, nonche dell'addestramenio dei .marines 
americani: una scuola dura ed efficiente. 

La sopravvivenza peranon-puo essere appresa solo sui li
brio Quest'« arte » si impara con 'la pratica, meglio se in am
biente ostile. 

J~E.P.  

REGOLE BASE PER LA SOPRAVVIVENZA 
.'1 

f~  

1.	 Maisvolgere attivita turistico-sportiva da soli (scalate, sci, 
pesca; campeggio, escursione a piedi, ecc.), 

2.	 Vestirsi in modo appropriato alle condizioni che si devono 
, affrontare. 

~ 

3.	 Portare almeno un equipaggiamento base: coltello, -fiammi.. 
fen e fischietto. 

4.	 Riconoscere i propri limiti fisici e le capacita tecniche nel-
l l'affrontare certe imprese. 

S.	 Conoscere, almena a grandi linee.La zonadove si e diretti. 

6.	 Portare carta e bussola e saperle usare. 

7.	 Comportarsi con prudenza valutando i rischi. 

8.	 Lasciare una ,specie di programma circa it proprio.sposta
mento.	 . 

9.' Rafforzare la volonta, avere fiducia in se stessi, non' .mol.., 
lare mai. ' 

CINQUE NORME PER ,LA SOPRAVvIVENZA' 
(hi ordlne d'importanza) 

1.	 Volonta 

2.	 Riparo - Fuoco 'to, 

3., Segnalazlone 

4.	 Acqua 

5.	 Cibo 

I 
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Capltolo I	 'VOLONTA 

Gli agi e Ie comodita a cui siamo abituati fiaccano la nostra 
volonta e minano le innate capacita checi sono state traman
date da secoli di esperienze vissute·dainostri progenitori. Ora, 
noi -ci stiamo autodistruggendo perche rifiutiamo, come inu

'~' 	 

tili, tutti quei valori che ci venivano dalla capacita di svilup
pare Ie tecniche adatte asopravvivere in ambiente ostile,/ Cerchiamo allora di dimenticare Il presente, ogni tanto ri
tuffiamoci nel passato per imparare a vivere con minori esi
genze, cercando di esercitare il nostro coraggio anche in si
tuazioni apparentemente impossibili. Pensiamo con tenacia e 
fede incrollabile che se vogliamo possiamo farcela, impariamo 
a non arrenderci mai, anzi prendiamo gusto .alla lotta, non 
ripieghlamociIn noi stessi con autocommiserazione rinuncian
do in partenza, '. Non dichiariamoci ·vinti prima -di aver pro
vato a combattere, teniamo duro sempre, anche centro- ogni 
evidenza; solo COS! -sapremo riemergere da qualsiasi situazio
ne: avendo a priori la certezza di farcela, 

Queste affermazioni non sono solo un desiderio insoppri
mlbile di vita, rna anche una dichiarazione di guerra alla 
morte e. alla sconfitta, 

1 Le -doti necessarieper sopravvivere sono innumerevoli: .es
se variano dalla capacita di adattamento alia rapidita 'e sicu
rezzainella decisione, dall'ostinazione alrautoconttono~,dal
l'efficienza fisica e psichica all'insaziabile desiderio di conti
nuare a vivere comunque, nonostante una situazionedi disa
gio, dall'allenamento ad una vita disagevole alla accettazione 
di situazioni difficili, dall'abilitarnanuale nel procurarsi cibo 

,t~,	 o costruire un rieovero, allo spirito di adattamento nell'ali
mentazione. Tutto questa e. importante, rna una, sola e Ia dote 
indispensabile per sopravvivere: 1a volonta. 

e· su questa caratteristica umana dunque che bisogna far 
leva per aiutare chi si trova in. situazioni ambientali ostili, g 

l questo it fattore piu importante da tenerepresente in caso di 
~ pet Icolo. L'organismo umano, nella resistenza alle privazioni, 

ha risorse incredibill.anche superiori a quelle fisiologicamen
te stabilite. Se .non suffragate da una preparazione psicologl
ca, esse siannullano perche .I'uomo che non le ha mai messe 
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alIa prova, non sospetta neppure di esseme in possesso e ri
nuncia in partenza alIa sfida. 

Consideriamo i pericoli di un individuo il quale, per roo
tivi che esulano dalla sua volonta, si trovi improvvisamente a 
dover fronteggiare una situazione d'emergenza, Ouelli oggetti
vi variano a seconda dell'ambiente e devono essere presi in 
considerazione il piu rapidamente possibile per coordinare 
una serie di risposte adatte ad affrontarli. 

I pericoli oggettivi non sono eliminabili dalla volonta uma
na che li puo fronteggiare con I'esperienzaed i mezzi a dispo
sizione. Cisonopero anche i pericolisoggettivi, ed e impor
tante conoscerli per poterli rimuovere data che sono impu
tabili al singolo individuo e tutti si riducono a tipi diversi 
d'impreparazione, sia essa fisica sia psicologica ° pratica. 

Come allenarsl 

Vivere oggi efacile, troppofacile. Pericoli e difficolta vengono 
rimossi da mezzi meccanici, l'uomo trova tutto pronto, tutto 
risolto. II 'problema e.solo quello di imparare quali bottoni 
premere in ogni occasione. Eeeo allora che l'uomo si trova 
impreparato fisicamente, rna soprattutto psicologicamente 
quando si trova .. nella necessita di eontare unicamente sulle 
sue forze e sulle personali risorse. 

L'allenamento .che e. mancato nell'educazione .dalla nascita 
fino all'etaadulta, non si pub improvvisare ed allora le diffi
colta sembrano insormontabili e viene meno anche la forza 
di volonta: sirinuncia in partenzaa lottare perche non si co
noseono le proprie possibilita-e le proprie risorse. 

Ogni voltacheci si avvolgeinun morbido plaid osi chiede 
l'aequa a 37° per, la doccia, bisogna.ricordare che questo non 
e necessarioper sopravvivere, Come diceva caustico quel tale 
a proposito dei beneficiottenuti dal figlio durante il servizio 
militarer « Se non, altro sie abituato a ,here il..caffea tempe
ratura non ottimale». ~  certo una battuta, rna nasconde una 
verita: si e· tutti condizionati da 'abitudirii" che non sono ne 
buone ne cattive,ma diventano ·deleterie quando tisultano in
dispensabili. 

Allora e-giunto il momento di « buttare- il plaid, di lavarsi 
eon l'acqua fredd~a  e dibere· il te ». L'importante e non.. pren
dere abitudini. Bisogna essere sempre pronti ,a stare p;eggio, 
perchee facileabituarsi ·a1 meglio:. non, occorre ·allenamento. 

Spesso sinotano bambini che vanno'a scuola con berret
to, guanti, sciarpa~'cappuccio"stivali soltanto per scendere dal
l'auto del genitore chej. premuroso, porta. lora perfino la 
cartella. 

Si dovrebbe fare un patto con se stessi: rinunciare all'auto 
per distanze inferiori ai 2 chilometri. Le prime volte sem
breranno lunghi -e sprecato il tempo impiegato a percorrerli, 
poi ci si accorgera del tempo perso ai semafori 0 cercando un 
pareheggio e si godranno queste brevi passeggiate. 

Come si puo aneora allenarsi? .Tenendoci in salute, equili
b.rando la dieta,evitando it fumo gli aleoliei, ricordando 
quando si avevano verrt'anni, non, con nostalgia rna come ri
ferimento ·aIle possibilita che si vanno sprecando -ogni giorno. 

Se si programma fin d'ora un piccolo sacrificio ogni gior
no, ci si trova piu allenati e piu disposti ad accettare situa
zioni diffieili. Si PUQ rlnunciareall'ascensore, lasciare I'auto 
in garage per i piccoli spostamenti, sopportare la sete oil.cal
do.. allenarci alle scomodita, 

Chi dice: «Non dormo se non sono nel mio Ietto», dimo
stra che non eabbastanza stanco 0 .abbastanza allenato a dor
mire per terra ° nel fieno, 0 sotto una pianta. Per ibambini , 
eun gioco ediventa un privilegio od unaprova per dimostra- ' 
re che sono gia grandi. Gli adulti, invece, si lasciano .irretire 
dalle -comodita superfine fino a non .sapere .piu dove queste 

/I diventano .dannose anziche utili. 
V"I. 

L'tmpreparastone fisica e pstcologtca 

La I colpa piu grave che si pUD addebitare all'uomoe Iapigri
zia e la tendenza ad evitare .ogni. piccolo sforzo. In caso di 
necessita saranno .ripagate a caro·prezzo. Manca il fiato -dopo 
una breve salita perche si e abituati ad usare I'ascensore, Ie 
gambeci tremano per 10 sforzordopo una camminataa passo 
spedito, Un peso che, appena caricato inspalla sembra soppor- ' 
tabile,' in poco tempo sembra cresoere .a dismisura tanto da 
non. poterlo piu sostenere. Saranno da. rivedere tutteIe .abi.. 
tudini in maniera davvero seria, non in vista diuna possibile 
lotta 'per Ia. sopravvivenza 'rna anche soltanto per non ,diven· 

'I) 
tare ancora piu fragili ed ancorapiu vulnerabili.' . 

A questa tipo di impreparazione ,segue que!la eli carattere 
psieologico perche~  se ,non, si accetta "quanto .e accaduto itldi
pendentemente dalla volonta, non' si..·ecerto in· grado'di fron
teggiare. una situazione ·ostile."Se irtv~ce  si prende :atto del;.. 
l'emergenza e ci si prepara aresistere,il 'meritO. e··;delle, 
risorse ,e cap'acita .che si trovano in.noi stessi..~  ,chia~o  che 
i1 forte stimoIo psieologico sara lamolla the petmet'tera di 

~  superare il brusco passaggio dauno stato di benesseread'uno . 
d'avversita.· · 

Molto '''spesso ,non e 10 sfinimento fisico che fa, cedere,' rna 
quellopsichico, eire la « eertezza.» dinon farcela..9uesta.,-an
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goscia mentale preclude anche solo il tentativo di fare quello 
sforzo che si ritiene di non saper compiere. 

Invece una buona preparazione -psicologica deve, quando si 
presenta la sfida, farci procedere anche a dispetto dei limiti, 
con la mente tesa solo al risultato finale positivo. Non si 
insistera mai abbastanza sulla volonta di sopravvivenza della 
quale e tipico l'esempio dei soldati giapponesi sopravvissuti 
per anni, anehe oltre ilperiodo bellieo, nella giunglafilippina, 
in ambiente os tile e nemico dal punta di vista militare, Ci 
sono stati anche casi di soldati in Corea e Vietnamche, dopo 
avere affrontato difficolta inenarrabili, una volta in salvo e 
curati amorevolmente negli ospedali non sono sopravvissuti 
perche avevano perduto Ia volonta di vivere. 

l\ 

I pili clamorosi cast dl sopravvlvenza 

Quanto tempo pub sopravvivere unuomo? Ogni caso e unico, 
non esiste una risposta comune. Le -storie di chi e riuscito a 
tornare a c.asa superando situazioni disperate sono numero- . 
sissime. 

II caso piu drammatico di sopravvivenza e probabilmente 
quello che riguarda la sciagura aerea avvenuta sulle Ande iI 
13 ottobre 1972. II velivolo, finito centro un vulcano a 3.500 
metri di quota, trasportava 45 'persone, fra cui i dirigenti ei ,1 

cornponenti della squadra studentesca di rugby Old Christians 
di Montevideo,'direttia Santiago 'delCile.. Dopo70 giorni, sol
tanto 16 persone s'ono scampate alIa rnorte: per salvarsi han
no mangiato i cadaveri. .L'avvenimento ha fatto inorridire e 
discutere tutto il mondo. . 

Un altro caso 'di cannibalismoe accaduto nel luglio 1816 
nelle vicinanze della costa senegalese, I 147 naufraghi della ,\ 

fregata La Meduse,p,er 17 giorni alIa deriva suunazattera, si 
divorarono fra di loro, 

La tecnica fa enormi passi in avanti, rna il mare rimane 
sempre 10 stesso; non si e arresoall'uomo, sia a chi 10 affron
ta per lavoro, siaa chi 10 affronta perqualche sfida dicarat
tere sportivo. Affondarnenti, salvataggi miracolosi, avventure 
avvolte nel mistero ricorrono con frequenza nella storia mari
nara. Pare the. il record assoluto di sopravvivenza appartenga 
a 3 marinai russi. Nel 1954 it mercantile su cui erano imbar
cati affondo a 600:miglia',dalla costa orientale- sovietica.Ven
nero salvati dopa ben.S rnesi trascorsi a vagare SU, una zattera ,,t
nel Pacifico'. i , 

II cinese POOll Lim visse .133" giorni in Atlantica finche ven
ne raccolto da un peschereccio.·La'nave inglese Ben Lomond, 
su cui egli prestava servizio, era slata colpita da siluri tede

schi nel novembre del 1942. Poon Lim riusci ad aggrapparsi 
alla zattera, provvista di viveri ed acqua, Quando esauri tutto, 
da un chiodo ricavo un amo e da quel giorno si nutri di pe
sci crudi. 

Al contrario dei navigatorisolitari, it medico francese Alain 
Bombard non e, partito in inare per conoscere nuovi paesi. Ha 
voluto dimostrare che anche senza viveri e acqua dolce si pub 
sopravvivere. Secondo Ie statistiche, il 90 % dei naufraghi 
muore nei primi 3 giorni dopo il sinistro, quando ancora non 
si pub parlare di morte per fame e sete.. Secondo Bombard la 
gente muore per Ia paura di morire di fame. In- mare sipos
sono pescare pesci e il plancton che contiene tutte le sostan
ze necessarie per mantenere in vita I'organisrno. Il-naufrago 
volontario in 64 giorni di navigazione su un canotto pneuma
tico, YHeretique, ha perso 25 chili. ' 

Nella primavera del 1973 affondo nel Pacifico, in meno 
di un minuto, 10' yacht Auralyn coon i coniugi Marilyn e Mau
rice Bailey. Con pochi viveri ed acquarimasero per 117 gior- , 
ni a bordodi un battello di salvataggio.. Si nutrirono di pesci 
catturati con mezzi di fortuna. 

Nel 1978e vissuto 'per 74 giorni da naufrago-Ambrogio 
Fogar con ilsuo compagno di disgrazia Mauro Mancini. Due 
giorni dopo il salvataggio, assurdamente e tragicamente, Man.. 
cini rnoriva, Prima di lasciare questomondo avevaiscritto: 
«E un'esperienza che pub servire ancbe a chi non naufra
ghera mai, Cia che conta e la volonta di vivere, di non arren
.dersi e continuare. Siamo tutti su una" zattera .», 

Sei anni prima fa famiglia Robertson- rimase alIa '.- deriva 
per 37 giorni su un piccolo battellovdimostrando un'incredi
bile resistenza in condizionidisumane, ' 

Nel 1974 un marinaio russo ha vissuto una brutta avven
tura. Valery Kosjak, scagliato in mare da un'ondata mentre 
si trovava sul ponte della nave.ierimastoper 4 ore circondato' 
da pescecani. Nonostante non avesse alcuna speranza di sfug
gire alla morte, ha mantenuto la massima calma, e - come ha 
detto dopo essere stato ricuperato - tanta voglia di vivere. 

II 28"igennaio 1982 il ventinovenne Steven Callahan ha la
sciato Ie Isole Canarie toil rotta per i Caraibi a bordo della' 
sloop Napoleon 80107 lungo 7 metri, Una .settimana piu tardi, 
dopo avere navigato per 800 miglia, la barca venne urtata, 
forse, da una balena. L'americano e riuscitoa mettere in ac
qua i1 battellino pneumatico con una sacca di sopravvivenza: 
1,5 kg di cibarie, acqua per 10 giorni, fucile per la pesca SU~'  

bacquea, una radio trasmittente,distillatori solari. 'Dopa' 76 
giorni di deriva e stato salvato 80 miglia a sud di Antigua-. 
Era molto pravato,. rna perfettamente lucido nonostante un 
calo di peso, di.18 kg. 

..
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La storia della navigazione cita spesso uno. straordinario 
personaggio: William Willis. Nel 1954, all'eta di 61 anni, ha 
navigato da solo da Callao a Pago Pago: 6.700 miglia in 115 
giorni con una zattera di balsa (Seven Little Sisters), lunga 
rn 10 e larga m 6. Ha voluto compiere tale esperienzaper po
ter curare valide istruzioniper inaufraghi. II silo viaggio fu 
nient'altro che unadrammatica corsa per sopravvivere. 

Nove anni piu tardi Willisha ripetuto 1a sua rotta (Callao
Australia), coprendo questa volta 10.000 miglia in.215 giorni ·a 
bordo ,della, zattera Age Unlimited. .Nel 1968 e partito da New 
York per Plymouth can il Little One, un minuscoloyacht di 
m 3,50. Questa volta il settantacinquenne esperto marinaio e 
velista purtroppo non e mai arrivato a destinazione. 

Un marinaio della nave daguerra inglese Armidale, affon
data nel Mare di Bering, e.riuscito asopravvivere 14 ore nuo
tando con temperatura' di - 1 °C. II tempo ottimale eli soprav
vivenza nell'acqua fredda - secondo Ie statistichedella « Coast 
Guard, » americana "- e.molto pia breve" .Per esempio con + 50 
un uomo potrebbe resistere solo 2 ore; con - 5°, soltanto 45 
minuti. . 

II finlandese Ensio 'I'iira e il suo compagno, 10 svedese 
Fred Ericsson, fuggitidalla ,Legione Straniera, sono andati al
la deriva con una zattera nelMar Cinese Meridionale 'per 12 
giorni senza acqua ne viveri, '. 

II romanziere Gabriel Garcia, Marquez ,. offre una lettura 
emozionante sulle pagine del Racconto di un naufrago: la cro
naca drammatica di un .:' marinaio colombiano scomparso in 
mare dal cacclatorpediniere Caldas.. Dopo 10 giorni, senza bere 
ne mangiare, in unazatteraalladeriva.isbarcosu una spiaggia 
deserta. Tutto ciograzie .alla forza di volonta, alla speranza e 
ad un inesauribile desiderio divivere., 

Una spedizione, .guidatadal capitanoCharlesSturt neIl'in
terior australiano.melIontanoLsae-G, e rimasta perLl mesi 
in mezzo, al deserto con temperature medie di 4()Oc, e punte 
fino a 700·al sole, ,0·..	 • 

II 2 matzo 1968, un .autocarrovcon 21 personea bordove 
partito da Agadez in-Niger per Dirkou, Ouattro giorni piu 
tardi, dopo avere'percorso 400 km e a 200.kin'dalla. m~ta,  scop
piana tutte Ie gomme,.i Un ·uomo decide 'di partire per cercare 
aiuto. Con un caldo terribile,,'attraverso il Tenere - il deserto' 
dei deser-ti, dove non' 'cisono piste per ·auto,. ne,per~ carovane~ 

dove la sabbia si accumula·.e· il vento cancella e modifica con
tinuamente la superfieie -:'riesce·ad arrivare a Dirkou.· I 'soc
corsi giunti' grazie a lui,sul1uogo deIl'ineidente 'trovano treuo
mini ancora vivi, che'purtroppo rrioriranDosubito dopo. Altri 
sette non verranno mai trovati. ' 

Un uomo ha coperto240 .km neI deserto deli'Arizona in 8 
giorni senza acqua "ne eibo, con temperature the raggiungeva
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no i 50°C. Ha perso il 25 per cento del suo peso crollando a 
12 km dalla meta. 

II caporale dei marines Karl Bell, precipitato in fondo a 
una gala inaecessibile del Bear River.. California, sopravvisse 
per 40 giorni senza cibo. L'incidente accadde il 14 giugno 1983 
in una gala lunga 6 km elarga 400metri, in fonda alla quale 
scorreva il flume. Dopo 20 giorni di digiuno, ridotto pelle e 
ossa, incomincio a mangiare erba, musehio e formiche. II suo 
peso da 95 kg scese a 61. ' 

Richard Byrd, ammiraglio americano durante una spedi
zione antartica (1933-34), rimase solo, malatoe senzasoccorsi 
tra i ghiacci ·per alcunr mesi, 

Negli anni 1982-83· una spedizione russa ha compiuto un 
I,	 viaggio di 10.000 chilometri oltre ilCircolo Polare Artico, Sei 

studiosi, in 243 giorni, hannopercorso .luoghi .della Siberia 
settentrionale dove maiprima di aIlora nessun essere umano 
aveva· posta piede, . ,.' 

Dopo 7 .mesi di fatiche, in unclima polare estremamente 
duro-con temperaturechetoccavano i 600sottozero, conven
ti glaciali e rnille pericoli ambientali, il medico del gruppo 

,.	 Vladimir Rybin volontariamente sie sottoposto ad 'un.'digiuno 
di 15 giorni. Secondo Il resoconto diRybin, dopo i primi gior
ni gli stimoli della fame '. erano scomparsi. Dopo pocosi era 
attutita la debolezza iniziale, Alla fine della, 'prima settimana 
I'efficienza lavorativa era ancora perfetta,.. Si 'verificava una 
rapida emlgliorata capacita di cicatrizzazione delle' piccole 
ferite. II freddo non' si faceva sentire piu.del solito nonostante 
la mancata ingestionedicibo.Evidentemente il digiuno com
pleto stimola I'utilizzo delleenergie interne bloccando le se
crezioni dello stomaco. h 

Solo verso Ia fine dei 15 giomi un sensodi -spossatezza e. di 
vertigine lohaconvinto a sospendere I'esperimento. La con
clusione di questi studi sottolinea ancora una volta .l'impor

"	 tanza della volonta.Spedizioni polari precedenti sono spesso 
finitein tragedia non per fame a freddo, rna per paura; I'uomo 
puomorire quando temedi dovermorireenon sa che le sue 
risotse inte'rne sono, ancora sfruttabilia lungo,- molto ·a lungo·, 
fino' alla .. salvezza. 

I sopravvissuti hanI;1o' s'empre ·diehiarato '-che bisognava 
eombattere la disperazione con la fdrza d"animoche 'si tra

! 

f 

duce in essenziali regale. di vita, che; ·spesso ·sembrano addirit 
tura trascendere Ie regole della biologica limitazione deIl'uo
mo. In''q'liesticasi'non bisagJia mai .perdere·la speranza.e Ja 
tiducia, altrimenti ririuncianda,alia ·lottaper sopraVvivere,}'uo
rna si"« brucia » psicolagieamente., ~,  " 

Nel mondo alpinistico e nota.la tragica ,odissea di Reinhold 
Messner sul Nanga 'Parbat nell'Himalaya~  "Nel giugno> 1970 i 
fratelli Gunther e Reinhold Messner vinseto in 40 giomi; il 

~~I'  
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versante Rupel, la parete di toccia e di ghiaccio pili alta del 
mondo. In diseesa GUnther fu travolto, ai piedi della parete, 
da una caduta di ghiaccio. 

Reinhold per Iungo tempo cerco suo fratello. Poi, senza 
aequa e viveri, con le dita dei piedi congelate, tormentato da 
allucinazioni, si trascino per alcuni giorni verso un luogo abi
tatoo Completamente alIo stremo delle forze venne salvato dai 
pastori. .~  riuscito a sopravvivere grazie alIa forza d'animo 
che non ha perso neppure nei momenti peggiori. 

Paura 

Nella psicologia umana unareazione spontanea, rna' control
labile, e la paura- Paura del dolore, dell'ignoto 0 della propria 
inadeguatezza. E la risposta Iogica e normale ad una situa.. 
zione di pericolo, utile perche acuisceL sensi e prepara Ie 
difese psicologiche per fronteggiarlo, Importante e riuscire a 
mantenere la paura sotto controllo perche non si trasformi in 
panico. In questo caso la mente' diverrta incapace di .compor
tamenti logici e non da piu risposte coerenti e Iucide, por
tando in breve alla disperazione e alla perdita della volonta, 

Bisogna ripetere in questi momenti con determinazione: 
«Devo uscirne, devo [arcela » e mantenere. il controllo di se 
stessi ricordando the si e I'unico aiuto su cui 'contare. 

L'lmpreparazlone tecnlca 

Teniamo conto che spesso Ie nostre reazioni sono istintive e 
non meditate.. Se ad uno stimolo ·siamo abituati a rispondere 
in un modo, questarisposta diventera .automatica. Allora, se 
il nostro allenamento sara continuo, la teazione immediata 
sara legata alIa nostra esperienza, Non possiarno. andare a 
leggere illibretto delle istruzioni .mentre la naveaffonda: dob
biamo averIo lettoe studiato in precedenza. Non illudiamoci 
di imparare ad orientarci in un bosco solo perche nello zaino 
abbiamo una bussola mai usata, 

Sono cose che si fanno prima, e piu ci sforziarno di com.. 
pierie con 'una certa regolarita, meglio sara per noi, La con
statazione di possedere certe capacita ci darasicurezza e fl... 
ducia in noi stessi, coraggio e ancora pia voglia di lottare. 
Tutto questa offrira non-una, rna cento possibilita in piu di 
salvezza. 

La sopravvivenza di gruppo 

Abbiamo finora consideratola sopravvivenza di una sola per
sona. Ipotizziamo, invece, che si tratti eli un piccolo gruppo 0 

di un'intera famiglia, Ecco allora che si puo contare sulia 
solidarieta di ciascun membro, su abilita diversificate, 'Sll ca
ratteri complementari e certamentequesto PUQ influire posi
tivamente al salvataggio di tutti.. 

Probabilmente la persona pili adatta e piu capace assume
ra in breve il comando del gruppo che accettera suggerimenti 
oppure ordini solo da chi riconosce in qualche modo come 
suo superiore. Le reazioni normali del comportamento non 
sono pia garantite, rna si verificano spesso, in maniera evi
dente, comportamenti dettati dal puroistinto di sopravviven
za. Quindi non di rado possono scoppiare liti '0 nascere ranco
ri che Ie regole dell'educazione nOD_ rrtetterebbero in luce COS! 
crudamente, rna alia fine tutti concordano di essere recipro
camente utilie si sopportano perchehanno bisogno l'uno del-
l'altro. ' 

Il,leader del gruppo si sentira responsabile di tutti e cer
chera di risolvere i problemi comuni riel modo pin convenien.. 
tr-, soprattutto nel caso si trattidiun unico nueleo familiare, 
II capo non dovra essere discusso nella maniera piu assolutae 
la sua stima crescera in base alIa sua serenita di giudizio 'e 
imparzialita, 

Mai rinunciare alta lotta;
 
Mai disperare;
 
Mai pensare di avere .fatto tulia it possibile;
 
Maiarrendersi, ten/are ancora.
 

\ 1':1'1 
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"Capltolo II RIPARI l ...... 

~ 
Si pub improvvisareconurgenza unriparo, rna e importante 
costruire poi qualcosa di pit! solido e duraturo in previsione 
di eventuali peggioramenti delle condizioni atmosferiche ed 
anche per .infondere -quella sicurezza determinante alla so
pravvivenza, 

, Fattori datenere presenti: 
- Pendenza e permeabilita del terrene. 
- Esposizione al sole, . 
- Vicinanza ai corstd'acqua.jna distanza di sicurezza in caso 

di piena improvvisa. 
- Possibile riparo alle spalle: una roccia, un rialzodel ter

reno chepermettano 'di sorvegliare un'unica strada e tenere 
lontanicon un solo fuoco gli animali pericolosi, 

- Facilita .di approvvigionamento di legna.
 
- Debita, distanza daalberi ad alto fusto ed isolatise. la zona
 

e tell1poralesca.'" 
- Spazio .davanti al ricovero sufficiente per il fuoco. 
- Sulla neve si .puo dormire dentro un buco profondo 0 in 

tina trincea.coperta da un telo. 
-, Ilrffugiomigllore eqnello piu semplice. 
- Se epiccolovmantiene piua Iungo il calore ed evita disper.. 

sioni dellostesso: .da ricordare che in questi casi deve sem.. 
pre valere ilprincipio « il minima sforzoper il massimo ren
dimento-s.: ..· ~ 

, - Tagliare, bruciare 0 almeno calpestare molto bene una fa
scia di erba alta attorno all'accampamento per impedire a 
rettili 0·. al trianimali striscianti di avvicinarsi non visti. 

- Sfruttare. ripari .naturali; grotte, sporgenze di roecia, rami 
di un albero, anfratti, 

- Utilizzare il telo-tendacome paravento, 
- Utilizzare rami, frasche, foglie. . 
- Ricordare .sempre che il rifugio va fattoprima che scenda 

la notte. ' 
- Nel desertb usare, 'se possibile, un tela rialzato da terra in 

modo da formare "una intercapedined'aria (fig. 1). 

-- ~  

Fig. 1 - Riparo~nel  deserto con ; 
intercapedine d'aria. 

- In una ·tenda,piccola una 'candela accesa puoaumentare la 
temperaturadi S·OC. 

- Non dormire per terra. All'interno del riparo it corpo deve 
essere ben isolato dalla terra, dall'umidita 0 dalla neve..met
tere allora sul fonda alcuni stratidi rami d'albero, ramoscel... 
li, fogliame; preparare il .riparo in modo da offrire Iamassi
rna corrroditaconsentitar. 'il corpo ben riposato e.piu effi... 
ciente. ':,'0, 

E importante sapere che nei climi molto. freddi. ci si pub 
perrnettere di addormentarsi soltanto se il .rifugio protegge 
in maniera efficace dal pericolo di congelamento 0 di assidera.. 
mento. Se latemperatura esternae molto bassae gliindumen
ti sono bagnati stare, all'erta e non addormentarsi; maveglia
re. Meglio se sirtesce ad avere..un .fuoco vicino, : ',/ 

E valido il sistema ,di 'mettere sotto agli indumenti una 
« imbottitura » di emergenza composta di paglia Joglie .sec
che, erba, carta, e COS1- via. 

1 
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Con piu ripari 0 tende e consigliabile una disposizione con Capitolo III FUOCO
centrica can Ie aperture rivolte al centro dove si dispone un 
fuoco; un valido sistema per ottenere un buon riparo e dispor
re davanti al luogo di .sosta un fuoeo a riflettore (fig. 2). 

... 

"~...... 
# ....., 

Fig. 2 • Rlparo e fuOC'O a riflettore. 

II fuoco e la prima risorsa ai fini della sopravvivenza, Prima 
ancora di trovare il cibo emdispensabile riuscire ad accendere 
un fuoco. Questo serve comunque nei climi rigidi a dare ca
lore, rna in altri luoghi ancheper asciugare i vestiti, allonta
nare gli insetti, bollire I'acqua, cuocere il cibo, tenere Iontani 
gli animali in cerca di preda, fare segnalazioni. 

La situazione ideale sarebbe avere sempreadisposizione un 
po' di fiammiferi impermeabili (e facile prepararli 'a casa im
rnergendoli nello smalto per unghie, a nella paraffina liquida). 
In caso di emergenza si PUQ ricorrere ad, altre soluzioni, 

Vi sono vari modi peraccendere n fuoco.. Innanzitutto oc
corre provocareIa scintilla e per fare questo, .. in. mancanza 
d'altro, si puo tentare di sfregare dne·p'ietre [ocaie (ammesso 
che si trovino) 0 una pietra centro I'acciaio del coltello, '0 
qualsiasi attrezzo d'acciaio .a disposizione. ~  .valido anche 
l'uso della lente (fig. 3), del vetro dell'orologioo .deglt occhiali 
che concentrino i raggi del sole, Pero il punto centrale del.. 
l'operazione consiste nella preparazione dell"esca che deve 
prendere fuoco con queste scintille, . 

Fig. 3 - Accensione a mezzo lente; 
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Solo se I'esca e petfettamente asciutta, soffice e morbida si 
pub sperare di ottenere l'accensione del fuoco .che dovra poi 
essere curato e mantenuto acceso. 

L'esca (fig. 4) si prepara con tutto cib che si trova a dispo
sizione: muschi e licheni, .tnfiorescenze di pioppi 0 canne, 
schegge di 'corteccia, fibre vegetali, foglie secche di consisten
za leggera, peluria di fiori tipo cardi, pannocchie selvatiche, 
graminacee, steli di erba, Ia parte interna (piu morbida) dei 
nidi, qualche piccola piumad'uccello, .midollo di piante come 
il sambuco, il girasole e il tasso, 10 stereo secco degli erbivo
ri. Si ottiene buona esca anche earbonizzando un pezzetto di 
tessuto di cotone. L'esca, tenuta in un contenitore asciutto, 
servira per alimentare la fiamma: sara bene fame sempre una 
scorta. 

Flg; 4.- Esca per '}'amamento del fuoco (nel' dlsegno ~  mustrato n 
metodo per aumentare la superficle esposta.al moco)., 

La resina 
\

dellepignee dei tronchi di pine si accende facil
mente .anche se umida; la corteccia dellabetulla contiene un 
olio resinoso chebrucia facilmente.. 

Quando le scintille cadono sull'esca preparata con alcuni di 
questi materiali avviene Il processcdi combustione, Unfilo 
di fumo e il segnale: si raccoglie I'esca e vi si soffia sopra 
leggermente per ossigenare i1 fuoco che si sviluppa. 

Anche un po' di benzina 0 alcool versati sull'esca sana 

ottimi per iniziare la cornbustione. La fibra vegetale imbevuta 
di liquido insetticida costituisce una buona esea da fuoco. 

Una volta acceso il fuoco si possono preparare per le ne
cessita future delle esche carbonizzate che faciliteranno il 
compito in altre oecasioni.Per fare questo si bruciano parti 
di piante midollose 0 fibrose" ,legno decomposto e stereo. 

Si lasciano diventare nere fino a completa carbonizzazione 
e poi si possono spegnere usando un po' d'acqua (rna. ci 
vorra molto tempo perche asciughino perfettamente) 0 pri
vandole dell'ossigeno (in un contenitore di Metallo chiuso) 
o pestandole can cura sill terreno solido e asciutto. La can.. 
servazione si pub fare in tronchicavi, 'in cortecce secche; rna 
si possono usare i pill svariati contenitori sempre che siano 
impermeabili 0 riparati in modo da non bagnarsi, 

Si ricorda che: .il legno tenero fa pia luce ,del legno duro, 
mentre il fuoco riscalda con. le braci piu. the con la fiamma; 
una fiamrna viva serve ajar bollire o cuocere, mentre lebraci 
sono pia adatte perarrostire. \ ,. 

E importante sapere che vari fuochi piccoli emanano-piu 
calore di un unico fuoco grande, difficile da controllareed 
anche da alimentare. Anche la scelta del luogo peraccendere 
un fuoco e importante: si .cerca uno, spiazzo abbastanza aper.. 
to, oppure a ridossodi una parete riparata dalvento.. In base 
aIle necessita del momento si possono preparare vari tipi di 
fuoco (fig. 5) ..:' 

Da ricordare, inoltre; cbe la Iegna umida .che fafumo euti
le per tenere Iontani gli insetti fastidiosi: la legna verde, bru.. 
cia pili lentamente .mentre quella secca, che produce :una 
fiamma nitida, duraznolto meno e 'nonsempre efacile da 
trovare. . . '. 

Nel deserto gliindigeni possono sfruttarecome unico com-. " 
bustibile gli escrementi dei cammelli; nei climi .artici si 'usa 
il grasso di foca o di balena, Importante e. .imparare a guar.. 
darsi attorno: Ianatura none nemica, solo e indifferente ai 
problemi dell'uomo. 

Se per disavventura ci si trova fra i superstiti di un di
sastro aereo e sic costretti a doveraccendere unfuoco, ,iI 
materiale da sfruttare puo essere il carburante rimasto .nei 
serbatoi dell'apparecchioe Ie suppellettili dellecabine. 0 Tim
bottitura dei sedili come esca: attenzione.ipero, amaneggiare 
con cautela alcool, benzina e altri materiali Infiammabili. 

.. ll~,\  
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Accendere 11 fuoeo eon l'archetto 

''',	 :E un metodo antico che pero necessita di molta pazienza e 
da risultati solo grazie alIa fatica. Con un ramo verde, elasti
ca (lungo 45-60 em) costruire un area attaccando Una corda 0 

una cinghia non tanto tesa. Avvolgere la corda dell'arco attar
no ad un bastone non resinoso e il piu seeco e duropossibile 
- che Iungera da trapano - lungo 20-30 em, con un diametro 
di circa 2 em. Coprire la punta aguzza del bastone can una 
« capsula », che sara premuta leggermente durante l'operazio
ne. La «capsula» pub essere una pietra convessa, una con
chiglia marina, un pezzodi legno, una tazza avvolta nella stof
fa a un guseio di noce. 

Preparareanche una tavoletta di Iegno secco.idello spessore 
di circa 1 em. Non usare il Iegno resinoso tipo pino; partico
larmente adatto e it salice. Sulla parte superiore scavare un 
buco poco profondo (aI em dal bordo), in quella inferiore in
cidere, in corrispondenza, una scanalatura a forma di V ro
vesciata che serve per raccogliere la polvere fine .prodotta 
dall'archetto. Eproprio in questa polvere sottile che si for

1	 ma la scintilla (fig. 6). , 
(.... \':W~ 

~J'iUA ~ J\JJJ 
Fig. 6 - Attrezzo rodimentale 
per produrre una ~intilla  ed 
allmentare il fuoco. 

, 

~¥{~~~~ 
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Fig. 5 - Varl tlpl di fuochf: a) a raggiera protetto; b)a stella (sistema
economico per rlsparmlare legna; e adatto per.quando si vuole dor
mirvi vicino); c) dl segnalezlone (serve anche per seccare la legna
bagnata): d) per bollire; e) .: per .arrosttre, a brace sparsar f) .riflettore, 
di cui abbiamo visto un altro esemplo (asslcura Massimo caIore con 
poca Iegna), 
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, Inserire 'il bastone-trapano dalla punta smussata nel foro	 SEGNALI PER CHIEDERE AIUTOCapitolo IV 
della tavoletta. Tenendo ferma la tavoletta can il piede, far 
ruotare il bastone con I'arco, prima lentamente epoi piu for
te quando si sente odore di legno bruciato. Non interrompere 
la rotazione, perche si raffredderebbe subito Iazona sottopo
sta ad attrito. _ 

II trapano scorre meglio se l'incavo e lubrificato can un po' . 
di grasso; se invece e « rigido » occorre attorcigliare ancora di 
piu la corda. 

Muovere l'arco avanti e indietro con oolpi decisie regolari, Si pub ragionevolmente presumere che i, superstiti di un ae
come se si stesse segando.; Quando lapunta del trapano in reo cadutonel deserto, i naufraghidi una barca, un gruppo 
comincia a fumare aumentare la pressione suI bastone e, nel di escursionisti in montagna saranno sempre ricercati daqual
momento in cui di fianco all'incisione a V si e raccolta molta cuno. Oualcuno si preoccupera per it ritardo sul tempo pre
polvere nera prodotta dal trapano, toglierequesto e soffiare vista di rientro. Bisogna allora mantenere calma ·e fiducia: 
piano sulla scanalatura. Ammucchiare I'esca attorno alla ta prima 0 poi arriveranno i .soccorsi.: ' 
voletta per coprire il buco e ·la scanalatura continuando pero L'opera di soccorso spesso pub essere .agevolata da un'effi
a soffiare. cace segnalazione eli ricfitestad'eiuto. Normalmente ogni mez

Ottenuta la fiamma mettervi sopra altra esca e poi la .Iegna .. zo capace di attirare l'attenzione si presta molto be-ne a, questa 
da ardere gia preparata, scopo. 

Fuoco: 

_	 Molto efficace sia di giomo sia di notte; sideve sempre es~  

sere ingrado di accenderlo in breve tempo; inoltre deve 
produrre .fumodenso, visibile durante it giorno e adistanze 
notevoli. Con rami e foglie verdi, erba, paglia, muschio fieno 
umido .si ottiene un fumo bianco, indicato nelle giornate 
limpide. 

_ Con tempo nuvoloso e meglio bruciare gomma 0 stracciim
bevuti di olio per ottenere fume nero. 

_ II fumo e.piuefftcace in una giornata calma e chiara; ven
to' forte, neve 0 pioggia 10 disperdono. . . 

_	 In una zona molto boscosa non ·e consigliabile accendere.i1 
fuoco; bisogna rintracciare Il posta adatto in una radurao 
sulla riva di un corso d'acqua. , ' 

_	 Per i colori predoniinanti dell'ambiente occorre produrre
 
fumo adeguato: nero per Ia neve e su superfici- chiare, bianco
 
per superfici scure 0 ·verdi.
 

- Cercare dtpreparare piu fuochi.
 
- Assicurarsi the il fuoco non si spenga facilmente..
 
_ Tenere a portata di mano materiale per alimentarlo nel ca- ,
 

so in cui un eventuale aereo da soccorso non avvisti il se- ' 
gnale al primo passaggio. 
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~~~  Segnafi acustlcl: 

- Usa della voce. Gridare la parola AlUrO (aiu-u-u-u-to-o-o), 
facendo conca con Ie mani ai lati della bocca. 

- Usa del fischietto (il suono arriva pin lontano e non si COD
suma energia).. . 

- Battere su oggetti che siano buoni conduttori di suono. 
- Colpi d'arma da fuoco, 

Segnall vlstblli: 

- Agitare lentamente le braccia dall'alto in basso. Di giorno 
tenere in mana pezzi di stoffa colorata, fogli Iuccicanti, di 
alluminio, ecc.; di notte una torcia, 

- SventoIare qualsiasi tessuto che contrasti con 10 sfondo. 
- Uso della torcia, magari di rigendo, la luoe su una superficie 

lucida 0 su uno « schermo» fatto di stoffa blanca, 
- Razii rossi (importantissimo: non spararli uno dopo I'al

tro). 
- Razzi fumogeni. 

Eliografo': 

L'eliografoe un semplice specchietto che, con partlcolari.ac
corgimenti, offre a ..chi ne fa uso uno dei pill efficaci sistemi 
per segnalazioni diurne, ~  considerate un mezzo primario per 
la sopravvivenzain mare e in. terra. 

II riflesso della Iuce del sole, mediante questo specchietto, 
pub essere notato da un aereo a 30 km e da una nave a 10 
miglia. 

E utile, pero, anche di notte per riflettere la luce delle lan
terne, dei fari da ricerca e altro, In notti chiare .con luna pie
na l'eliografo pub dare riflessi di Iuce, 

L'eliografo (fig. 7) e composto di una piccola lastra di vetro 
o di acciaio, in cui e stato praticato un foro, legata con spago 
a una.. paletta forata; puo essere efficace fino a circa 320C> del
I'orizzonte. 

L'uso epiuttosto semplice: 
- Tenere la paletta con 10' spago ben teso a circa 15 cmdal

l'occhio, allineato con il soccorritore, , 
- Con I'altra mana .mettere Ia lastra riflettente vicino all'oc.. 

chio e collimare il foro con quello della paletta (senza per
derc di mira il soccorritore). 

-	 Muovere laIastra verso il sole finche la luce Cassia il rifles
so del sole) 'venga proiettata sulla paletta e il puntino scu

~a: 	 -~~ 
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Fig. 7 • Ellografo. 

ro che si e. formate cada nel foro della stessa, Controllare 
se il soccorritore e uncora sotto « mira»; da .questo mo
mento il raggio di sole sara precisamentediretto all'oggetto 
puntato.	 " 

_	 Unaleggera vibrazione della mana esufficiente per 'far lam
peggiare il segnale. 

Come costrulre un ellografo dl fortuna 

Un eliografo si puo realizzare anche con una semplice seato
letta di latta per it tabacco (fig. 8), (con la superficie interna 

\\t1,,/
~ ~-0"

.:J"'V\\' ---~  

Fig. 8·- Rudhnentale eUogiafo
fatto con n fondo dl un ba
rattolo metalDco' lucente. 
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del coperchio riflettente), la stessa che potrebbeessere usata
 
per il Kit di sopravvivenza: ~ 
 

- Forare ilcentro del coperchio (0 1-3 mm).
 
- Fissare un bastoncino (lungo 10-15 em circa) con 10 spago
 

(lunge> 15 em circa) .alla scatoletta. 
- L'uso dello strumentoe identieo a quello delI'eliografo ori

ginale, L'unica differenza: iI foro .della paletta corrisponde 
in questo caso alla punta del bastoncino. 

Speccbietto che sostitulsce l'eliografo: 

~  Sullo specchietto a -doppia faccia praticare un foro traspa
renteraschiando l'argentatura (0 1-3 mm). 
- Tenendo 10 specchietto davanti agli occhi (a 15 em. circa) 

mirare aI soccorritore attraverso il foro. 
- Muovendo leggermente 10 specchietto (senza perdere. dimi
. ra Ilsoccorritore) bisogna trovare sul petto 0 suIla faccia 

I'ombra della specchietto con la macchiolina centrale lumi
nosa, 

- Puntando sempre I'obiettivo prescelto (attraverso it foro) si 
deve contemporaneamente inclinare 10 specchietto affinche 
la macchiolina luminosa, che 51 vede riflessa .sullo specchiet
·to"p'osteriore, si sposti verso il foro trasparente fino a coin
cidere. Da questo momenta (sempre senza perdere di vista 
ifpunto dove si vuole segnalare) c'eIa sicurezza 'che il ri
flesso raggiunga esattamente iI punto voluto. 

Lo.,'sp~cchietto  pub essere sostituito da: 

- Due pezzi di vetroodi plastica trasparente con un foglio di 
alluminicin mezzo e forato aI centro. 

-Un coperchio Iucido (sempre con due facce riflettenti). 

Segnalazlonl d1 soccorso intemazionali 

Esistono diversi modi molto semplici che vengono 'usati in 
tutto il .mondoper fornire inforrnazioni ai soccorritori.. 

Riportiamo qui sotto insieme con l'Alfabeto MORSE anche 
i1 corrispondente Altabeto fonetico internazionale - che si usa 
per inviare un messaggio via radio' 0 per telefono - Ie cui 
parole vanno sillabate lentamente pronunciandole come figu
ra nell'elenco. ' 

A Alfa (alta)
 
B Bravo (bravo)
 
C Charlie (ciarli 0 sciarli)
 
D Delta (delta)
 
E Echo (eco)
 
F Foxtrot (focstro)
 
G Golf (golf)
 
H Hotel (atel)
 
I India (india)
 
J Juliet (giuliet)
 
K Kilo (chilo)
 
L Lima (lima)
 
M Mike (maik)
 
N' November (november)
 
o Oscar (oscar) .-_.'P Papa (papa) 

\~_  .. --:. IIQ Quebec (chebek)
 
R Romeo, (romeo)
 
S, ..Sierra (sierra)
 
T 'Tango (tango)
 
U" Uniform (iuniform o uniform)
 
V Victor (victor) 
W Whisky (:uiscHi.)~.::  

X 
y 

X-ray .tecsrei) 1:~~4."  

Yankee (ienchi) ~:  ..,;~ 

Z Zulu (zulu) ,..:.............. 
1 
2 

Unaone (unauan) 
Bissotwo tbissotu) 

"'~  

3 Terrathree (terratriy 
4 'Kartefour (carteifar) 
5 Pantafive (pantafaiv) 
6 .Soxisix (socsisics) 
7 Setteseven (settesevem 
8 Oktoeight .(octoeit) 
9 Novenine (novenain) 
o Nadazero (nadaseiro) 

·L'Alfabeto MORSE II punta e un segnale breve della durata, 'per esempio, di.un 
secondo..La' linea e uguale a tre punti (tre secondi), Lo spazio 

L'alfabeto e basato supunti e linee trasmessi con .segnali sia fra due lettere ,=.-' 3 punti: fra due' parole = 6 purrti, . 
luminosi sia acustici, 0 con Ie braccia: bisogna ricordare di co.. 
municare lentamente e con chiarezza. II segnale di chiamata e Ia lettera A, ripetuta continuamen
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te; in caso di errore ripetere' E (almeno 6 volte). Segnale di ri Segnali terra-aria 
sposta: T (ripetuta); conferma della parola 0 della frase: T; 
fine dei segnali: AR. Tracciando grandi figure geometriche piane (almeno di 3·4 

metri) con qualsiasi materiale su sfondo contrastante, in zo.. 
ne scoperte, si puo comporre un messaggio per gli aerei di soc-

A I-~I~ ~I~I I 

I II 'X,I 
A • i H ~ 0 - ill V W c -'-! 

1. Richiedlamo dotto- 2. Richiediamo medl- 3.I'mpossibHitati a pro
re - feriti gravi clnall seguire

81 ~ p1 w f :lPI F K! ::::::: I 

4. Richiediamo acqua 5. Richiediamo arrnl e 6. Indicate drrezlone 
e cibo rnunlzlonl per prosequlrec) ~:~[x (:e4\ 

'r
J 

/f' I) J 
7. Procedo in questa 8. Tentera decotlo 9. Aereo serlamente 
direzione danneggiatoi 'K.1 i:m-:t-;

[0 I 

[ 

I 
! 

6. LL L 
10. Atterrare qui epos- ! 11. Tutto bene 12. Rlchiediam'o benriL~ls~z  F'e sibile zlna.e olio 

~~.!.._-~ - j' \

FrMI1ir!Tii.... iat~r2~~ N Y JL 
13. NO 14. s! 1'5.Non caplto 

"\.,.i!"" .." i y i 
~~ i I 

, !" I Ii' I 
iG ib~!N~lu! t W 0I' I " I .1. I 
Codlce dtsematoro; in, .uso nell'amblente dt mare 16. Richiediamo 17. Richiediamo carte 18. Richiedlamo lam1 

\ tecnico e bussola pada da seqrrataztone, 
a == errore 0 richiesta.di ripetizione; b .:::: pausa tra i punti e/o Iinee: I batteria ,radio 
c == punto; d == linea; e = divisione delle Iettere e delle parole.. 
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Segnali di salvataggio 
- Segnali usati da un aereo che ettettua operazioni di ricerca e salvataggio 
per guidare fa navl 'verso la nave, I"aereo 0 ta persona in oerlcoto. 

1- r 

!...... '\~\' I 

~t~.'~ ( ....,... ~~~. ~)
~ \,,' .... 

\. I r ~ ' .... --_ ...~ ' ~ 

Razzi a luce verde: Manovre esequlte, nel .. : Manovra eseguita da un 
ho un importante mes.., t'ordtne, da un aereoche . aereo per lndlcare che fa 
saggio da trasmettervi sta guidando una nave asststenza dellanave, a 
via radio. verso un natante in pe- cui i segnaH 50'00 dlret-

I ricolo: tl, non ephi, necessaria. 
1'.. I'aereodescrive alme- L'aereo tag 'Iia la sola 

no un.cercnto attorno della nave in vtcinenze 
altanave, i della pappa a bassa 

2. L'aereo tagrta fa rotta	 qu?ta vari~'Odo  il rumore 
detlariave in vtctnem» del moton. 
della; prore, a bassa 
quota" vartando n ru-

I; more der motori. \ 
!' 3. L'aereo dirige verso n f 

I natante in pertcolo,	 t 

'- Ris'posta:deTJe staz'ionJ d;j salvatag'gi,oo delle untta di soccorso marlttfmo ai 
segnan dr perlcoto f,attl da una nave 0 persona, 

S'EGNALf lUMt'NO:SI! ALTRI SEGNA'LI It'SIGNIFICATO 
". I f" ' 

-, \ II 

O ~ ~ ,I~ ••n t",.~i 

, 0'.	 . ~..;; "',;.~ Ii 
tl ... I'" 

giomo I oppure: seg,nate combi- "
 
nato d'i tuce e suono.,
 
(tampo detonante); L


Segnate con fumo aran- " .". , V1 vediamo: vf, (fa. . , . composto dl tre se-remo as,s!'stenza 
clone. gnati singoll, sparatl appena possrbUe. 

ad intervam. di circa 1 (LB rlpet1z1one dl 
, min uto ta/I segnfllf Itvr' 
II '.•	 ::. ~'mpre 1o Sfsa-, 

I • so slgnlflcllto). I 

, .. ~~'1. \\'" 
,..~~ t~~.~ ~_~~\\...~
=:... ~.~l!,~ ~:,:~. .;::
 

Di /, "~~,,,: /'I.I~," '/'4'f,,,~' 
 

notte i 3 razzl astel'la btence
 
sparatl ad lntervaltl dt.
 
1 rnlnuto.
 I 

Segnalazioni con iI corpo 

1. II nostro rlcevltore e 2. Lanctatemi i 3. Tuttcrbene, non 
in funzione ' messagg; aspettate 

1tt1·' '~~
 

I 
I 
'I 4. Affermativo'(S~  5:NegaUvo '(No) 6. Hobisogno di 

asslstenza tecnlcao 
I partl di rtcamblo 

I 
I Q o ~~ 

I 

i 
I 
I 

I 
I 7. Prendetsclsu, 8. Non cercate di . 9. Pos.so procedere fra 

aeroplano ~.'  atterrare qui poco, espettarese e 
abbandonato " posslblle 

H	 ,,. ! ..~"":' 

~/	
 

c. 
10. Ho bisogno df urqente 11. Atterrate qui (dlsponetevi',ne'rra ! 

assistenza medica J.L........c.l..-.....~_a......:.;r_ez_i_one dl atterragglo)' ! 
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corso..Si possono usare tronchi d'albero, rami, pietre, interi 
cespugli, vestiti, e COS! via. 

II rnessaggio compreso dal pilota sara confermato con una 
oscillazione dell'aereo (durante Ia notte can una serie di lam
pi verdi). Quando invece il pilota non comprende il segnale, 
fa 'un giro completo verso destraoppure invia una serie eli 
lampi rossi, 

Rad1~n  

Uno dei mezzi piu sicuri e la radio 0 il radiotelefono. Dopo il 
segnale parlato MAYDAY, MAYDAY, MAYDA~  ripetuto 3 vol
te .(parola conosciuta in tutto il mondo indieante pericolo 
grave e imminenter con prioritaassoluta su tutte Ie altretra
smissioni radio che debbono interrompersi 'per non. intralcia
re Ie comunicazioni deimezzi di soccorso, viene dato nome 0 
sigla della nave 0, dell'aereotripetuto pure, 3 volte), Segue I'in
dicazione della posizione,.. della natura del pericolo, delle 'cOn
'dizioni a bordo.. 

Per esempio: « Mayday~  mayday, mayday. Yacht Carolina. 
Mayday Carolina. Rilevamenio 3200 da Otranto..Distanza ~  12 
miglia. Falla. nelloscafo. Abbandoniamo yacht di 12 metri, 
scaio bianco con, striscia blu: Passo », 

Prima di ripetere Ia chiamata aspettare un po' l'eventuale 
rispasta. 

Segnalazioni in mare 

Un'imbarcazio'ne,. una nave 0 un velivolo dopo un ammarag.. 
gio di emergenza hanno la possibilita di usare svariati segna
li di soccorso che si trovano, in genere, sui mezzi di salva..' 
taggio. Per segnalare la propria presenza in mare si pub fare 
usa di: 

- Un razzo 0 un candelotto, artifici pirotecnici proiettanti 
stelle rosse. 

- Un razzo a paraeadute,oppure un fuoco a mano cheprodu.. 
ca un'intensa luce rossa: questi vengono usati quando qual.. 
che nave e in vista. Aitenzione: non bisogna sparare tutti 
i razzi in una volta; possono servire ancora se non -si e stati 
avvistati. Puntarli sempre sottovento, tenendoli saldamente 
rivolti verso l'alto eben fuori dal battellino di salvataggio. 

- Un suono continuo emessoda qualsiasi apparecchiaturaper 
segnali da nebbia. 

- Un candelotto fumogenodi color arancione con il suo no
tevole fumo (durata 30,secondi circa), che peropuo. essere 
usato soltanto di giorno, Ricordarsi di accenderlo sottoven
to e tenerlo ben discosto dal gornmone poiche Ie scintilledl 
magnesio possono bruciare il tessuto, 

- Un candelotto illuminogeno. (per segnalazioni notturne) che 
emette una luminescenza rossa d.i notevole Intensita (dura 
25 secondi circa).. 

- Un fuoco acceso.sulla nave (bruciando barili di catrame, di 
olio, e COS! via). . 

- Lettere NC del Codiee Internazionale.. 
- Segnali trasmessi da radio-boa diemergenza, facilmente 

captati e localizzati dal radiogoniometro degli aerei. ' 
- Segnale di allarme radio: 50S in Morse e laparola Mayday 

in fonia. 
- Eliografo 0 specchietto. 
- Coloranti solubili in aequa contenuti in sacchetti stagni 

(<< uranina »). Disciolti in acqua la colorano di un intenso 
v~rde  smeraldo. I sacchetti stagni sono efficaci per 6 ore, 
CIrca e per 3 ore con ilmare agitato, Attenzione: salvaguar.. 
dare gli occhi dato che si tratta ,di una sostanza chimica ve.. 
nefica. Togliere il sacchetto dall'acqua almena 'un'ora pri
rna del tramonto e rimetterlo all'alba, 

- Un lampeggiatore a luce stroboscopiea: strobe-light.. Nelle 
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notti buie garantisce il segnale a distanze fino a 15 miglia, 
'con autonomia di .9 ore circa. 

Segnalazlonl In Montagna 

I segnali orrnai standardizzati per la richiesta di soccorso in 
montagna sono: 

- Una seriedi 6 fischi 0 lampi nello spazio di 1 minuto; dopo 
un minuto di intervallo ricominciare la chiamata. 

- 3; fischi olampi in 1 minute per avere la risposta ·da parte 
dei .soccorritori, ripetuti dopo 1 minuto di silenzio, 

- Le braccia alzate (un braccio solo sollevato indica cbe non 
occorre I'intervento), '~  

- Un razzorosso, .. 
- Uncerchlobiancosu tessuto rosso. 

Capitolo V ACQUA 

II corpo umano e composto per oltre il 60 % di acqua e nor
malmente I'organismo neassume dai 2 ai3 litri al giorno (nei 
climi malta caldi fino a 5-8 litri) invari modi; I'acqua e-infatti 
presente in ogni alimento, soprattutto vegetale: l'acqua, in
somma, e sinonimo di vita. ' 

Se si pub resistere a' prolungati digiuni fino a 40' giorni in 
condizioni di rlposc.altrettanto non si pub direper I'acqua. 
Non e soltanto la sofferenza .dellasete a rendere impossibile 
la sopravvivenza, rna ancora pin la disidratazione corporea, 
che oltre un certo limite diventa Irreversibile. Evidentemente 
esistono condizioni. fisiche ed ambientali che implicano un 
maggiore consumo di acqua da parte dell'organismo: in zone 
aride e ventose, in presenza di caldo torrido, in mareaperto 
il consumo e maggioreperche l'evaporazione e pill veloce. Lo 
stress, la fatica la paura aurnentano le secrezioni; la sudora
zione e altrettanto un'alimentazione ricca di sale e povera di 
vegetali - come accade soprattutto in mare - anmentando la 
concentrazione salina nel sangue richiedono un maggiore: as
sorbimento di acquaper riportare Ia concentrazione a valori 
normali. 

La prima fondamentale regoladei « sopravvissuti» e di cer
care innanzitutto I'acqua, con tutti i mezzi, e non bere mai 
acqua di mare, urina, benzina, alcool, sangue. 

Per chi si trova a dover .fronteggiare situazioni d'emergen
za e bene tenere presente qualche precauzione: 

.. \ 

- Con acqua limitata iniziare a here il pin tardipossibile (12~  

24 ore dopo il disastro),cosi i liquidi saranno piu sfruttati 
dall'organismo pier sostituire Ie perdite. 

- Bagnare leIabbra: bere a piccoli sorsi; prima di Inghiotti
re tenere l'acqua in fonda alIa bocca. .' \ 

- L'attivita fisica richiedeun supplemento d'acqua, 
- Con riserva molto .ridotta bere almeno 1 Iitro d'acqua al 

giorno. " 
- Se non c'e almena 1 litro d'acqua al giorno da bere non 

mangiare in un clima torrido, Questo contribuisce a consu
mare Ie riserve d'acqua dell'organismo, 

- L'acqua spesso e contaminata e trasmette quindi inalattie 
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infettive (colera, tifo, dissenteria). Se non ci sono le pillole 
depurative, bisogna sempre bollirla. 

- Non bere mai acqua molto fredda soprattutto se accaldati. 
- Non sucehiare il ghiaccio 0 Ia neve: sono troppo freddi e 

fanrio spreeare il calore del co.rpo; meglio scioglierli at fuo
co in piceole quantita, 

- Non avendo il fuoeo si pub sciogliere Ia neve mettendola in 
un reeipiente possibilmente scuro. 

- L'acqua persa con Ia sudorazione, la respirazione e I'urina 
dovrebbe essere sostituita in breve tempo. 

- L'acqua(quando c'e) va bevuta a intervalli regolari (Y4\~  li
tro ogni volta). '. .. ~ 

- Dove bevono gli animali. I'acqua e certamente innocua an
che se non del tutto potabile, 

- Per limitare il eonsumo di acqua si deve marciare di notte 
e comunque nelle oremeno calde, inmaniera costante, sen
za strappi defatiganti. 

- Masticando un filo d'erba, succhiando un'sassolino 0 rna
sticandola gomma si puo alleviare lasete per un PO'I ditem
po, cio non ferma pero la disidratazione. 

- Tenere il corpo ed il 'Capocoperti, 

Come ottenere 'I'acqua 

Un metodoefficacissimo per ottenere l'acqua e la distillazione 
(fig. 9). 8i scava interra una buca larga e profonda 1 metro. Si 
depone, sul fondo un recipiente, dal quale si fa uscire una 

Fig. 9 - Raccoltad'acqua attraverso' condensa, 

cannuccia 0 un tubicino appoggiandoli alIa parete di scavc. 
B ideale mettere suI fonda un po' di rnateriale vegetale ricco 
di contenuto acquoso (tagliato a pezzi aumentera la conden... 
sazione del vapore). Si copre la buca eon un tela di nailon 
(2 x 2 m) facendogli ~ssumer~  forma c~ncava.CO? iI.peso di 
un sasso al centro di esso. Si fermano 1 lembi di nailon con 
la terra di scavo perche non esca neppure un po' di umidita, 

Per effetto del calore solare la temperatura all'interno della 
buca si alza, e fa evaporare I'acqua del suolo e dei vegetali. II 
vapore si condensa sul tela (che e pili freddo) e scivola sotto 
forma di goccioline ehe cadono nel recipiente. 

La buca deve essere preparata appositamente; potra funzio
nare per qualche giorno. II tubicino e utile per bere senza spo
stare tutta l'attrezzatura. In 24 ore si pOSSODO ottenere da 0,5 
a 1,5 litri d'acqua distillata.. ''I1 sistema funziona anche durante 
la notte (si raceoglie circala meta dell'acqua prodottadi gior
no) quando la plastica si raffredda rapidamente, mentre la 
terra perde molto lentamente lei ,sua temperatura. 

II « distillatore »puo servire anche come depuratore; basta 
inzuppare la superficie 'della buca con acqua di mare 0 acqua 
contaminata da sostanzerninerali. 

Un altro sistema per depurare l'acqua salata (0 quella Inqui
nata) consiste .nello scavare una bucae riernpirla con acqna 
di mare. Scaldare alcune pietre a parte in un fuocovicino, e 
poi spostarle con un bastone nell'acqua.. Stendervi sopra un 
indumento. 11 vapore dell'acqua si condensera sulla stoffa che 
impregnata di vapore va strizzata in 'un recipients. 

L'acqua distillatanon ha sapore. Travasandola da un reci
piente all'altro, 0 mescolandola velocemente, diventa pili ossi
genata e migliora il gusto, 

Le paludi offrono un'ottima fonte d'acqua, Bisogna prima' 
lasciar riposare il fango permezza giornata edopo farlo bol
lire per qualche minuto. 

II metoda piu valida e il filtraggio. Dentro un contenitore 
con i1 fonda a piccoli fori simettono alcuni strati (partendo 
d.aI basso) di ghiaia 0 sassi Ievigati, carbone vegetale polve.., 
rizzato ricavato dalla .combustione di Iegna, sabbia 0 terricclo 
finissimo e aneora ghiaia (fig. 10). 

.Un altro filtro « da campo »PUC) essere formate da un trep
piede alto 1 metro con tre teli Iegati orizzontalmente ai pall. 
SuI telo superiore si mette la ghiaia, su queIlo intermedio car
bone e suI terzo sabbia (fig. 11). 

Un semplicissimo filtro nuo essere fatto con un mazzo di er
be a forma eonica. ... 

Ovviamente l'acquadeve essere bonita. II solito sapore 
sgra.devole di stagno sipuo eliminare aggiungendo durantela 
bolhtura un po' di carbone vegetale, 
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Figg; ·,10-11 - FUtrl ,depuratori Per acqua. Asinistra: un reclpiente con
 
strati dl gbiala '(dall'alto), sabbla, carbone, gWata. A destra: gbiaia

(dall'alto), carbone, sabbla,
 

In mare ci si-deve .affidare solo alle provvidenziali piogge, 
"piu sicureai tropici rna meno frequenti Inaltrezone. 

Puo sembrare un paradosso, rna e piu facile reperire acqua 
nel deserto che in mare. ·Si 'utilizza I'umore dei cactus; ·si sea
va in terreni sedimentari ptuttosto che rocciosi; si cerca in 
crepacci stretti: si raccoglieIa rugiada dalle pietre e dalle 
sca,rse piante, 

.Daile piante. Ci sono.. alcune piante the. amano I'acqua 0 i 
terreni .umidi: salici, sambuchi, canneti, ninfee. Nei pressi di 
queste piante si puo scavare unabuca per raccogliere I'acqua 
che vi filtra dentro, come, pure da lantana si pub individuare 
in una zona -erbosa il punto dove il verde e pili brillante e gli 
steli .piu alti e carnosi, II terreno e senz'altro umido e con
viene tentare, 

Terreni porosi e -friabifi non garantiscono la presenza di 
acqua senon-.:a, profondita troppo elevate per uno scavo di 
fortuna.. Gole. e crepacci vanno ispezionati fino .all'origine, per
che spesso danno luogo a piccole sorgenti che pero .scorrono 
perbrevissimo tratto per' poitnaridire. . , 

Sesi ,e circondati .da una catena montuosa, ricordarsi che e JI_.J 

piu facile che I'acqua si raccolga alla base meno inelinata per
che c'e unoscorrimento meno veloce e una maggiore super
ficie di raccolta. 

L'acqua dolce si trova spesso dietro Ie dune di sabbia lun
go ilmare. Provare alloraa scavare. 

Le grotte spesso sono state create dall'acqua e Ii si pub tro
vare qualche rigagnolo. Anche in letti di fiumi secchi 0 in an
se abbandonate e facile trovare acqua con un piccolo scavo. 

La presenza delle api, delle [ormiche, di aleune specie di 
uccelli e di un sentiero battuto di fresco da animali garantisce 
I'esistenza dell'acqua in zona. 

Approfittando della pioggia talvolta si pub raccogliere I'ac
qua ehe si riversa sugli alberi legando un pezzo di stoffa al 
troneo di un albero leggermente inclinato, disponendola poi 
in modo che un'estremita possa pendere verso \un qualsiasi 
tipo di recipiente (fig. 12). 
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Fig. ,12 - Raccolta 
di ac'qua piovana. 
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'Situazione' fisica in. mancanza dl acquar condlzioni temperate 
(perdlta d'acqua rlspetto al peso corporeo) 

1-5~/(J- 6-10% 11-20 0/0 

sete vertigini delirio 
polso accelerato .. mal di testa sordita 
nervostsmo . mancanza di salivazio- vista annebbiata 

ne pelle tumefatta
sonnolenza respirazione difficile 
sensazione di disagio formicolio agli arti pelle raggrinzita
leggera febbre parlare confuso lingua gonfia
nausea cianosi incapacitaassoluta di 

urinare
anoressia , incapacita eli deambu- spasmi
movimenti rallentati Iazione morte 

Capitolo VI CIBO 

La fame 

La fame e una sensazione fisiologiea provocata dalle varia
zioni di zuecheri nel sangue e da1 movimento a livello epiga
strico: fino ad un certo punta si tratta anche eli un riflesso 
corrdizionato, In presenza di cibo 0 odore di cibo si scatena 
Il riflesso, aumentano la secrezione salivare e Ie contrazioni 
dello stomaco che determinano 11 sensodi. fame. 

R proprio a livello razionale che bisogna cercare eli vincere 
questa sensazione per riuscire a sopportare piu facilmente 
una restrizione alimentare. Prima di soffrire veramente per 
la mancanza di proteine, zuccheri e grassi, ciascuno ha una 
riserva che consente 'una buona efficienza per molti .giorni. 

Le riserve alimentari vanno dosate per non provocarecrolli 
psicologici causati dall'angoscia per la mancanza di cibo. Po
tendo scegliere, in climi freddi si.dara la preferenza ai grassi 
(burro, olio, carni grasse) che sono pili ricchi ill calorie. In 
caso di sforzi intensima brevi sono piu asshnilabili i carboi
draft (pane; pasta) e' glizuccheri, mentre Ie proteine (came, 
uova, latte 'fresco) sono indispensabili a mantenere efficiente 
I'organismo. 

ctbi. vegetall 

Norme dicommestibilita 

I vegetali si trovano moltopiu facilmente che gIi animali; II 
lora contenuto e sufficiente a, mantenerci invita anche. per 
diverso tempo, .' .' ~ 

Poicheal mondo esistonodecine di migliaia di piante selva
.tiche ,(fl'g.. 13),.·e praticamente impossibile distinguere tutte 
quelle velenose da quelle commestibili. Esistono pero regale 
molto valide the permettono eli.cibarsidei vegetali con una 
certa sicurezza, ' 
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Fig. 13 - Plante allmenta
rl selvatiche: 1. Nocciolo 
(Carylus avellana). 2. No
ce Uuglahs regia). 3. -Ca
stagno (Castanea sati
va). 4. Mirtillo (Vacinium 
myrtillusv: 5. Mora (Ru
bus). 6. ·Pelce. 7. Erba 
tinea tPotamogeton. na
tah). 8. Stiancia (Typha)•. 
9. Borragine (Borrago of
ficinalis). 10. lAsparago 
(Asparagus). 11. Crescio
ne (Nasturtium officina
tel. 12•.. Ninfea (Nym
phaea). 13. Castagna d'ac
qua (Trapa natans). 14. 
Valerianella (Valerianel
la). 15.Corbezzolo (Arbu
tus unedo). 16. Ortica 
(Urtica dioica). 17. Pino 
da _pinoli (Pinuspinea). 
17 bis, Pigna e· pinole. -18. 
Girasole (Taraxacum .offi
cinale)., 19. Fragola (Fra
g(JJria.vesca)~20•.Spinacio 
(Spinacjaoleracea). 21. 
Rafano iColchlearia ar

, moracidi. 22. Convolvolo 
iConvolvolus).,·23. Barda
'na (Lappa '.. communis). 
24. Cardo beriedetto(Cni
cus benedictusy. 

-. 

46 47 

~.. \ 



Parti commestibffi delle plante 

Parte interessata 

Cortecce 

Foglie 

Fruttl e bacche 

Germogli(fig. 14) e 
gambi 

Noci 

Radici, tuberi (fig,.
15), rizomi, bulbi 

Semi elc» grani 

Specificita 

Utilizzarele parti interne: 
pioppi, betulle, salici, pini, 
.faggi 

QueUe che sono Inserite ai 
vertici e nelle parti di steli 

Interi 

Giovani, cioe quelli. del
I'anno e ancora clorofil
lanti 

Varieta: noel, nocciole, 
ghiande, pinoli; mandorle, 
faggiole, <:OCCO, noce bra
siliana e noce di aeagiu, 
castagne 

Interi 

Semi, baccelli (fagioli, pi:" 
selli), .riso 

Come consumarli 

Bollite, erode, essicca
te opolverizzate 

Crude 0 cotte 

Crodi 

Cmdi 0 ,bollitifino a 
.quando non risultano 
teneri 

Crude, arrostite 0 boI
lite 

Arrostiti 0 bolliti a 
Iungo 

M'acinare, rnescolare 
con acqua e cuocere 
oppure arrostire 

Note 

Preferire Ie verdi: elimina
re il pieciolo . 

Dove e possibile utilizzare 
anche Ia buocia 

'Fig. 14.- BambU; germogU 
commesttbiH e stelo cavo 
d.a utlltzzare come eonte
nitore d'acqna. 

Vegetali piu nutrienti 
(proteine) 

Non i,ngerire se molto 'a
marl 

Fig. 15 - ,Manioca: planta e 
tuberl. 

Contengono saIi ricchi di 
proteine 

~~'  ,

~~'l:'"
/~,%~.~T~_ 

~\ ~df!.\·  

7/l!ZJ?": 
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Plante velenose 

Le possibilita .d'imbattersl in piantevelenose sono piuttosto limitate. Ve 
ne sono- pero di velenosissime, che possono causate intossicazioni Ietali, 
Tra quelle pili perioolose bisogna ricordare: ~l-' ~L1~(~,~~•-I	 {'(: I,' ~~\'~!l/~;;;  

'Specie Caratteristiche	 Note di pericolosita '  t~"  ,  Irf~'  ,:., ~~ \ /;~,',\~ ,~S~ '. '\,>'~~,', .~\;f~ ~~"12~
_7"~,.,·.,,~~r.~-_..Aconito	 Pianta perenne con radici a tubero e fiori II principio tossioo e l'aconitina che uc ',./_'i'~,,. ~7-~ ,r~,Th~l/r"'l :i\,~~

(fig. 16)	 Irregolari in spighe o pannocchie. II fu cide per asfissia paralizzando i centri 
sto-e coperto da una leggera Ianugine, nervosi.. I Galli e i Germani avvelenava
~ diffusa nelle regioni fredde e tempera	 no Ie loro freece con succo d'aconito, ~~  "v 
te. Non confondere Ie radici con queUe

della rapa.
 

I ~\l.tR!,vt 

~; f~' 

I 
\
!.	 

..tJ·,rY~. · ..
~\\\~i~t'~ ~ ~~li\V;~~1/'(·

)
I 

Fig. 16 - Ac:oDito. 

Belladonna. ~ un'erbacea perenne (solanacea) con 1 II principio attivo tossico e I'acldo atro
(fl.,g•. 17) grossa radice a bulbo, Fusto ramificato; t pico, 

~,  Ifoglie ,grandi e ovate. Fiori di colore vio

laceo. I frutti sono bacche rotonde, nere
 
e lucide e assomigliano a piceole ciliegie.
 

',"

iFig.. 17 - BeDadonna. 

CicUtamagg!ore	 Ombrellifera chepuo raggiungere 1 ttl di II suo veleno, simile al curaro, paralizza 
(fig. IS)	 altezza, .Stelo macchiettato a punti '. rosso i, centri nervosi. 

vinoso. Fiori bianchi ad ombrello. Cresce 
in 'Europa Iungo Ie siepi e nei luoghi u
midi ·e paludosi.. Nonconfonderla con 
prezzemolo, sedano, 'angelica, carota. Si 
riconosce dall'odore -(schiacciando con Ie 
dita Ie foglie) nauseabondo, 

II 
r 

t: 
Pig. 18- Clcuta maggiore.r-~---~------
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Specie Caratteristiche Note di pericolosita 

Colcbfco Pianta bulbosa perenne, fiorisce in autun Fortemente tossica per Ia coIchicina, al
(fig. 19) DO, ha.foglie Iarghe Ianceolate.. caloide presente in tutta la pianta, rna 

specialmente nei semi. 

Ii 

Fig. 19 .. Colchfeo. 

'l; 
Digitate Pianta erbacea, pelosa con fusto eretto, 40 grammi di foglie. fresche provocano Ia 
,(fig. 20) alta 50-150 em con 'foglie ovali Ianceolate, morte 1Jer rallentamento dei battiti car

diaci. 

~I  

I 

Fig. 20,.. Digitale.. 

===---------_---:._~-_\\------~=~~~-----.:::..=~:==-----=--I' 
Glusqulamo 
(fig. 21) 

Laureola 
(Daphne laureola) 

Stramonlo 
(fig. 22) 

Erbaceaannuale, fusto 30~80  em, foglie
oblunghe villose, fiori sessili; il frutto e 
una capsula. 

Piccolo arbusto (50-100 em), 'Simile all'al
lora con' piccoli fiori gialli in racemi 
ascellari senza profumo. 

Simile alIa mandragora, . originaria .del 
Messico..Solanacea a fogIie ovate, lobate 
e dentate con un lungo picciolo; da non 
confondere con 10 spinacio, 

t~! 
j 

~~  

'I 

Contiene in tutte Ie sue parti .elemerrti 
fortemente tossici ·che provocano sonno 
profondo con incubi. 

- Fig. 21 .. Giusqulamo. 

Corteccia vescicante, arbusti fortemente 
tossici in ogni part~  

Contiene gli alcaloidi della belladonna, 
percio e velenoso come questa. 

Fig. 22 - Stramonle, 



- La cottura elirnina generalmente dai vegetali tutte le sostan
ze .. velenose, anche se questa principio non e valida per i 'i~  

funghi e la cicuta. 
- Sono commestibili tutte le verdure selvatich-: tipo radici,
 

bulbi, tuberi che corrispondono a quelle domestiche: caro
te, tape, patate. .
 

- Sono commestibili le piante che vengono mangiate dai,
 
mammiferi- e dagli uccelli.
 ,I. 

Evitaredi mangiare Ie piante che hanno un liquido latti
"ginoso, di colore brillante 0 di sapore amaro e disgustoso, 
Non mangiare funghi (tanti sono velenosi e' poi. leproprieta 
nutritive sono minime) e cereali the -abbiano escrescenze .ne
rastre al posto dei normali semi. 
. Se ci si accorge di avere ingerito cibo velenoso, provocare 
il vomito, bere acqua salata, latte.. 

,l~ 

Se ·none possibile far cuocere Ie piante, comportarsi COSt: 

- Assaggiare una piccola dose (2-3 grammi) di qualsiasi cibo. 
Se masticando non si sentono gusti cattivi: pizzicore, sapo
re amaro, acido, saponoso, bruciante, sipuo -ingoiare. 

1;1
1
: 

- Aspettare 6;.8 ore; se non si presentano reazioni ,(vomito, 
dolori di stomaco, diarrea) ingerirne una quantita doppia 
o tripla. . 

- Se dopa altre 6-8 are non si riscontrano reazioni negative,
 
it cibo 'pub essere considerate cornmestibile.
 

I 

U 

Cibi anlmall 

Norme di commestibilita 

- La carne di tutti i mammiferi e degli uccelli ecommestibile, 
purche. sia [resca (eccetto il fegato degli orsi polari e delle 

. tache) .. 

.- Le uova degli uccelli sono buoni alimenti purche fresche 
(anche quando contengono embrioni), l, 

- Lucertole, serpenti (anche quelli velenosi t.rane, salaman
dre -si possono mangiare dopa averli scuoiaii (non mangia
re i rospi) .. 

- Pesci: 

- mangiare esclusivamente quelli freschi; 
- non mangiare pesciprivi di squame 0 che non abbiano 

l'aspetto di pesce (fig .. 23); 
- non mangiare mai gli organi interni (particolarmente il 

legato) .. 

Fig. 23 - .Alcuni tipt di pescl velenosi delle zone troplcaIL 

Pesce rospo 

Pesce zebra 

Pesce bue 

'Pesce raqno 
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Sono commestibili: 

Anlmall va~ 	 Cani, gatti, lepri, ricer, 
porcospini e tassi; scuoia
re .e sventrare. 

Crostacei 'Granchi, gamberi d'acqua 
dolce e gamberetti sono 
buoni appena pescati. Uni
ti ad. erbe e tuberi danno 
un'ottima zuppa. 

Insettl	 CavaUette,Iocuste,lombri
chi, termitl, formiche, lar
ve (fig. 24). 

Fig. 24 - Rlcerca .d1 larve. 

, Molluschi Se cisi trova in zone tro
,picali: solo quelli che \1i:vo
no nelle acque esterne. 

Rettlli 
ed anfibi 

Togliere la testa; Ia pelle,
Ie .mteriora, 

Roditori	 I ratti dei boschi 0 del de
serto sono commestihili; 
scnoiare e sventrare, 

Cuocere 'COn foglie
oommestibili. 

Cuocere ViiVi a vapore 
o arrostire 0 bollire, 

Fritti oarrostiti su u
na pietra caIda. 

Cotti al vapore, Iessati
o cucinati-con Ie valve, 

Rane 'e piccoli serpenti 
arrostirli infilzati a un 
bastoncino: igrossi 
serpent! -bollirli e poi
arrostirli. 

Cotti 0 stufati. 

Modi dt cucinare 

If	 La cottura rende i cibi pili appetibiIi e digeribili, distruggen
do batteri ed elementi tossici in una certa misura, Una volta 
cacciata Ia predae meglio cuocerla subito per '~10n  rischiare 
che vada a male. 

Prima della cottura togliere ai mammiferi Ia vescica, gli 
intestini e le ghiandole delle zone anali e riproduttive. La 
carne selvatica va lasciata frollare e gli animali della taglia di 
una Iepre dovrebbero essere prima bolliti, poi grigliati 0 ar
rostiti. 

Nella boIlitura ii eibo mantiene i sapori naturali; per di pin 
il brodo costituisce un ottimo nutrimento. Se invece, dato il 
tipodi came, il sapore e sgradevole, gettare via I'acqua usata 

~ I	 e· ripeterela bollitura, Attenzione: sulle montagne alte piudi 
3..700 metri la bollitura diventa quasi impossibile per Ia rare
fazione dell'ossigeno. ' 

Recipienti di fortuna 

Secondo Ie situazioni e Ie localita in cui ci si trova sipossono 
usare: noci di cocco, bambu tagliati, cortecce di betulla, 10 
strato interne delle eortecce dimolti alberi, foglie dibanano: 
sl possono usareanche contenitori di tela.. Naturalmente bi
sogna sempre tenere una. fiamma bassa: il recipiente 'non bru
cia mai sotto il liveIlo dell'acqua. , 

Si. riesce a far ·boIlire l'acqua nella buca di un terreno argll
loso mettendovi dentro alcune. pietre arroventate, 

I pesci si arrostisconoanche su una grigliacomposta da 
rametti verdi e, se si vuole, avvolti in foglie fresche e messi 
nella cenere calda. 

Animali e uccelli piccoli si arrostiscono facilmente sotto 
Ia terra. Pulirli, scuoiarli e avvolgerli in foglierargilla 0 fan

..go.Seppeilirli in una buca nel cui fondo SODO state messe 
aicune pietre calde, Riempire la buca di fango. n giorno dopo, 
aprendo Ia fossa, si trovera la carne ben cotta e calda, 

Gli animali pill grossi sipossono preparare in modo analo
go tagliandoli a pezzi, 

NOD avendo un contenitore si puo preparare iJ. cibo eon Ia 
cottura a vapore, Scavare una buca (profonda e larga 50 
centimetri e lunga 1 metro) e disporvi alcune pietreImagari 
Lisee e levigate dall'acqua). Accendere it fuoco sopra e dopa 
aver ben riscaldato Ie pietre, coprire le braci rimaste con fo
glie verdi sopra Ie quaJ.i verra posato il clbo, Sprnzzare d'acl~ 

quae posare velocemente un altro strato (piuttosto. spesso) 
di foglie, Dopodiche mettere uno strato di terriccio, 

Praticare 'un foro fino al cibo, buttarvi sopra un po' d'ac
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'qua e tappare ben bene Ia buca, L'acqua, a contatto con Ie 
pietre calde e Ie braei, fara cuocere il ciboa vapore. 

I tempi di cottura sonoi seguenti: uccelli: 3. ore; carne: 2 
ore per ogni chilo; pesce: lora; gamberi, granchi: lora; ger
moglir 1,5 ore; corteccia: 8 ore. 

La cottura allo spiedo e i1 metodo piupratico e rapido per 
cuocere .vicino alIa brace carni di ogni tipo. Si pub improvvi
sare aneheuna griglia con un po' di .rami verdi. 

Oonservazione del cibl 

Pub capitare che anche in una situazione d'emergenza si rie
.sca a.trovare 'cibo in :abbondanza. Come proteggerlo affinche 
non si alteri? 

I	 metodi sono diversi: 

Affitmicamento 

. - ··Tagliare carne e pesce (privi ·di·.grassi) a strisce della spes
soredi 5 millimetri. 

.- Gli animali piccoli e gli uccellisi possono affumicare interi: 
prima, .pero, .speIlare, togliere le viscere e con un bastonci
no .tenere apertele cavita, 

.:..' Costruire una struttura tipo graticola a circa 80 centimetri 
sopra unfuoco lento (fig-,25), senza fiamme, molto fumoso. 

- Sistemare il cibo sulla graticola e badare che Ia fiarnma non 
Iobrucl. Evitare legni resinosi. 

Fig..25 - TecnIca d.i affumicamento 
dena carne e del pesce. 

j:vf. 
'\0. 

- La legna. adeguata e' quella non stagionata e un po' umida, 
tipo: quercia, faggio, betulla, salice.. Vanno anche bene: 
segatura, trucioli, piccoli. rami.·'r 

-	 Per aroIilatizzare: bruciare rametti di ginepro, felci verdi, 
pigne, bacche, erbe profumate (finocchio selvatico, agIio). 

- Mantenere costante la nuvola di fumo. 
- L'operazione dovrebbe durare 2-3 giomi. La carne e pronta 

se diventa COS! secca da sembrare fragile. In tal modo si 
manterra per Iunghi periodi e potra essere mangiata diret
tamente. " 

Bssiccazione al sole 

- Togliere ai pesci Ie squame e Ie interiora. Aprirli compIe
tamente se sono piccoli, se grandi tagliarli prima in tranci 
e poi aprirli. Lavarli con cura particolare se sono stati pe
scati in. acque contaminate. 

- Passare carne 'e pesce in un bagno d'acqua salata, 
- I pesci molto piccoli si seccano facilmente e non' occorre 

pulirli. ' " 
- Sistemare il eibo su un coperchio metallico, su un telo, su 

un foglio di alluminio 0 griglia.. 
- Proteggere il cibodalle mosche con una zanzariera .. o una . 

retina. 
- Evitare Ia pioggia e pro

teggere dall'umidita not
tuma. 

- Girare il cibo ogni paio 
d'ore. 

~ 	 Si pub disporre it cibo su 
un telo (fig. 26) 0 stuoia 
(es. foglie secche di .palma 
intrecciate) arrotolato du
rante il giorno e conserva
to all'ombra, da esporre 
aperto durante la notte. 

l~,
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M Fig. 26 - Tecnlea dl dfsldrataZione~Jt" a mezzo panno 0 tela. 
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- Sesi deve far' essiccare it pescecane ricordarsi che va ta - concentrato di pomodoro 5 % 
gliato a pezzi piccoli e Iavati per diverso tempo in rnodo ·da - farina integrale 2 % 

'3~'~togliere il sapore 'di ammoniaca. . - patate disidratate (tipo purea) 2 '% 
- Un semplicesistema di essiccazione consiste nell'appendere - lievito di birra 1 % 

i pesci (piccoli) su un filo steso all'aperto in zona molto - pepe nero 1 % 
ventilata. - sale 0,5'% 
In zone desertiche 'si -puo conservare la carne asciugandola - semi di camino 0,5% 

bene e tagliandola a strisce. Si seppelJisce poi in una buca 
profonda unpalmo. Al momento di. usarla si immerge per un Dato che il pemmican non sl trova in vendita in Italia, si
 
po' di tempo in acqua in modo da ammorbidirla e ripulirla puo.confezionarlo a casa,procedendo nel modo seguente: ta

dalla sabbia prima di cuocerla. gliare a dadini il grasso di bue e cuocerloIentamente fino a
 

che I'umidita sia .completamente eliminata e il grasso sia di ..
 
ventato di colore scuro, altrettanto dicasi per la pancetta.


Essiccazione al vento, all'aria Aggiungere iI latte in polvere, la carna di bue liofilizzata ,e il
 
pomodoro. Mescolare e aggiungere gli altri ingredienti: taglia


~  valida per tutte le specie vegetal! ed .animali, La came es re a pezzi e conservarein carta oleata 0 in fogli di alluminio,siccata si conserva bene per diversi mesi, Un kg di carne fre
sea si riduce a circa' 400 grammi. Quando nell'umidita sui cibi 
seccati apparira la muffa, toglierla raschiando e consumare i1 
piu presto possibile, 

Salaiura 

- Sfregare con sale carne 0 pesce tagliati a fettine, poi met
terli in un recipiente alternandoli a strati di sale grosso, 

- Aggiungere erbe, bacche aromatiche. 
-..i; Coprire il recipiente e mettervi sopra un peso. , 
- Dopouna settimana aggiungere dl nuovo sale; COS! per 2-3 

settimane, 
- Volendo conservare il 'cibo per un anna proseguire questa 

operazione per un mese, Al momento dell'uso toglierlo, la... 
varloabbondantemente ecuocerlo, 

Pemmican' 

II pemmican, utile cibo d'emergenza, e altamente mrtritlvo, 
facile da trasportare e conservare, e comedo da consumare an
che se disapore non eccezionale. :J;: in uso negli Stati Uniti, 
rna si puo modificarlo secondo i gusti personali; in Italia, in 
base aigusti e alIa reperibilitadegli ingredienti, e stato modi
ficato nelmodo seguente: 

- gras-so di bue 33 :% 
- nolvere di latte intero 20 '% 
- oancetta secca affumicata 17 % 
- carne di bue Iiofilizzata 10 r% 
- piselli liofilizzati 8 % 
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Capitolo VII KIT TASCABILE D'EMERGENZA	 Un classico coltello da sopravvivenza 

Venticinque anni diesplorazione; cento giomi di marcia e di 
navigazione attraverso monti e fiumi, numerose spedizioni di 
salvataggio alla riceTea di aerei e persone scomparse 0 in 
difficolta, fanno parte della vita del dottor Charles Brewer 
che ha ideato questo tipodi coltello. La sua esperienza nelle 
foreste amazzorriche, Ia sua preparazione come ginnasta, alpi
nista, Judoka e paracadutista 10 hanno portato, quale istrut

Per tutti colora che si muovono fuori casa, sia per un sempli tore, di una scuola di sopravvivenzavad adottare- questo. tipo
 
ce carnpeggio sia per un viaggio Iontano dall'Europa, e'· consi di coltello .fra i piu « completi s come quello che si vede in
 
gliabile un equipaggiamento per la sopravvivenza, Ouesto con figura,
 
siste in un borsellino 0 una scatoletta di latta per il tabacco,
 
una borsetta di tela, oppure una cintura con varie tasche, una
 
giacca (un gilet) can diverse tasche, un coltello can un conte

nitore nel manico, e altro,
 

L'elenco proposto pub variare notevolmente. Dipende dalle 
disponibilita personali, dalla zona in cui ci si reca, dal mezzo 
che si usa e 'COS! via. 

"iista. ind.isp·ens':abile\ {fil,c;: 'standard) 

1.	 Coltello~e~i'  : ,. 1~.  ~ePellente.  per insetti 
2.	 Fiarnmiferi'v controvento .IS. Matita .
 

.(impermeabilizzati .nella 16~  'Foglio di' carta
 
cera) , ". .- ~' " 17."Ago, filo, spille da balia
 

3.	 Candela ~  18~.'  Specchietto per, .segnala-
(~ 

4.	 Bussola zionic'"' ,	 I 

5.	 At,trezZatti~'" perIa pesca' .19.' Coperta .d'alluminio 
6.	 Lente di.Ingrandimento : 20. Torcia elettrica minusco

"7~' 	 Lamadirasoio la
 
,8. Fisehietto. ." "" . '21". Pillole di .destrosio
 
9.	 Pillolepee. Ia depurazione 2'2.. Pronto soccorso I 

dell'acqua "'''', ~' · i23. Sacchetti di plastica . 
10. Spago, cor~no  . >24. Cerotti di varie dimensio
11. .Filo d'acciaio . Iii , 
12.:;·"Laccio·'emostatico :-. 25-. Razioni energetiche Iiofi
13. Tavolette combustibili "Iizzate.	 ,. 

I
 
I
 
IBventuale aggiunta per chi Va in macchina 

1..	 ·Sacco 'a pelo 7. Ascia , Un elassteo. eoltello da' sopravvivenza2. Mappa	 8. Carta' tipo Scottex 
3.	 Razzi 'rossi a paracadute 9. Amaca Comprende; bussola, pastiglie potabilizzanti per .I'acqua, attrezzi .per Ia 
4.	 Segnali ·di fumo ' 10. Telone Impermeabile 'pesca, fiammiferl al fosforo antivento-antiumido,sega, altimetrov.arpio

ne, lancia, speechio disegna},azione,. lente, martelle, cesoia .tagliafili,5.	 Corda ' 11. Guarrtida lavoro .caceiavite,pietra per affilare, ago e filo per sutura.ibisturi, ago da eucire, . 6., Pron.tosocc()rso' il pill 12. Fornello a gas barra al magnesio (s;fregat~"con  una lama producescintillej.valtabeto
completo	 13. Gavetta, borraccia, posate Morse; codice internazionaledi segnalazione terra-ana. . 
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Capltolo VIII	 VESTIARIO 

Nonostante le diversita diclima nelle zone fredde, nelle zone 
tropicali e nel deserto, si pub compilare una listadel vestia
rio base, pressoche comune. Durante il viaggio serve un ab
bigliamento praticovsemplice in genere e ridotto al minima 
in dis pensabile.. I capi- devono essere poco sporchevoli, resi
'stenti e facilmente Iavabili. 

1.	 Pantaloni di cotoneresistente e Jeans 
2.	 Stivaletti di pelle impermeabili e di un misto cuoio e tela 

per i. tropici 'e 'it deserto 
3.	 Magliettedi cotone manica 'lunga 
4. Magliette di cotone Tvshirts
 
'5. Scarpe Ieggere
 
6.	 Calze 
7.	 Maglione pesante 
8.	 Giacca 'a vento 
9.	 Mutande di cotone, [atte a' pantaloncino 

10. Copricapo s " 

11. Poncho impermeabile 
12. Occhiali da sole 
13. Fazzolettoda collo Icontro polvere; sole) 
14. N ecessario per toilette 

Anche nei climi caldio nella giungla .sono preferibili panta- ~  
loni lunghi e .magliettecon rnaniche Iunghe per proteggere il 
corpo .dagli Insetti 0 dal sole.	 . 

In 'una situazlone -di emergenza it vestiario aiuta a mante
nere la propria temperatura e a proteggere daI clima, dalle 
ferite, dagli insetti: inoltre, dato che e poco probabile che ci 
si ,possa cambiare, oecorre arrangiarsi con i vestiti che si in
doss-ana. 

Bisogna ricordarsi che: 
-	 Gli indumenti puliti hanno maggiore potere isolante termi

co	 diquelli sporchi, . , 
-	 Nel caso di uno sforzo fisico bisogna alleggerire il vestiario, 

slacciare i bottoni, allentare il colletto, i polsini, togliere il 
copricapo (ovviamente non ai tropici), In, climi freddi biso

gna evitare di sudare__ 1:: importantissimo impedire che i 
vestiti si bagnino di sudore poiche I'evaporazione dell'indu
menta potrebbe causare un brusco raffreddamento, II su
dare Iimita anche il potere isolante degli abiti: si corre il 
rischio che possa gelare sulla pelle. 

- II segreto per la conservazione del calore nei climi freddi 
sta nel proteggersi can vari strati, creando delle camere 
d'aria: piu ve ne sono, piu if corpo e isolate dal freddo. E 
efficace un giomale 0 un sacchetto di plastica da tenere sot
to la, camicia. 

-	 Mantenere i piedi i1 pin possibile asciutti. 
- Non mettere mai gli scarponibagnati troppo vicino al fuo

co (s'indurisconoe si spaccano), Riempirli con carta, erba, 
indumenti 0 rametti; tenere Ie suole all'insu. 

- Durante Ia notte tenere Ie scarpe vicino alcorpo per' impe
dire che gelino. 

- L'acqua entrata nelle scarpe non crea problemidi congeIa
rnento (quando ci si muove). " 

-'	 Gli scarpani strettrpossono, invece, ostacolare la circola-' 
zione del sangue e provocare dei congelamenti aIle estrerni
ta dei piedi, Si evita questo pericolo allentando l'allaccia
tura, 

- Per impermeabilizzare gli stivali si possono bagnare in, ac
qua gelidae aspettare che si formi un leggero strato di 
ghiaccio sulla superficie. 

- Quando si bagnano Ie scarpe e bene indossare un sacchetto 
di plastica sopra Ie calze. 

- Per la marcia sulla neve coprire gli scarponi con un telo 
impermeabile. 

, - Si possono improvvisare Ie scarpe can un pezzo ,di 'tela im
permeabile rivestita con una tela robusta. Fra una tela e 
I'altra infilare stratidi erba seeca, muschio, foglie. 

- In caso di temperatura moIto rigida aiuta a mantenere il 
calore del corpo un sacchetto di carta, di tela 0 di 'plastica: 
vi sipotranno infilare le mani a metterselo in testa. , 

- Con vestiti bagnati strizzare Ia biancheria intima e Iasciare . 
che gli abiti gelino; poi, con un bastone togliere via it ghiac
chio. Ripetendo l'operazione si contribuisce a togliere sem
pre di pill I'umidita impregnata nei vestiti. Un indumento 
gelato ma asciutto e sempre meglio di uno bagnato. 

-La coperta di alluminio (delle dimensioni - quando echiu
sa - eli circa un pacchettodi sigarette) e utilissima contra 
il freddo, E un vero thermos per ll corpo data che riesce a 
mantenereI'Stl per cento del calore prodotto dall'organismo. 
~  valida anche come tenda d'emergenza, come isolamento 
dal terreno umido; serve, moltre, 'per riflettere il calore del 
fuoco ed e facile ad essere avvistata dall'alto. 
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Capitolo IX METEOROLOGIA 

Qualche volta sapere che tempo fara puo essere importante 
per Ie .decisioni da' prenderein una .situazione critica. Bisogna 
chiarire subito che non esistono metodi che permettano di 
fare previsioni .sicure..Pero, grazie ad alcuni « segni », si puo 
spesso pronosticare il tempo. 

Se Ie condizioni climatiche sono prevedibili, questoe senz'al
tro 'un vantaggio. Soprattutto e importante riuscire ad indivi.. 
duare « segni » anche minimi .che annunciano Il..cattivo tempo 
in. rnodo da 'prendere le. decisioni del caso: non avventurarsi 
,in montagne: cercare unadeguato riparo; allontanarsi da pun.. 
tiperioolosi per frane, valanghe, piene: trovare un rifugio per 
~e  cose che e utile non bagnare oppure, in caso di precedente 
siccita, predisporre qualsiasicontenitore adatto a raceogliere 
acqua. 

Alcuni detti popolari dicono: 

Rosso .di sera, bel tempo si spera.
 
Rosso, at mattino, la burrasca si avvicina.
 
Un ·tram<onto giallo significa vento.
 
Un tramonto giallo pallido significa pio,ggia.
 
Brina.e nebbiadi primo mattino significa bel tempo.
 
Alba bassa significa tempo bello.
 
Alba alta (ilsole sorge sopra un banco di nuvole, alto sopra
 

l'orizzonte) .significa vento.
 
Nuvole.sofiici, tempo bello.
 
Nuvole a contorni stagliati: vento.
 
Nuvole.accavallate a [rastagliate: vento forte.
 

I marinai invece dicono: 

Ouando il vento III pioggia precede 
potrai presto le vele di nuovo spiegare, 
ma se la pioggiil vien prima del vento, 
alle vele e alle scotte dovrai -stare at tento. 

VI 

, .
 
"~I 

I 

",. 

'~'f'  

( 

\' 

Tempo bellostabile 

Cielo azzurro chiaro 0 grigio chiaro al sorgere del Sole. Pres
sione alta. Temperatura e umidita basse. II cielo quasi pulito. 
Rugiada 0 brina sui prati al mattino. Cime delle montagne 
che «fumano» con pennacchi di neve sollevati da venti da 
Nord 0 da Est. La notte Iimpida, fredda e serena. Stelle 
scintillanti. Cielo sereno e senza vento al mattino. Nebbia nel.. 
Ie valli. Nuvole a forma di cirri alte nel cielo, Rane e cicale 
che {< cantano », Le Iucciole brillano di sera. It fumo del falo 
si alza verso l'alto fonnando una colonna verticale, 

Tempo brutto stabile 

Cielo azzurro carico; Iattiginoso 0 .a pecorelle. Alba rossa. II 
. Sole. tramonta dietro una. cortina di nubi. Rapida formazione 

di cumuli sui versanti sopravvento, AIoni intorno al Sore e 
ana Luna, Pressionebassa. Umidita forte, Temperatura in di
.minuzione d'estate, in aumento d'inverno. .Cielo coperto, Ron.. 
dini che volano basse, folate ,di aria calda e umida, II fumo 
non rtesce ad alzarsi ed e spazzato subito via. 

Tempo varlabile con tendenza a migliorare 

Cielo coperto al mattino.. Alba grigia, Tramonto sereno. Tem
peratura e umidita in diminuzione. Pressione in aumento, 
Orizzonte scoperto. 

Tempo varlabUe· con tendenza a "peggiorare 

Cielo azzurro carico. Rosso al sorgere del Sole. AI tramonto 
ilcielo e rosso vivo e I'orizzonte e pieno di nubi. La pressione 
diminuisce, La temperatura e in diminuzione d'estare,. in au
rnento d'invernov L'umidita aumenta, Nubi a forma di 'grossi 
castelli -con torri non molto, alte che s'innalzano dai banchi 
(temporale in arrivo) .. 
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Capitola X NODI 

I " 

L'arte dei 'nodi ha secolari tradizionie ne comprende una va
stissima gamma. Can due cavi si possono eseguire nodi in 
numero quasi illimitato, facili e utilissimi che non si scioglie
ranno sotto sforzoe si disferanno facilmente quando non ser
viranno piu, 

Pet I'uso, nei casi di emergenza, basta saper fare quelli phi 
sernplici e. ~iu  funzionali (fig. 27): 

t4~ 

~I 

"t 

1. La gassa d'amante, iI re dei nodi, 'e il piu sicuro e utile 
di tutti. L'uso classico e quello di impiegarlo per assicu
rare un uomo quando10 si voglia tirare su -oppure per uni
re due cavi, Non siblocca neanche 50ttO notevole carico. 

2. llriodo > piano serve a uniredue cavidi diametro quasi 
uguale. 

3. 11 nodo parlatoserve per' fissare un \cava su un oggetto. 
.Tiene bene sotto una tensione costante, perpendicolare: 
'tende a sciogliersi se soggetto ad una. tensione longitu
dinale. 

~~, " 

" i' r 

1. La gassa d'amante: A) H prlrnometodo per fare tm nodo su se stesst {a, 
b, c: sequenza); B) ff secondo metodo (a, b, c: seqoenza), 

3. nnode 
parlato. 

M 

U2..'11 nodo piano. 
-~ 

4. 11 nodo parlato intorno at dormiente viene usato per ag
guantare qualsiasi tipo di oggetto. A differenzadel nodo 
precedente tiene bene anche intorno ad oggetti ~  volumino
si e resiste alIa tensione perpendicolare all'oggetto. 

c~,  

(~O  

,1 

't",' 

5. II nodo Savoia. 

~n  

5., 11 'nodo' Savoia sf esegue all'estremita del cavo perche non 
si stili da unpassacavi, oppure sostituisce provvisoriamen
te Ia .fasciatura del capo di uncavo tagliato. 

6. 11 nodo semplice di bandiera e Il mezzo.piu rapidoperan
nodare due cavi, anche di diversa grossezza. In questa caso 
ildoppino dev'essere eseguito can il cava piu grosso, 

, . 
7. Il nodo doppio di bandiera ha -il medesimo impiego del 

precedente, rna e pitt. sicuroe sopporta carichi maggiori, 

~I:!  

t:' 
" I~ 

7. 11 nodo doppto di bandi~era.. 

4. It nodo partato intorno al dorrniente (due 
metodl).. 

6" It nodo sernptlce dj bandlera. 

Fig. Zl -Nodi. 

J::,., 
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Capitolo XI	 ORIENTAMENTO 

La capacita di stabilire alcuni punti di riferimento in un am.. 
\	 bientenuovo e un grosso vantaggio per-chi si e smarrlto. II 

senso dell'orientarnento viene sviluppato con I'esperienza, 10 
spirito di osservazione e il huon senso. \ 

Quando si viaggia conviene sempre saperedove .,ci si trova. 
Nelcaso in 'cui si debba affrontare un'improvvisa situazione 
difficile e importante saper ricostruire I'ultimo percorso. Ba
sta ricordare la direzione da cui si proveniva, ,il tempo tra-

t	 .scorso e la velocita del movimento. 
Lunghezza del passo. Conoscere la lunghezza del proprio 

passo -e importante durante una marcia per sapere quanta 
carnmino e gia stato fatto e quanta ne resta da fare. Perde
terminarlo basta percorrere (meglio anche piu volte, COS1 si 
ottiene tina maggiore precisione) 100 metri esatti -con'un passo 
rnedio, molto naturale e dividere it numero dei passi doppi 
'per 100. CoS! si pub sapere di quanti centimetri e un passo 
(sempre) doppio, Per esempio: 100 m=66 passi = 150·

1cm' 

per 
ogni passo doppio, 

Valutazlone delle .dlstanzee prfnclpali misure personall 

~  utile .imparare a memoria Ie seguentimisure personali: sta
tura, altezza.da terra agli occhi, braccia spalancate, da terra 
al ginocchio, dal. gomito al polso, indicedisteso, distanza tra 

,mign61o e pollice divaricati (spanna), larghezza del poIso. 

"Esercizio p'er l'occhio alle varie distanze: 

SO in - si vedono gliocchi e la bocca di una persona; 
100 m - gli occhi sembrano puntini: 
200 In - .sidistinguono bene tutte .leparti 'del corpo umano 

ed alcuni particolari dell'abito: 
300 m - si vede aneora un po' Ia faccia: 
400 m - si distingue il movimento delle gambe; 
500 m - si distingue, con luce adatta, il colore del 'vestito, 

Ia testa e it cappellodal restodel corpo: 
, 600 m - la testa diviene un punto: 
700 m - e molto d.ifficile distinguere la testa dal tronco; 

800 m 
1.000 m 

r 

1.200 m 

1.500 m 
3.000 m 

10.000 m 

- la testa non si distingue piu dal tronco; 
- si possono aneora distinguere i movimenti delle 

braeciae delle gambe; 
- si distingue bene un uomo a cavallo da un uomo 

apiedi; 
- si distingue ancora un palo telegrafico: 
- si distinguono i tronchi di grossi alberi isolati; 
- possono distinguersi soltanto i campanili delle 

chiese. 
A pia di 500 m: conviene accorciare la .distanza scegliendo 

.. un punto a 250 ID, valutare questa distanza eraddoppiarla; 
In mare: I'orizzonte serve a stabilire Ia distanza. Con I'oc

chic ad 1,5 metri dallivello dell'acqua una nave' all'orizzonte 
'It e Iontanad.S km. 

II suono: si moltiplicano i secondi intercorsi fra.Ia caduta ' 
di -00 fulmine 0 il colpo di ,un fucile ed il rumore percepito 
per la velocita del suono (che e di 333 m/secondo) e si cono
scera la distanza a cui tali fatti .sonoaccaduri. 

Le distanze sembrano pia brevi: 
~!~ 

- sopra distese uniformi d'acqua, di neve; di prati, di sabbia 
senza punti di riferimento (albero, casa, ecc.): 

- con Il sole·alle spalle: 
. .1 .i: quando 10 sfondo e chiaro; 

~'( ~ 

;\, 

,J~_ 

( 

()''\ 

.1 
~ 

I 

':~~i  

'I~ 

I - quando I'aria e limpida e fredda; 
\ - con il vento: 

::., -quando .ci si trova in uno stato emotivo; 
L quando l'oggetto e il suo sfondo sono di colori differenti; 
- dal basso inalto: 
- quando 1'0ggetto emolto grande; 
- in campagna; " 

1£ distanze sembrano piulunghe: 
- su terreno collinoso;
 
- se Ie cose hanna 10 stesso colore del fondale;
 
- quando l'oggetto e visibile soltanto in parte;
 

'.	 - se c'e umidita provocatadal calore; 
, - sopra .superfici oscure: boschivpaludi, ecc.;
 

- se le cose si vedorio attraverso valli 0 strade lunghe;
 
- su terrene coperto 0 arato;
 
- se si e seduti per terra;
 
- quando l'oggetto giace nell'ombra 0 con Iuce debole:
 
- se c'e fosehia;
 
- con il sole di fronte;
 
- nell'ora del tramonto;
 
- dall'alto in basso.
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Valutazione delle quantita. Saper valutare una quantita di
 
persone, di .animali 0 di oggetti pub essere importante in si

tuazioni critiche. Quando se ·ne trova l'occasione, ci si deve
 
esercitare a contare in modo approssimativouna quantita di
 
oggetti 0 un assembramento di persone.
 

Pet farlo - trovandosi, per esempio, in uno ,stadio - "basta 
dividere 10 stadio in tante porzioni contenenti un determinate 
numero di persone. Bastera contare Ie persone che entrano in 
una porzio.ne e moltiplicarle poi per quante sono Ie porzioni. 
Si otterra cosf Il numero approssimativo delle persone pre .J 

senti nella .stadio. 
Lo .stesso procedimento potra essere usato con cose 0 perso


ne inmovimento: bastafarsi un'idea del volume occupato dal
 
gruppo di persone che passano per prime aggiungendo poi gli
 
altri gruppi a mana amano che transitano.
 

Unesempio di quanta potrebbe essere .utile questa eserci

zio e il seguente: 1a sala .diun cinema dispone di due uscite
 
di sicurezza, ognuna delle, quali permette il transitodi 5 per

soneal.secondo, Con I'applicazione dell'esercizio sopra citato,
 
per esempio stimando 800 persone presenti, in caso d'incen

dio che rende inagibile Ia porta d'ingresso l'evacuazione della
 {::sala -,nella piu 'rosea.delle ipotesi - avverra in 80 secondi che
 
potrebbero non essere sufficienti per mettersi in salvo. Percio
 
sicerchera di 'occupare un posto .che permetta di usciredalla
 
porta di sicurezza in un tempo accettabile.
 

Carta. geograflca 

E uno «strumento » fondamentale per orientarsi, PUQ essere:
 
generale, politica, fisica, climatica, geologica, nautica, turisti..
 

. ca, topografica, e ·COS! via. II rapporto di riduzione esegnato 
sernpre al bordo della carta. La scala 1 : 50.•000 significa che 
500·metri di terreno corrispondono a '1em suIla carta. Le carte 
geografiche hanno sempre il Nord verso .I'alto del foglio. 

t~, 

Carte topografiche 

Sono piuparticolareggiate rispetto ad altre e per questa mo
tivo sono piu utili 'in eerte situazioni d'emergenza, I lora sim
boli danno un notevole numero d'informazioni. Quelle classi
chehanno la scala 1 : 25.000 (1 mm corrisponde a 25 m) e 

'.; 
A"vengonoImpiegate dall'esercito 0 per usi particolari, geologi


ci, costruzioni di strade, ecce
 

Avendo a disposizione queste carte si puot 
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-' avere un'idea abbastanza reale del tcrreno; 
- misurare Ie distanze; 
- studiare il cammino da percorrere; 
- stabilire la posizione in cui ci si trova -in un determinato 

momento, 

Fig. 28 - Curve di liveDo e lora 
schema di costruzione. 

I segni convenzionali (riportati in basso) si riferiscono a, co
struzioni, strade, corsi d'acqua, vegetazioni, ecc. Le isoipse 0 
curve di Iivello (fig. 28) rappresentano il rilievo del terreno, 
dando una visione plastica dei dislivelli (sulle cartel: ,25.000, 
tina curva Isometrica edisegnata ogni 25 m), Ouantopiii le 
isoipse sono vicine tanto piu ripido e il pendio che rappre
sentano. Di cio bisogna ricordarsi quando si misurano ledi
'stanze sullacarta: ladistanza reale sara tanto maggiorequan
to maggiore sara la pendenza, 

Disegnando graficamente il triangolo con i dati ·della .distan
za sulla carta e del dislivello si puo misurare la distanza reale 
(vedi disegno). 

disl·iveflo distanza reale 

dfstanz8 suna cart.· 
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Tramontana 
Carta topografica e bussola servono solo quando si sa 

usarle correttamente. ·0r 
Longitudine e latitudine. Fondamento di ogni carta geogra

fica e la, rete costituita dai meridiani (linee immaginarie vern
cali, che vanno da Nord a Sud, passanti per i poli e perpendi-. 
colari all'Equatore)e dai paralleli (linee immaginarie orizzon
tali, orientate da Est ad Ovest parallele all'Equatore), aIle 
quali e riferita, con longitudine e latitudine, la posizione di 
ciascun luogo. 

La longitudine siconta dal meridiano O. (Greenwich) ed au
menta verso Est e\ verso Ovest sino al 1800. Lo zero della 
latitudine e l'Equatore dal quale le latitudini vanno aumen
tando verso Nord e verso Sud, sino al 900 che corrisponde al 
Polo.. 

Ogni grado ediviso in 60 minuti (~  e ciascun minuto in 60 
secondi ("). 

La bussola. t: un semplicissimo strumento che con I'ago 
magnetico .segna il Nord magnetico, -in base al quale si deter
mina la direzione che si deve seguire. 11quadrante circolare e 
suddiviso in 3600. 
, IlPolo magnetico, segnato dalla bussola, non corrisponde al 
Nord geografico. La differenza angolare, cosiddetta declinazio
ne varia secondo il luogo e cresce 0 cala con iI tempo, poiche
11 campo magnetico della 'Terra muta' continuamente, In Euro
pa ha unvalore molto basso, rna in alcune zone del mondo 
raggiunge valori anche di 1.0-2Qo. 

Pertanto bisogna controllare sempre sulle carte, soprattutto 
su quelle topografiche e nautiche, 'il valore della declinazione, 
e':correggere poi la direzione reale aggiungendoo sottraendo 
il numero dei gradi indicati. Queste operazioni servono poco 
per i viaggi brevi.. rna nel caso di una trasferta .lunga, dove la 
declinazione e notevole, si devono sempre tenere in conside
razione. 

Esistono diversi tipi di bussole, Per quelle semplici e suffi.
ciente compiere una rotazione fino a far coincidere la punta 
dell'ago con Il :Nord, dopodiche si puo leggere la posizione dei 
vari punti cardinali, Altre, pin .complesse, possiedono un qua
drante girevole. con I'aggiunta della rosa dei verui (fig. 29); si 
stabilisce aflora Ia direzione immediatamente. Diversi tipi 
hanno anche tin mirinoche permette di eseguire rilevamenti. 
Un modello molto 'pratico 'per lao lettura sulla carta e quello 
usato nelle gare diorientamento (montato su una base dipla-
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Fig. 29 - La rosa del venti con i punti cardinali. 

stica): poggiandolo sulla carta topografica aiuta a.leggere con 
molta precisione Ia direzione e a farerilevamenti, 

Punti cardinali. Sono quattro: Nord = 3600; Est == 900; 
Sud = 1800 ed Ovest == 2700. Avendo il Nord davanti, il "Sud 
rimane alle spalle, I'Est perpendicolarmente a destra, e l'Ovest 

,1 tdalla parte opposta. 

Come"si legge la carta. La prima cosa da fare e far coinci
dere il bordo esterno Nord-Sud della carta topografica con .la 

.' direzione Nord-Sud data dalla bussola (corretta con la de
clinazione) . 

Studiando con attenzione il posto dove ci si trova, si pos-, 
sono riconoscere alcuni punti in base alIa configurazione del 
terreno 0 alle varie costruzioni1 e in seguito determinare la 

I propria posizione per procedere nella direzione voluta. 
11 percorso viene valutato sulIa base.della distanzardel di

slivello, deIl'angolo di direzione di marcia e della natura del 
terreno, Da ricordare che in rnontagna quasimai la viaipiu 
diretta e necessariamente la pia breve 0, la puc sicura. 
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Modi. di orientamento 

1. Can la bussola 
2. Can la carta topografica 
3. Can .il Sale 
4;. Co.n l'orologio 
5. Can I'osservazione diretta del terreno 
6. Con Ia Stella polare (nell'Emisfero Settentrionale) 
7" Can ta Croce del. Sud (nell'Emisfero Meridionale) 
8. Can la Luna 
9.	 A senso· 

I primi due metodi sono stati sopra descritti, 

3) Orientamento con il Sole: e, moltoapprossimativo. Basta 
ricordare che nell'Emisfero Settentrionale il Sole 

. _alle 6 del mattino si trova in direzione Est 
alle 9 a' Sud-Est 
aIle 12 a Sud 
aile 15 a Sud-Ovest 
aIle 18 ad Ovest. 

II Sole d'inverno sorge pitr tardi e tramonta prima, quindi 
non parte esattamente da Est, ne raggiunge completamente
I'Ovest, .. 

NeIl'Emisfero Meridionale bisogna ricordare che: 
aIle 6 del mattino il Sole e ad Est 
aIle 9 a Nord-Est 
aIle 12 a Nord 
alle 15 a Nord-Ovest 
alle .18 a Ovest. 

Perdefinire il Nord inbase alsorgere 0 a1 calare del Sole 
occorretenere presenti la latitudine e la data. Esempio: 25 

L'inverno 

{f~'", 
 

\.,, 
" 

IS~	 IN 

-. maggio Torino, 450 latitudine Nord. Al momento del sorgere 
del Sole il Nord sara 600 a sinistra di chi 10 sta guardando. 

'-1 Per individuare il Nord al tramonto, questa sara spostato di 
600 sulla destra rispetto al Sole. 

Ouesto calcolo e necessario perche soltanto negli equinozi 
(il 21marzo e il 23 settembre) .IlSole sorge e tramonta esatta
mente a 900 rispetto al Nord (fig. 30). 

Come trovare il Nord con l'ombra del bastone. II metoda 
e molto preciso, Fissare verticalmente un bastoncino di circa 
1 metro di altezza suI terreno. Segnare il punto estremo del
I'ombra; dopo 10..20 minuti segnare nuovamente il punta 
estremo. Collegando i due puntisi ottiene una linea di dire
zione Est-Ovest e riportando la perpendicolare di questa si 
avra la linea Nord-Sud. 
"A mezzogiorno I'operazione diventa .ancora piu sernplice 

dando un risultato pill precise: basta trovare la Iunghezza pin 
corta dell'ombra, In quel momentoessa indichera Ia linea 
Nord-Sud. . 

4) Orientamento con l'orologio. Avendo a disposizione tin 
orologio con l'aiuto del Sole si puo stabilire immediatamente 
il Nord. 

.11('. metodo (valido nell'Emisfero Settentrionale).. 
51 sistema un fiammifero '0 un filo d'erba verticalmente al 

centro dell'orologio, che va tenuto in piano. Si orienta I'orolo
gio fino a quando I'ombra proiettatadal fiammifero va a coin- ' 
cidere con la Iancetta delle ore. La direzione del Nord sara 
individuata dalla bisettricedell'angolo formate dalla lancetta 

¥. La primavera L'estate 
e· I'autunno , 

" ,I ',VV,, 
\ ,

tIo \ ..., 
\
 
\.
 

\ 

'!ItS, i f IN	 . 'N 

Fig. 30 - Poshione del sole alsor.. 
gere, a mezzoglorno, at tramonto .	 Enelle varle stagionl. 

I ,	 /, 

76 77 



J# ~~~~e  

l>\ 

<, 

,,\ II / 
;O~ 

/I!\:: 

N, 
\ 

\ 

secondo metodo TerzorrretodoN 

Figg, ·31-32-33 - Metodi di orlentamento con I'uso dell'orologto, 

delle are con Ie ore 12. Attenzione: fare sempre il calcolo 
considerando .I'ora solare (fig. 31). 

t: 2° metodo (valido nell'Emisfero Settentrionale). 
Tenendo I'orologio orizzontaleorientare la lancetta delle 

are verso Il Sole. La linea, a meta fra Ia lancetta delle ore.e 
le ore 12, mostra· il Sud; il prolungarnento di questa linea se
gna il Nord. 

30 metoda (valido nell'Emisfero.Settentrionale). 
Mettere un fiammifero verticalmente sul bordo dell'orologio 

in. corrispondenza della cifra che indica Ia meta delle ore 
che l'orologio segna in, quel memento. Girare la cassa dell'oro
logio fino a far' cadere I'ombra del fiammifero alcentro del 
quadrante. La semiretta immaginaria che passa per Ie are 12 
segna Ia direzione Nord (fig. 32). 

4° metodo (valido nell'Emisfero Meridionale). 
Tenere I'orologio in modo che il numero 12 sia rivolto verso 

IlSole, La linea, a meta fra la Iancetta delle ore e Ie ore 12, 
indica iI Nord (fig. 33). 

5) Orieniamento con l'osservazione diretta del terreno. Fa
\ cendo attenzione a significativfpunti di riferimentosi com

mettono meno errori, Tracciando una mappa per avere un'idea ' 
abbastanza esatta del terreno 'circa Ie costruzioni varie, i bivi, 

, i sentieri, i fiumi, le .rocce, Ie baite, i tronchi abbattuti, ole 'croci, 
ecc., anche senza carta e bussola si riesce a trovare la strada ' 
di ritorno, pur trovandosi in zona sconosciuta.: 

Puo essere di grandeaiuto servirsi di un semplice schizzo 
fatto all'« andata». 

L'orientamento diverita piu difficile nel deserto, suo terreno 
coperto daneve, durante una bufera di neve, nelle notti senza . 
stelle, con la nebbia 0, in zone boscose, 

Sono di aiutoaltri particolari: , 
- La corteccia degli alberi ad alto fusto che hanno la parte 

rivolta a Nord. generalmente e coperta di muschio per la 
maggiore umidita, , 

- SU,i ceppi d'albero abbattuto gli anelli di crescita sono piu 
ampi sul lato Sud. 

- II fogliame e piufoltosul lato Sud dell'albero. 
- 11'So1e scioglieIa nevepiu velocemente verso Ia parte espo

sta a Sud. " 
.; Presenza di rnuschio sulle rocce orientate a Nord. .,., 
- Maggiore umiditanel sottoboscoesposto a Nord, 
- A Sud si trovano pietrame p'iU pulitoe rocce piu asciutte, 

t:, 'Una pista recentemente battuta assicuraIa presenzadi ani-' 
mali. In una. giornata di vento e molto secca sul terreno leg
gero 0 sabbioso le orme degli animali sembrano di vecchia 
data. L'orma suI terrene umido conserva la sua freschezza: 

~.  

'I' 
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su terreno cretaceo, umido ein ombra perenne Ia stessa trac Nelle notti di scarsa visibilita si pub ricorrerealla costella.. 
cia sembrera recentissima. zione di Oriorie (ben visibile soprattutto d'inverno), la quale 

Abituarsi a captare suoni e odori, rendendosi conto da qua rappresenta, opportunamente circoscritta, un uomo COn spa.. 
Ie parte provengono. da e cintura. Orione e la sua spada puntano sernpre.in dire

·6) Orientamento con la Stella polare (fig. 34). Le stelle han
no semprecostituito un mezzo sicuro per I'orientamento not
turno, 

/"'*. ORSA 
A'k- - - "MAOOlORE 

~ \\\ "" . *() _:..----*--~"-
,.." \ _" -JOr' 

'" \ -~ B*- .... 
\ 
'\ 

\ 
\ 
\ 
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\Fig. 34 ·-Orlentamento
 

con la Stella polare. \
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\ " *" 
Nell'Emisfero Settentrionale, in una notte senza nubi, e 

facile riconoscere la Stella polare, la piu Iuminosa dell'Orsa 
Minore (Piccolo Carro), che indica quasiesattamente (con un 
gradodi errore) il Nord ed e fissa, mentre tutte le .altre stel
le ruotano. 

Per individuare Ia Stella polare bisogna rintracciare l'Orsa 
Maggiore (Gran Carro) che si trova quasi sull'allineamento 
delle 'ultime 2 stelle dell'Orsa Minore ad una distanza 5 volte 
maggiore. 

zione Nord-Sud. A tutte Ie latitudini, Orione sorge esattamen.. 
te ad Est e tramonta ad Ovest. 

Quando I'Orsa Maggioree bassa nel cielo si pub riconoscere 
la brillante costellazione di Cassiopea: 5 stelle a forma di una 
M, 0 di una W. La Stella polare e alia stessa altezza della 
stella centrale e quasi alIa stessa distanza che ha rispetto al
I'Orsa Maggiore. 

7) Orientamento con la Croce del Sud (fig. 35). Sotto I'Equa
tore (nell'Emisfero Meridionale) la Stella polare non si vede 
piu, Si puo stabilire I'orientamento con la Croce del Sud. 

*CROCEFig. 3$. - Orlentamento : VERAconla Croce del Sud. *----f---* . 
f 
I 
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PUNTO SOVRASTANTE 
IL POLO SUD I 

Questa costellazionee composta da 4 stelle molto brillanti, a 
forma di croce. Vicino a questaesistono 2 stelle brillanti: gli 
Indicatori, che aiutano a localizzare la Croce. Tracciando una 
linea immaginaria che attraversa I'asse della Croce (linea t~  

sta-coda), alIa distanza di 4,5 volte Ia.Iunghezza dell'asse, si 
trovaun punta nel cieloche indica la direzione del Sud. 

·'La Croce del Sud viene spesso scambiata con la Falsa Cro
ce, che e pill grande, ha 5 stelle, rna e meno brillante e. si tro
va inprossimita di quella reale, 
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8) Orientamento con la Luna. La Luna, ruotando intorno al
la Terra (un giro completo circa ogni 29 giorni), e visibile a 
seconda della sua posizione (4 fasi) rispetto al Sole: 

- Luna nuova (che non vediamo); 
- primo quarto (la gobbae a ponente); , 
- Luna piena (tutta illuminata dai raggi solari); 
- ultimo quarto (la gobba.e a levante). 

Un vecchio detto .ricorda: 

gobba a ponente: Luna crescente 
gobba a.levante: Luna calante 

Ogni fase dura poco phi di '7 giorni. Per un calcolo molto 
~pprossimativo  puo essere utile la tabella che mostra la posi

Fig-.36 - Carta del clelo stellato: a) Emisfero Settentrlonale; 

;. 
r' 

'. • * " ,

interior! II 0.5 0,5-1,4 1;5-2,-1 2.5-3.4 3.5-4..4
 

2 t1G,.'1"61. 3 t1f3r. -IaG'r. 

zione della Luna seoondo la fase e l'ora in cui Ia si osserva. 
Usa dell'orologio con Luna piena. Dirigere la lancetta pic

cola verso la Luna. La bisettrice formata fra la direzione della 
Luna e Ie are 12 dell'orologio indica il Sud. Dalla parte oppo.. 
sta si trovera il Nord. 

Can la Luna al primo quarto. Dirigere la Iancetta piccola 
verso la Luna. La bisettrice formata fra .la .direzione della 
Luna e Ie ore 12 Indica l'Ovest, Ruotando eli 900 nel sensa 
orario (cioe 3 ore dopo quella che segna I'Ovest) si ottiene la 
direzione del Nord.. 

Con la Luna all'ultimo quarto. Disponendo l'orologio come 
prima, .la bisettrice indichera la direzione Est. Ruotando di 
900 (cioe di 3 ore) in senso antiorario si ottieneIa direzione 
del Nord. 

b} Emisfero Meridionale. 
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~)  Orientamento a senso. E importante imparare a tenere i 
propri sensi sernpre svegli. Con gIi occhi si devono cercare 
elementi utili per non smarrirsi, nel paesaggio naturale ed in 
quello modificato dall'uomo, 

Anche i suoni aiutano ad orientarsi, II rumoredi acqua 
corrente, di ferrovia, di campane, di un cane che abbaia, del 
canto di un galla possono rivelare elementi caratteristici che 
offrono indicazioni supplementari. Un odore, un profumo 
portato dal vento aiuteranno a riconoscere certi luoghi e ad 
orientarsi a senso. 

Camminando ricordarsi di contare i passi. Ogni 1'00 mette
re, per esempio, un sassolino in tasca: COS! sara piu facile fa
re i conti. 

Bisogna tenere corito che it passo e pia cortodi notte, in 
salita, contra il vento, sulla sabbia, nel fango, nella ghiaia, 
sulla neve, con la pioggia, con un abbigliamento pesante, op
pure quando si e stanchi. 

Capitolo ·XII MARCE DI TRASFERIMENTO 

Abbandonare 0 no la zona del dfsastro 

Prima di abbandonare il luogo del disastro e necessario ana
lizzare con calma e chiarezza la situazione, ricordando che 
un'automobile nel deserto, un aereo in zona impervia una 
nave semiaffondata possono essere avvistati. molto prima di 
una singola persona. Inoltre i rottami assicurano urr.ottimo 
riparo e .offrono diversi materiali per fare .segnalazioni di soc- . 
corso (gemma, benzina, fari, ecc.), 

La valutazione se convenga 0 no abbandonare la zonae sem
pre soggettiva; bisogna tenere presenti, pero, alcuneipotesi; 

- the nessuno pensi di fare delle ricerche in questa zona. 
- CheIlIuogo, nonostante Ie segnalazioni, non oonsenta I'av

vistamento dei soccorritori. 
- Che si sia a conoscenza della propria posizione e ci. sia Ia

possibilita di raggiungere un Iuogo .abitato. 
- CheIe .condizioni meteo ed ambientali siano favorevoli. 
- CheIo statopsicofisico sia efficiente. 
- Che si siano visti i soccorritori, rna, non. essendo stati indi

viduati, si possa temere che non .torneranno sulla zona. 

I' Oualche volta. e meglio mandare in cetta di aiuti una 0 due 
'.:'t. persone del gruppo fra .quelle con 'maggiore' esperienza e pre

parazione, tenendo presente che gli spostamenti sono piu si
curi e danno maggiori speranze di riuscita se fatti cia piu 
persone. _ 

Non dimenticare di lasciare sulluogo dell'incidente unmes
saggio 'indicante la data del sinistro, Ie provviste rimaste, la 
direzione presa e il numero dei superstiti, 

Prima .d'iniziare la marcia si deve stabilire ilpercorso da 
effettuare..Portarecon se tutto quelmateriale di sopravvivenza 
che si possiede: stivare bene 10 zaino 0 un improvvisato sacco 
cercando di ereare un'aderenza aerata con la formaanatomica 
della schiena avvicinando it baricentro ilpin possibile al .cen
tro di .gravita .delcorpo. Contro il dorso sistemare materiale 
morbido, 

~~ 
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Durante la marcia: 

_ Farsi un'idea abbastanza precisa del terreno osservandone .i 
punti caratteristicie ascoItandone i rumori. 

- Misurare ad occhio Ie distanze verificando J'.approssimazio
. ne in passi 0 in tempo impiegato. 

_ II ritmo del cammino dipendera dalle condizioni atmosfe
riche, dal terreno, dalla distanza, dall'efficienza fisica. 

_	 Mantenere un passe moderato e costante. La prima sosta va 
fatta dopo 20 minuti per sistemare 10 zaino, Ie scarpe, to
gliere il vestiario troppo caldo.Poi riposare per 10-15 minu
ti ogni 45..50 minuti di cammino (senza sdraiarsi direttamen.. 
te per terra). 

_	 Non bere mai durante la marcia, malavare solo il visa, e Ia 
nuca.ioppure 'poggiare sulla nuca un fazzoletto bagnato. 

_	 Bere solo durante Ie lunghe pause quando il ritmo cardia
co diventa norrnale. Dopo un grande sforzo riposare 20-30 
minuti. Bere a piccoli sorsi: OrS-O,3 di litro di Iiquido anche 
in..20., minuti. Mai bere tutto d'un fiato. 

_ D'estate i liquidi dovrebbero avere una temperatura di cir
ca 23° e d'inverno 1a temperatura corporea. 

- Salire lungo i pendii piu ripidie difficili zigzagando. 
_ .Risparmiare Ie energie aggirando gli ostacoli invece di af

frontar.lidirettamente. 
_	 Non camminare di riotte e can nebbia, neve, pioggia, Prepa

/ 

'rare un rifugio prima. che scenda la notte; raccogliere legna 
e cercare acqua potabile. ,,' 

_	 Avere la massima cura dei piedi. Togliere sempre immedia

tamente sabbia e sassolini dalle scarpeal fine di evitare il
 
formarsi di vesciche. .
 

_	 Disinfettare Ie vesciche deipiedicon alcool 0 succo di limo :J, 

ne.'·Attraversare la base di queste con un ago sterilizzato 
'(mediante fiammifero),-premere e far fuoriuscire il Iiquido, 
disinfettare emettere uncerotto. 

,~ 	 LaIunga camminata fa consumare calorie: diminuisce allo

ra .l'efficienza dell'organismo. Cercare, quindi, di nutrirsi
 
adeguatamenter.meglio sesi possiedono alimenti energetici:
 
cioccolata, zucchero.
 I 

-	 Portare a turnoi carichi pesanti, oppure distribuire i pesi 
'adeguandoll alle possibilita fisiche delle persone. 

.'- 'In zone sconosciute marciare lentamente, osservando con at.. 
tenzione sia il percorso sia tutto quello .the ci pub tornare J
di utilita (un riparo, bacche commestibili, cespugli, ecc.). 

t, 

- Sui tratti difficili controllare ogni passo e saggiare il terre..
 
no con prudenza,
 

- La marcia sulla neve 0 sulla sabbia puo aumentare il con
sumo energetico dell'organismo fino a 12 volte. 

- Non fumare durante il cammino. 
- Tenere presente che camminando in una zona senza nessun 

punto di riferimento, nella nebbia O' aI buio si tende sem.. 
pre a deviare a destra (il Mancino invece a sinistra) fino a 
completare un grande cerchio. 

- Adattare lavelocita di trasferimento aIle possibilita delle 
persone pill deboli del gruppo. . 

Distanze percorrlbiIi mediamente in un'ora 

Dislivello di 250 m in salita con oarico di lO..:l5kg. 
700m 

Dislivello di 300 m in salita rapida senza zaino.. 

2 Dislivello di 600 m in discesa rapida con carico di 
kIl1 10-15 kg. 

1,5 Peroorso in salita leggera senza zaino.km 

1,5 Montagna, bosco,km 

1,,5 . Terreno non molto accidentato.km 

,2 
'Bosco rado.km 

2,5 Campi.km 

'4 
Strada.km 

.\ 
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Fig. 37- - Gll. albert della foresta. 
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ONJANO 
(Alnus glutlnosa) 

,BETU.LlA 
(Betu/:a alba) , 

CARPINO 
,fCarpinus betulus) 

t: 

CASTAGNO 
(Castanea· sativa) 

OUER:CIA 
(Ouercu« sesstitore) 

ABETE 
(Picea alba) 

ACERO 
(Acer campestreJ 

FRASSINO 
(Fraxinus excelsior} 

~
 

,~~
 

f;,I 

FAGG10 
(FagiJs sy/vatiea) 

[PPOCASTANO 
(Aesculus hippocastanum) 

J:t 
OLMO CAM:PESTRE 
(Ulmus cempestrisl 

PfOPPO 
(Populus PyramidafisJ 

I. 
'l\ 

PINO LARICIO 
(Pinus tertcto) 

PLATANO 
(Platanus acerifoUa) 

ROB'lNIA 
(Robinia pseudo-acacia) 

ABElE BlANCO. 
(A6ies .elbe = Abie-s.,pectinataJ 

SALICE 
(Salix cepree) 

TREMOLO 
(Populus tremuie) 

( . 
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1. Caduta d1 sassi (fig. 38) 

~ una situazione pericolosa per chi si trova piu .in basso. Du (\
 

rante gli spostamenti sulle pietraie ein zone moreniche e as..
 
solutamente necessaria prestare la rnassima attenzione see..
 
gliendo il percorso pin sicuro. Conviene allora accorciare Ie
 
distanze fra i componentidel gruppo, ~iu  breve e il percorso
 
del sasso in caduta, minore e la conseguenza di un'eventuale
 
botta: oppure distanziarsi di piu per poter avere « sotto con..
 
trollo » i sassi.
 

Le frane di sassi 0 la caduta di pietresingole, in genere, so
no lanaturale conseguenza della disgregazione della roccia, II 
gelo 0 il disgelo nelle fessure della roccia ne provoca il di.. 
stacco ·con possibile caduta, che puo essere .causata anche da 
uornini e da animali. 

Ouestopericolo aumenta dopo il levar del sole" soprattutto 
'nella parte esposta a Sud e dopo il tramonto, quando I'acqua, 
ghiacciandosi, spacca Ie rocce, 

Le zone. esposte al rischio di cadute di pietre.sono pareti, 
gole, canaloniv Percio evitare di spostarsi in questi luoghi, 
Cammlnare velocemente daun luogo sicuro all'altro: appiat
tirsi contro la rocciaquando volano I sassi, Lo zaino 0 un 
sacco poggiato sulla testa e sulle spalle puo proteggere anche 
da una piccola frana dipietre non tanto grosse 0 ·comunque 
PUQ Iimitare Idanni. 

Fig. 38 • I lUogJrl particolarmente perlcolosi per la caduta' del sassf, 

2. Valanghe 

(vedi il capitolo: Disastri naturali). 

3., Crepacci 

Sono Ie fratture del ghiacciaio createsi in seguito ad una sua 
lenta discesa. Incominciano ad aprirsi in primavera, rna quan
do sono ancora coperti da un alto strato di neve non creano 
grossi pericoli. Diventano invece pericolosissimi verso restate 
con il disgelo, quando la neve non pill consistente nasconde 
I'insidia sotto un fragile strato. 

Attraversando I'area di un ghiacciaio bisogna cercare i segni 
dei crepacci ricoperti: peresempio, una leggera ondulazione 
con zebrature giallastre sulla neve 0 striscepiu chiare dineve, 

Evitare l'attraversarnento di una zona simile 0, se vi sfe col. 
stretti, assicurarsi in cordata a distanza di lS~20m  l'uno dal
I'altro. II capofila deve sondare quanto e profondo il pas
saggio. 

4. Nebbie 

Le .difficolta aumentano notevolmente con il peggioramento 
del tempo. II freddo, l'umidita e la mancanza di visibilita met
torio a 'dura prova la resistenza fisicae psichica di-un .indi... 
viduo. 

Le nebbie complicano la situazione anche -inun terreno.ben' . 
conosciuto e possono capitare in qualunque stagione, Gli spa
stamenti in queste condizioni non sono .raccomandabili.. · In 
una zona difficilebisognainterrompere subito, it camminorBe 
la .nebbia non sialzacorganizzare il bivacco. . ., 

Incaso ·di banchi sfruttare i momenti di visibilita per con
solidare la propria posizione, 

.: 

s. Bttfere 

Questa azione combinata di vento, neve, nebbia riduce la vi
sibilita aumentando -COS! il pericolo e costringendo, ingenere, 
ad una resistenza passiva. '; 

. La lotta centro la tormenta indebolisce anche Ia psiche del
I'uorno. Conviene cercare immediatamente un riparo e coprir
si il phrpossibile. La violenza del vento causa una maggiore '. 
perdita dicalore corporeo con possibile conseguenza di con
gelamentoagli artie 
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Ogni 3 km/ora di velocita del vento la temperatura si ab
bassa di.J>. 

La bufera. facilmente. pub anche far franare dei sassi. Nel 
periodo invernale il vento di scirocco favorisce Ia caduta di 
valanghe. 

La neve attaccandosi al viso 10 .sgrassa ed asciuga, aumen.. 
tando la sua sensibilita ai congelamenti. In una situazione si
mile·i membri del gruppo dovrebbero controllarsi iI visa a 
vicenda, 

6. Temporali 

(vedi il capitolo: Disastri naturali). 

Bivacco 

C6n I'arrivo del buio il cammino in montagna diventa molto 
piu difficile, .. spesso impossibile. II pericolo principale della 
notte .in montagna e il congelamento e-I'insufficiente riposo 
che non'.consente il recupero delle' forze, 

,..Enie~es.sario trovare allora,prima che annotti, un posta che 
garantisca sicurezza e protezione dalle frane e sia inoltre 
asciutto, comedo, .riparato dal vento, EvitareI 'canaloni dove" 
.corrJa pioggia, defluisce I'acqua, Montare ilbivac:co' in un 
Iuogo esposto al sole ..che. serge e. 'riscalda subito di primo 
mattino ,e, se possibile, nelle vioinanze di ,un corso d'acqua, 
Nonpiazzarlo mai dentroilbosco, .ma .appena fuori. (per po
teresserenotatidai soccorsi).. , 

ConI'attrezzatura adatta 'bivaccate in mezzo alia n,eve non 
e un fatto .eccezionale; bisogna Invece arrangiarsiper un bi.. 
'vacco di fortuna. . .." ,. " i 

Se 10 stratodi neve eabbastanza spessoconviene scavare 
una. buca lunga 2 .metri, 'largae profondaou centimetri, co
prirla poi, con .ramid'albero e. qualche tela. Isolare it. .terreno 
con rametti, aghi di abete o di pino, corder zaino, tela imper

, meabile .pernon dormire direttamentesulla neve. 
Sipuo .anche sfruttare un ripat.o,sotto i rami.eli un -albero., 

.con una conca al di sotto dellivel10 .della· neve, protetta dal 
vento e dal' freddo; 

Trovando della. neve mo1tocomp.atta,si pub fare un ricove
. TO in una semplice buca 80ttO la neve. Seci sono ·piu persone 

dovrebbero accostarsi una all''altra per sca~darsi  a vicenda. 
Pteoccuparsi djcoprire:'·mani ·e..·visQ. .perche·c'e Sempte il. ri
schio dicorigelamento.· Importantee anche.lo state d'animo- e 
l'ottimi.smo;"coloro che dalpunto di'vista psicologico sono·i 
piu deboli vanno infIuenzati con la calmae un, adegu,ato com

\' 

portamento. Guai a lasciarsi sopraffare dall'apatia e dall'indif
ferenza: sono questi i sintomi di una' possibile tragedia. 

Quando non si e coperti sufficientemente e necessario rea
gire con un vigoroso. riscaldamento ad ogni attacco di brividi 
eo combattere tutta Ia notte contro il sonno e I'intorpidimento. 
Rimanere in posizione fetale can Ie mani.fra Ie cosee: addor
mentarsi in queste condizioni vuol dire morte sicura. 

Dopa una nottata trascorsa senzadorrnire sipuo cadere in 
una crisi psicofisica. Fare tutto il possibile per mantenere 
I'ottimismo e stare sveglinonostante la stanchezza accumulata 
dalla sonnolenza. 

Con il sacco a pelo tutto ,e pili facile. Per dormire .togliere 
le scarpe e, se bagnate, lasciarle all'interno del -sacco, L'abbi
gliamento umido si deve tenerlo addosso e quello bagnato 
stenderlo sotto il sacco. 

Marce (vedi anche il capitolo: Marce di trasferimento) 

Ricordare che:
 
- E necessario camminare con passocadenzato, mantenendo
 

un ritmo costante, caricando verticalmente il peso del corpo. 
- Per marce in salita si carica 'il corpo Ieggermente in. avanti. 
. Indiscesa, al contrario, si sposta il baricentro un po' .indie

,. tro. \.' 
- In testa al gruppo va sempre lapersona piuesperta "man

tenendo il ritmo adeguato alla persona piu debole. '. 
-'	 ICon sole in montagna non mettere tantacrema sulla pelle 

perche chiude i poriaumentando .COS! il sudore. La crema e 
composta anche d'acqua.e ogni goccia di questa 0 di sudore 
funzionacome una lente accelerando I'ustione o il congela

. mento, Usare allora, solo' un leggero strata di 'crema.' 
_.'. Durante n. disgelo la neve assorbe pili il calore chenon a 

.:	 temperatureInferior! quando la .neve e secca. 'Cio' significa 
che piu facilmente essapenetra nelle .scarpe, raffreddando 
COS! i piedicon conseguenza 'poi' dicongelamento. 

., .... Con umiditaalta (.86-96 %) e possibile che congelinoipiedi 
':' 'anche contemperaturaa 4...6°C. 
"i_·'''''~'Su',  pendii ripidi 'e piu facile salire che scendere. 
>,,:...:' Scendere passo .per .passo e non )asciarsi. scivolar¢. 
-' ·Su pendii' ripidi in salita appoggiare i1 piede .d~.  spigolo per 
, tutta la sua lunghezza;'.in discesa invece affondare bene·..i 

tacchi delle scarpe. " 
--.Su,"terreno erboso posare tt.ttta\ la suola della scarpa.. , 

, - ,Sitllaneve 0 su 'ghiaccio proteggere glf occhi dai raggi so;' 
lari. 

- Coprire .sempre il ,·capo,. II sole di ,montagnanon e meno' 
pericoloso eli,queUo del mare,. 
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- Non fumare per non .accorciareilrespiro,
 
- Fare attenzione ai passi falsi durante la discesa.. I muscoli
 

sono piu rigidi quando la temperatura e bassav B facile 
prendere una storta. 

Racchette da neve (fig. 39) 

Possono essere,qualche volta, indispensabili sulla neve fresca 
e profonda, Quelle "di fortuna si possono costruire in poco 
tempo. Basta trovare 'due. rami flessibili di legno verde (2,5 m 
di lunghezza) e piegarli. Legare Ie estremita e fare un intrec
cia di corda. Un altro modo - non avendo Ia corda - e quello 
di intrecciare a graticcio una serie di rametti. 

Fig. 39 - "Raccltette cia neve del tipo alpino. 

Metodl'd1sallta'e dl dlscesa .a corda doppia 

Metododi discesa allaPiaz (fig. 40). Per superare Ie zone non 
percorribili e' avendo una corda, la si fa ancorarea meta lun
ghezza, poisi fa passare fra legambe questa corda portando
la intorno alIa coscia sinistra e passandola davanti diagonal
mentealpetro.iFarla proseguire sulla spalla destra per farla 
poi tomare alIa mano sinistra, all'altezza dell'anca. 

La mano sinistra scorre lungo la corda, Portandola verso il 
davanti del corpo e stringendola, si arresta la discesa. Mai Ia
sciareIa corda con questamano. 

Metodo di risalita. della corda con. il sistema Prusik (fig. 4:1). 
Applicareun cordino (2m di Iunghezza e.di diametro .minore 
rispetto a quellodella corda) 'Con .nodoPrusik alla corda in 
caduta liberae Iegarlo aIle estremita. Ripetere ta stessa op~.:.  

Fig. 40 - Metodo dl dlscesa a corda.doppla 'aDa Piaz. 

Fig, 41 .• Risalita con n sistema Prusik.. A 
sinistra, partlcolare del nodo; a destra, vista 
frontale. 

"~, I 
I 

I, "!.' A._, • 
I t 

Ii /
II ",,"I 

1'1) 

Fig. 42 - Esempio di 
passagglo In gola. 
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Capitolo XIV SOPRAVVIVENZA IN MARE 

,~  

l. 
I!" 

t. 
'. 

Fig. 43 - Esempi di varle prese lungo Ie pareti rocclose. 
r:,r 

razione eon un altro cordino 1,5 metri piu basso. Legare il cor
dino superiore .all'imbragatura dello- scalatore, 

Infilare il piede nel cordino inferiore. Spostare alternativa
mente, verso ·ralto, i nodi Prusik in. modo da caricare il peso 
ora suI primo (che sosterra it peso del corpo imbragato), ora 
suI secondo (nel quale s'infila it piede). Cio permettera I'asce
sadi mezzo metro circa ogni volta. 

Le figure 42 e 43 rnostrano unesempio di come superare un 
passaggio .in gola e come sfruttare i naturali appigli per una 
presa lungo le pareti rocciose. 

1\, 
': 

I~~.. 

Presslone e temperature. In base all'altezza 

Altezza. -(in m slm} 

Pressione (Inmm)
Temperatura {in °C)
Temperatura -di ebolli.. 
.zioned'acqua (in OC)' 

0 

700 
15,0 

100, 

1,.000 

;674 
8~  

96,7 

2.000 

596 
2,0 

93,3 

3.000· 

526 
-4,5 

8970 

4.000 

462 
-11,0 

86,7 

~  

t 
( 

I 
t
I', 
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Qualsiasi modo ·di navigare sul mare (diporto, trasporto, pe
sea) comporta certi rischi e pericoli. In caso di naufragio, se 
c'e tempo a disposizione per gettare in acqua la zattera auto
gonfiabile opportunamente attrezzata c'e anche possibilita di 
scampo tanto maggiore, almeno per chi nonha riportato ustio
ni, ferite 0 traumi. 

La sopravvivenza in mare su una zattera ,di, salvataggio pub 
durare anche tempi .Iunghissimi, Possono -Pera verificarsi al .. 
cuni incidenti tipo: 

- assideramento 
- annegamento 
- idrocuzione 
- crampi rnuscolari 

L'asslderamento 

E ({ il nemioo numero uno » del navigatore. Accade .quando il 
corpo perde il suo calore con un continuo raffreddamento, 
Causa di cio sono ilfreddo, I'umidita e ilvento. I sintomisono: 
pelle pallida e fredda, fatica .e svogliatezza, poIse debole e it
regolare, difficolta respiratorie, comportamento confuso, gon
flare 'agli. arti, congelamento, L'uomo pub sopportare soloec
cezionalmente un abbassamento della temperatura -corporea 
sino a 24°,; 

Le statistiche diconochecon temperatura ,sotto i 5·OC·han
no. perso la vita' il 25 % dei naufraghi, invece con temperatura 
che va dai 10 ai 20OC) la percentuale S1 Co .abbassata .al.,:10"%. 
E sbagliato irnmergersinell'acqua, pm caldadell'aria, anche 
se questa da lanetta sensazione di potersi riscaldare, Cio ac
cadeperche l'acqua e conduttrice di calore miglioredell'aria. 

4 oC"Una persona svestita, con temperatura dell'aria a pub 
sopravvivere circa 6 ore, immersa invece in acqua alla stessa 
temperatura muore generalmente in un periodo che va da 
30 a 60' minuti, " 
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1 tempi' massimi di resistenza in'acqua a corpo nudo, senza 
subire danni, pubblicati da fonti autorevoli, -sono i seguenti: TEMPO 01 sOPRAVVlVENZA liN ACQUA 

Temp. in -c 

I
250/0 

25 
18-21 
15-18 
13-15 
10-13 

170/0, 
-

da fermo 
nuotando 
nuotando 
nuotando 
nuotando 

9'%' 
-

60-120 min. 
150-210 min. 
45- 90 min. 
30- 45 min. 
15- 30 'min. 

.~;, 

.. 
",(, 

i I
I i

51 I!zONA I 
! \ LETAlE I 
e i 1100%di ; 
.s 4 I! Icasi mortali 

.~  ! I I 1 

'iii' IIi j 
Q; iii 
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> 20°C10-1.9,9°C5~9;OC,<SoC 
Influenza della temperatura den'arla suBa mortallta del naufraghi 
m~zzi dl salvatagglo. 

L'annegamento . 

J 

su 

~'I 
~J-; 

carma 

Comeconsuttare 1atabeffa: sf entra sulla cotonna d,;sinistra con nvatore sti
mato -de:r~a  veloctta del vento; nella testatina esegt:l3ta Ia temperatura termo
metrtca sttmata (OC).AHa tnterseztone deHa riga del vento e dena colonna dena 
temperatura termometrfca si trova fa.Temperatura Equivallente che agisc.e suI

.» Ie parti esposte def corpo. 

EF'FETTO 01 RAFFRE·DOAMENTO DELY'ENTO SULLA PELLE ESPOSTA 

VEINTO . 'I TEMPERATURE TERMOMETRIC:HE °C _. I 
Velocita stlmatai 'I 

Kts ' 20 15· 10· 5· 0 -5· -10· -15 -20- ,
I 

TEM'PERATUREEQUfVAlENTf 0C I 

f '",·JLJiJi ;...1..,.1 (, (,',' ,j';' 

,'~  un .altro rischio della permarienza in acqua. Pub accadere 
per asfissia perche I'aria non puo penetrare nelle vie respira
torie -a causa dell'ostacolo costituito dal mezzo Iiquido che 
entrabruscamentenei polmoni.mentre si compiono atti respi
.ratori disordinati. .L'annegamento pub accadere anche per 
I'arresto delcuore.edel respiroper cause traumatiche: tuffo 
difettoso ~on  colpod'acqua alla.nuca, urto contra un ostacolo, 

\.~ 

.,'
t 
,.l 

15 

20 

5 

10 

25 

L'Idrocuzlone 

Collasso cardiocircolatorio causato dallabruscae repentina 

f(
,.\ 
'i' 

In Zona eM ,"attv...fcuNzzII 
:', I (per perwmt equlp_go,_t.
I '--I ptDftriamente. 

•. 
Zona d...idennnento I 

10'0 'I! 
I':OTA: if fenomeno de! «(piede da trtnoee » puo'verfficarsi in quafunque zona sf di 
sotto dei + 10°C di temperaturaequivalent&. 



o 
~ Scala Beaufort della forza del vento 
N --------------_._--,----- _._"._--.....-.......~--------_
.. _---_._-~.......-....
 

Velocita del vento Alte~zaScala Descrizione	 delt~ Osservazloni in mare apertoBeaufort mlsec nodi onde 
-----_._----------~---~------_..-----~ 

0 Calma di vento 0+ 0) 1 II mare e come I'olio, 

1 Bava di vento 

- 

0,3+ 1,5 1+ 3 0.1 Si formano increspature senza alcuna ere
sta di schiuma, 

2 Brezza leggera 

--- 

t,6+ 3,3 4+ 6 0.2 Ondicelle plccole, corte rna evidenti: 
creste ancora non si rompono, 

Ie 

3 Brezza tesa 3,4+ SJ4 7+10 0.6 Ondicelle ~rosse, le cui' creste cominciano 
a rompersr, La schiurna ha apparenza vi
treat Si osservano delle « pecorelle » dalla 
cresta biancheggiante di schiuma, , 

4 

5 

6 

Vento moderato 

Vento teso 

Vento fresco 
\.-~ 

5,5+ 7,9 

8,0+10,7 

10,8+13,8 

11+16 

17+21 

22+27 

,1.0 

2.0 

3.0 

Onde piccole che cominciano ad allungar
si: le «pecorelle. sono phI frequenti, 

Onde moderate- ehe assumono una forma 
nettamente piu allungata: si forrnano 11101
te « pecorelle », 

Cominciano a forrnarsl onde grosse; Ie 
creste di schiuma blanca sono piu estese, 

~> 

7 Vento forte 13,9+17,1 28+33 4.0. II mare e grosso. La schiuma bianca vie
ne « soffiata » lungo il letto del vento. 

8 Burrasca 17,2+20,7' 34+40 5.5 Onde moderatamente alte e di maggiore
lunghezza, La somrnita delle Ioro. creste 
comincia a rompersi in spruzzi vorticosi 
risucchiati dal vento, La schiuma viene 

, « soffiata » in strisce ben distinte dal vento. 

9 Burrasca forte 20,8+24,4 41+47 7.0 Onde alte. Schiuma densa nel letto del 
vento: Ie creste delle onde corninciano a 
rompersi, La visibilita e ridotta. 

10 Tempesta 24,5+28,4 48+55 9.0 Onde molto alte sovrastate da lunghe ere
ste .. (<< rnarosi »)" La schiuma forrnatasi, 
addensata in grandi banchl, viene «sof
fiatas in strisce bianche e compatte lun
go il Ietto del vento. 11 mare e biancastro, 
II precipitare rotolando delle onde divie
ne interiso e molto violento, La visibilita 
~ ulteriormente ridotta. 

.~-~------~:..--~---y---~~---.----'--_._--_._----_..__.__ .._---

11 Tempesta forte 28,5+32,6 56+63 11.5 Onde eccezionalmente alte (Ie navi di pic
cola e _media grandezza possono scornpa
rire' alIa vista per qualche istante). II ma
re e completamente coperto da banchi di 
schiuma ehe sl aUungano nel letto del ven
to. Ovunque Ia sornmita delle creste delle 
onde e polverizzata dal vento. La visibi
Ii ta e quasi nulla. 

12 Uragano 32,7e oltre 64e oltre 14.0	 L'aria e piena di schiuma e di spruzzi, II 
mare e completamente bianco a causa dei 
banchi di schiuma alIa deriva. La visibili...... 

o·	 ta e nulla. 
"Vol	 _._--_._------~--- ._-....;...-.-.....;....~--,-------------------



immersione in acqua fredda. La persona che commette questo 
errore, se non viene soccorsa, pub colare a picco ed annegare, 

Crarnpimuscolari 

Oueste contratture spastiche colpiscono i muscoli pin impe
gnati; in tal caso bisogna cessare ogni movimento dell'arto. II 
crampo al piede si toglie afferrandone Ie dita e tirandole verso 
l'alto, Per il crampo alia coscia piegare il ginocchio e stendere 
in avanti la coscia. Per il polpaccio, raddrizzare la gamba, sol
Ievare Ie ditadel piede verso il ginocehio e spingere il piede 
verso 10 stinco, come per allontanare il calcagno. 

-'Ii Fii. 44-Posfzione fetale in acqua (HELP); permette minore disperslone 
di. calore,Come .proz.ungare il tempo di sopravvivenza in mare 

-- Cercando di attrezzare la zattera in modo da permettere ai 
naufraghi la permanenza in condizioni il pin possibile a Iaposizione HELP' (Heat Escape Lessening Posture; .fig. 44)sciutte, coprendola con un telo a qualsiasi cosa che serva da che assomiglia alla posizione fetale e permette di prolunga

lriparo al sole e all'acqua. i re il tempo di sopravvivenza circa del 50 %. Con, piuperso
i~  Sfruttando Ie sostanzeche permettono di proteggere la pel

ne, invece, si consiglia Ia posizione CLINCH (fig.. 45).le inrnaniera supplementare: olio, lubrificante, grasso, P9
- Condizione fisica, E determinartte la capacita di adattarsimate varie della farmacia di bordo. alle pesanti condizioni climatiche. 
-. Alimentazione. Le .razioni solide di una zattera di salvatag

;' I~Comediiendersi nell'acqua fredda gio dovrebbero consistere interamente 'di carboidrati (zucr 
- Anzitutto, con la ferrea voglia di vivere. Poiche 10 stato emo

zionale spesso pub limitare Ia capacita di valutare la situa
zione e I'organizzazione dei soccorsi, bisogna cercare di .non 
lasciarsi .coinvolgere emotivamente. 

- Indossare Indumenti supplementarirogni strato in pill fre
na la fuga dell'acqua gia riscaldata -dal corpo. 'lI' 

- -Ouantopiu e spesso 10 strato di adipe diun uomo, tanto piu 
egli resiste .alle basse temperature. Un uomo grasso, per 
esempio, sopravvive pin di uno magro. 

- Movimenti limitati. Ogni movimento abbassa Ia temperatu
racorporea 'e perdi. pili disperde Ie riserve energetiche del
I'organismo, costringendolo ad una maggiore produzione di 
calore, La perdita di calore e superiore all'aumento di pro
duzione da parte dell'organismo: allora non si deve nuota
re, rna limitare al massimo i movimenti. 

-Le zone' del corp0, piu sensibili al freddo, cheperdono pill 
calore in acqua, sono: testa, collo, ascelle, Ie parti sotto
stanti Ie ascelle, addome, perineo I" inguine. Proteggendo que '~i1  

ste zone si pub prolungare il tempo di sopravvivenza fino a Fig. 45 .. Poslzlone ideatetre ·volte., . In acquaper plu persone 
- II naufrago con giubbotto di salvataggio dovrebbe assumere (CLINCH). 
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chero, marmellata, dolci) perche non richiedono dosisup
plementari di acqua da bere e non di proteine 0 grassi di 
alcun genere (questiultimi, fornendo maggiori calorie, sono 
indicati in climi freddi). 

- Non bere mai alcool, 

Utflizzazlone della zattera in easo di naufragio 

In caso di naufragio la prima cosa da non fare e di lasciarsi 
prendere dalpanico. Anzitutto controllarsi -e ragionare con 
sangue freddo: adoperarsi-per ristabilire lacalma a bordo. 
Indossare ilsalvagente e togliere Ie scarpe sia per, non ferirsi 
durante Ie operazioni di imbarco, sia perche le scarpe posso
no danneggiare la zatterac esse", del. resto, non servono poiche 
i piedidevono rimanere liberi per facilitare Ia circolazione del 
sangue durante la permanenza a bordo, inoltre il contatto con
tinuo con il bagnato, provocando I'attrito con la pelle, pub de

l terminare I'insorgere di piaghe. 

Operazioni da svolgere: 

- Liberare Ia zattera, sganciando lacintura di fissaggio. '.
 
-- Sollevarla ·e. gettarla in mare sottovento, .
 
-, La.sagola di lO,metrie'troppo Iunga per consentire raper

tura automatica -della zattera: quindi, tirare la cimada bor
do della nave fino a quando la .zatteranon si aprira, 

- I naufraghi 'possono arrivare direttamente a, nuoto dalla su
perficie dell'acqua :0 calandosi dalla -scaletta. a rete Iasciata 
appositamente cadere lungo la murata esterna della nave. 

- .AIlontanarsi il piu velocemente possibile dal luogo del nau
fragio ed evitare ehe scorie dell'eventuale incendio 0 Ie 
strutture staccate dalla nave in avaria ricadano sulla zat
teradanneggiandola e ferendo gIi occupanti. Allontanando
si si evita di essere coinvolti dal risucchio della nave che 
cola a picco. -

Sistemazlone sulla zattera 

- Valutare con calma la situazione. 
-- Medicarei feriti e farprendere le compresse contra il mal 

di mare a chi ne habisogno, 
-,Non allontanarsi troppo dalla zona disastrata finche I'im

'bareazione in avaria galleggia ed e visibile, 
- Recuperare eventualinaufraghi. 
- Aprire il sacco delle -dotazioni d'emergenza per prendere co

noscenza del contenuto. 
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- A bordo della zattera occorre innanzitutto sapersi organiz
zare mantenendo la disciplina e osservando un comporta
mento civile. \ 

- Fare l'inventario di tutto cioche si trova a bordo; dividere 
l'acqua e i viveri razionando Ie dosi giomaliere. 

- Nominare democraticamente un capo responsabile di tutto, 
al quale ognuno dara lamassima fiducia e tutto I'appoggio. 
Sara lui a regolare la vita di bordo, che potra durare pochi, 
rna anche lunghi, interminabill, giorni, Al capo saranno .affi
dati il sacco delle dotazioni, i viveri e l'acqua, 

- Quando ci sono piu zattere, si dovra cercare di stare sempre 
vicini (un eventuale avvistamentoe piu faciler.Legare Ie im
barcazioni utilizzando qualunque cima disponibile (3-4m 
l'uria .dall'altra) rna essere pronti a tagliare le cime in easo 
di mare grosso, 

- La calma, Ia serenita e soprattutto la fiducia, per quanto 
possibile, devono regnare insieme con la solidarietae con 10 
spirito di mutua soccorso. 

.... Tenere sempre un uomo di guardia. . 
- Avere sempre pronti imezzi per Ie segnalazioni di soccorso. 

Un razzo va usato soltanto quando esisteuna bUODa proba
bilita chepossa essere avvistato. 

- Con mare un po' mosso tina zattera puo essere visibile ad 
appena .. 500 metri, 

., Non togliere mai it salvagente, Sgonfiarlo Ieggermente per 
" garantire un rnigliore- comfort e possibilita di movimenti. 

- Tenere la zattera i! pili asciutta possibile, 
- Mettere in funzione il distillatore soIate (se c'e). 
- Controllare se Iazattera e gonfia al punta giusto; in' una 

giornata calda diminuire Ia pressione e aumentarla duran
te la notte. 

- Attenzione a non bucare it telo. 
- Non buttare avanziin mare se nelle vicinanze si aggirano 

pescicani. ' 
- Controllare l'emissione del radiofaro d'emergenza (se de). 
- Usare Ie pagaie solo per brevi spostamenti. 
- In caso di rovesciamento (fig. 46) mettersi davanti con I pie-

Fig.. 46 • Raddrlzzamento del batteUo pneumatleo. 
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di suI Iato del tubolare ·dopo avere preventivamente girato 
la zattera in modo da trovarsi sottovento. Con l'apposita 
cima che e. suI fondo buttarsi indietro tirando verso dise 
la zattera, 

GaDeggfare In attesa del soccorsl 0 tentare di avvicinarsl alia 
costa 0 arotte battute 

La sopravvivenza passiva, eire lasciarsi andare .alla deriva in 
attesa dei salvatori, e conveniente nel caso si sia lanciato 
1"SOS che segnala la propria posizione, facilitando in tal caso 
le ricerche, 

La sopravvivenza attiva consiste nella sfruttare il vento con 
una vela' di fortuna. La scelta e consigIiabile quando la terra 
a la. rottadelle navimercantili sono relativamente vicine, op
'pure. "quando il naufrago, per vari motivi, deve contare solo 
sulleproprie forze. II vantaggio e anche quello di impegnare 
Ie personeche Iavorando hanno modo di sentirsi utili e di 
non scoraggiarsi. Naturalmente la direzione del vento e quella 
delle correntidevono essere favorevoli. 

Le .zattere di salvataggio gonfiabili sono difficili da mana
vraree da te.nere nella direzione voluta. Si ottengono pero 
buoni .risultati 'con vente in. poppa, 

Se Iacorrente va verso terra, rna il ventoe contrario, usare 
l' ancoragalleggiante (flg.'47) 'che funzioneracome freno e ser
vira anche per rallentare Ioscarroccio ./(fig. 48) e dare piu sta
bilita tenendo la prua al vento.. La lunghezza della cima alIa 

1-'	 
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Fig. 47 .... Uso deU'ancoragaDeggIante. 

TABEtLA 01 SC~RROCCIO'  01 BATTELLfNI PNEUMATICI 

Relazione fra to scarrocclo del battetlino con 0 senza ancora e la veto
etta det vento fn nodi :0 la sua .« forza B secondo la scala Beaufort 
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Scarroccio in miglia NJgfomo 

Fig. 48 - Relazione fra searroeclo e velocfta, 

quale legare I'ancora deve corrispondere alia lunghezza di 
un'onda, oppure a un suo multiplo.. 

'La tecnlca della navigazione 

- Con; alcuni tipi dizattera si riesce a proseguire avendo i1 
vento (non molto forte) al traverso.. 

- Un'attrezzatura velica difortuna puo essere fatta con un 
tela .impermeabile, la stoffa di un paracadute o qualsiasima
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teriale che offta un po' di superficie, La vela viene fissata 
al	 remo e Iegata con quattro cime. . 

- Con direzione favorevole delvento conviene .gonfiare la zat
tera il pin possibile e sedersi sui bordiper dare una mag
giore superficie di spinta al vento. 

- Con direzione sfavorevole, Invece; togliere un po' d'aria per 
abbassare la linea di galleggiamento e diminuire 10 scarroc
cio, Usare l'ancora galleggiante, togliere lavela; i naufra
ghi si mettano appiattiti 0 quasi sul fondo p'er offrire mino
re resistenza a1 vento. 

Aspettl sanltarl 

- Non bere mal acqua di. mare, perche la salinita fa aumenta
re 1a disidratazione, 

- Non mangiare .mai pill della meta della razione giornaliera 
per sfruttare a1 meglio l'assimilazione. 

- Fare piu di una distribuzione di viveri at giorno, anche in 
. quantita minime: questa e un rnomento gratificante, una 
pausa piacevole. Cio permette il Massimo utilizzo e la mas
sima assimilazione del cibo e ·.inoltre impedisce, a chi non 
'sa' controllarsi, di consumare la sua razione tutta in tina 
'Volta, soffrendopoi quando gli altri mangiano Ie loropiccole 
scorte, 

- .Per i feriti assicurare Ie razioni phi abbondanti.. 
-	 Acqua: consultare il capitoloAcqua. 
.::..	 Durante it cattieo tempo, soprattutto con basse temperatu

re, ripararsi dal vento (particolarmente se si e bagnati). Se 
e possibile tenere indumenti asciutti, ~  

-	 Stringersi uno vicino all'altro, -, 
.: .Fare esercizi non faticosi per favorire Ia circolazione del 

sangue, massaggiare gli artie 
- Muovere i muscoli facciali per .evitare .il congelamento. 
- Stendere sui fondo dellazattera (se c'e) un telo per creare 

urio strato supplementare di isolamento dalla temperatura 
dell'acqua. 

- Proteggersi dal sole tenendo un tela sopra e rimanendo com
pletamente vestitie a capo coperto.. 11 sole causa una mag
giore traspirazione cosicche, diminuendo i liqnidi corporei, 
aumenta 1a sete. 

-	 Usare la pomata antisolare per evitare Ie scottature, 
.....	 Per rallentare la sudorazione con alta temperatura si pos

sana inumidire 'i,vestiti. Attenzione pero: non si asciugano 
mai a causa del sale e Ie notti possono essere molto fredde, 
L'evaporazionedel materiale bagnatodara sollievosottraen
do calore 'senza obbligare il corpo a coIisumare i liquidi. 

- II consumo medio giornaliero d'acquae da 1 a 2 litri. Que
sta quantita pub essere insufficiente ai tropici. Nelle zone 

..., f'redde, al contrario, pub anche dimirruire, 
- II minimo vitale d'acqua in condizioni non tanto sfavorevo

Ii e 0,6 litri al giorno. Questa 'quantita mantiene un uomo 
in vita per un certo tempo, rna non e la dose sufficiente per
lunghi periodi. 

- Le provviste d'acqua si possono ottenere dallapioggia, dal
la carne dei pesci 0 dalle tartarughe marinespremendole. 

- Per la raccolta dell'acqua piovana usare qualsiasi materiale 
impermeabile, sciacquandolo prima se e bagnato d'acqua 
salata. Meglio sprecare un po' d'acqua dolce piuttosto che 
accorgersi che quella racoolta e inutiIizzabile. 

- Si riescono a raccogliere Ie gocce d'umidita della nottepas
sando una. spugna su tutte Ie superfiei. 

-- Le severe condizioni di navigazione possono rinnovare vee
chi disturbi fisici; e bene essere preparati, 

- Prendere Ie pilIole contro il mal di mare. Vomitando si 
perdono i liquidi con il pericolo di disidratazione, . 

- Cercare di tenere asciutte Ie vesciche provocate dall'acqua 
di maree Ie piaghe e Ie ferite che stentano a rimarginarsi 
per Iacontinua Immersione in acqna salata, " 

- In zone calde usare gli oechiali da sole o una benda con 
I due piccole fessure per evitare Il riverbero. . 
- La mancanza dello stimoloalle funzioni corporali, come pu

re i disturbi alle vie urinariee I'urina scura, sononormali 
e non preoccupantl. " I 

- Allucinazioni e miraggi non sono un segno di sqtiilibrio
mentale, . -. ' 

'If 

Segni dl avvlclnamento a terra 

- Cambia Ilcoloredell'acqua cheschiarisce 0 diventa sporca.
 
- Presenza di alghe, tronchi edaltro legname galleggiante,
 
- Odori portati dal vente.
 
- Uccelli che all'alba provengono dalla terra e .tornano al
 

tramonto.
 
- Dna nube a cumulo ferma nelcielo sereno.
 

~, Approdo 

- Se la costa e rocciosa Ianciare I'ancora galleggiante. 
- Stare tutti uniti aI centro della zattera, schiena contra 
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Riparo e cena sono soltanto sommari, rna per «rnacinare i chilometri necessitano 
scarpe tipo Timberland. 
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Kit d'emergenza« necessa;io e sufficiente» per chi voglia intraprendere un viaggio av Tirata in secco la canoa estate scelto un posto in riva al fiunie per un bivacco notturno. 
venturoso 0 per chi si trovi - suo malgrado - in una situazione d' emergenza. 

Rifugio provvisorio: la neve pressata costituisce un riparo contro i rigori del freddo, 
soprattutto del vento gelido. 

Un buon equipaggiamento e 10studio accurato del percorso sono una garanzia..di buo
na riuscita dell'impresa. 
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Nella parte meridionale dell' Alasca imponenti ghiacciai precipitano verso il mare. 
Questi ghiacci perenni sono uno dei «gradini piu alti» verso quell'avventura che 
ispira tanti sogni. 

La foto offre soltanto un'idea della terrificante zona desertica del Sahara. II deser
to infuocato eun ottimo test per controllare la propria resistenza psicologica. 

Veduta del Gran Canyon, profonda gola formata dal fiume Colorado. La soprav
vivenza in questo ambiente e dovuta allo sforzo fisico, rna soprattutto al fattore 
psicologico. 

La foresta dell' Amazzonia comprende una vasta regione dell' America meridiona
le. In un ambiente ostile le difficolta, 10 sforzo fisico, i pericoli costituiscono un 
valida banco di prova per la sopravvivenza umana. 



Quando si deve attraversare a guado un corso d'acqua, enecessario usare un cavo 0 un lungo 
palo (come in questo casal e sistemare al centro della «catena» gli individui piu deboli. 

Materiale in dotazione aIle zattere di salvataggio Eurovinil autogonfiabili. In alto, da sinistra 
a destra: 1 sacco contenitore delle dotazioni di bordo; 2 pagaie; uu'ancora di fortuna (con 
sagola di 10 m); una torcia elettrica a tenuta stagna con 4 batterie per torcia e 2 lampadine 
di ricambio; 2 spugne; una sassola; 1 bicchiere in acciaio inossidabile; 1 gonfiatore a soffietto 
con riduttore; manuale di sopravvivenza; 4 pacchi di razioni d'acqua potabile (litri C5 per 
persona); una dotazione medicinali di pronto soccorso; 1 coltello galleggiante inox; 'I aprisca
tole; kit per riparazioni d'emergenza. Nel riquadro: 1 contenitore medicinali con llaccio emo
statico; 2 rotoli di bende per fasciature; 1 tubetto di pornata antidolorifica revulsiva; 1 tubetto 
di pomata antiustioni; 4 pastiglie (per persona) contro il mal di mare; 1 paio di forbici; 1 roto
10 di cerotto adesivo {em 2 x 100). 
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L"attraversamento di' un corso 
d'acqua per mezzo di una rudi
mentalecorda tesa da una riva aI
l'altra. 

A bordo di una zattera d' emergen
za bisogna cercare di mantenersi al 
centro del corso dacqua per evi
tare di finire contra le rive roc
dose. 
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Capitolo XV SOPRAVVIVENZA IN ZONE GLACIALI 

",Tt·':.~ I 

Le severe condizioni irnposte dalla natura necessitano dan.'organismo un notevole 
adattamento. 

Le zone glaciali (polari) sono terre quasi completame~teco~\·  

perte da� ghiacci e non formano un vera e. 'proprio' contineri
teo Dal punto di vista geografico si estendono dai Poll ai Cir
coli Polari. La zona e caratterizzata da: clima severo, inver
no Iungo, estate. breve e fredda mancanzadi stagioni .interme-. 
die, pocheprecipitazioni atmosferiche, ghiacci perenni, iceberg' 
anche in� estate, completa mancanza di alberi -e sporadica. .ve
getazione; e.quasidisabitata dall'uomo, ,All'800 paralleloil sole 
non tramonta per 134giorili .all'anno. La fauna abbondante,e 
costituita da orsi; renne, foche, balene, volpi, trichechi e -tante ' 
specie diuccelli migratcri.. '� ,." . '. .,,' " 

In Antartide, invece, Ie condizioni sono ancora..piu" difficili, . 
II «. Sesto corrtinente » e nient'altro cheun'immensa distesa di 
ghiacci e di .mare, praticamente disabitata..Nel mese piu caldo-.: 
la temperatura. non supera O°C. La floraerappresentataesclu-.
sivamente .damuschi e licheni.. La faunal. pero, Inprossimita
del mareemolto ricca: .foche.vpinguini, cetacei. . .. ,,\../,', 

Dopa un .atterraggio di fortuna bisogna ricordarsldi-alcune 
normeelementari: - '. , - . ", r : ",~,.:':: .•. .. 

_ proteggersi dal freddo; ., '. " 1~" .', 

.- chiamare .aiuti ,via radio; . 
-prepar'are Ia segnalazione per i soccorsi: " 
- ,costruire un 'bivacco con riparo e fuocoj. 

,- 'preparare una pista per l'aereo ,di soc,co~rso.  :li.(~· 

- Intanto controllare se il ghiaccio della zonaantistante e suf··· 
ficientemente solido da dare, garanzia al campo; ". ,.' 

- II 'problema fondamerrtale idi un sopravvissuto da-queste 
,,~~ 

parti esapersi spostaresu un terreno .difficilissimo.tprepaJ: 
i\� rareil bivacco e soprattutto difendersidal-freddo. L'estate 

polare corrisponde come temperatura -, all'irrverno norden
ropeo.· " .' .' , . 

- Si puo resistere a qualsiasi temperatura se si .e vestiti ade
guatamente: Inoltre al freddoci si pub sempre abituare•.~ 

stato provato chea - 4° la 'perdita di calore della .testa puo 
rappresentare 13. meta del calore prodotto dall'organismo in 
riposo, e necessario allora coprire bene il capo. ." 

- g'difficile asciugare gli indumenti bagnati, bisogna cambiar
Ii. II vestiario urnido (senza parlare di quello bagnato) per
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de automaticamente la sua proprieta protettiva. La stessa 
cosa riguarda gli. abiti sporchi e soprattutto queIIi intrisi di 
sudore. _ 

rino e coperto da pozzanghere, sulla terra invece la neve di
venta farinosa e bagnata, e dove non c'e il suolo e motoso. 
La difficolta supplementare e il riflesso del ghiaccio e della 

- II metodo piu efficace per asciugarli e purtroppo quello di 
tenerli addosso durante il sonno nel sacco a pelo 0 sotto Ie 
coperte (vedi anche il capitolo: Vestiario). 

- Grasso e sudore sono buoni conduttori eli caIore. Piu si e 

neve, che sono .pericolosissimi per gli occhi, Portare occhia
Ii da sale oppure proteggersi con una benda con piccole 
fessure orizzontali (fig. 49). 

sporchi, piu si sente freddo. 
- Quando si ha freddo non bere mai a1cool, perche anche se 

questo immediatamente riscalda subito ,dopo si ha una con
trazione venosa che provoca un raffreddamento pin forte ed 
ancora piu pericoloso. 

- Da ricordare che dentro 10'scafo metallico di un aereo fa 
piu freddo che sotto un riparo di neve. 

- Adifferenza di altre situazioni 'critiche, l'incidente aereo in 
zone polari fara scattare quasi sempre i .soccorsi. In linea 

Fig: 49 - Rlparo per gil occht, 

di massima non si dovrebbe Iasciare fa zona della catastro
fee Se .invece dopo alcuni giorni 'non arrivano aiuti e ci sono 

"scarsesperanze di averne, se ci sono feriti gravi e se si e 
sicuri della direzione in cui andare, allora conviene deci
dersia partire. Inquesto caso meglio non buttare via nien

''te_.: e portare can se piu -materiale possibile, Qualsiasi pic
i: 
r. ('~./).  ) 

I' , 

cola cosa potrebbe risultare utile.. Non dimenticareIa zat
tera di salvataggio che verra trascinata sulla slitta improv
visata, 

- S centimetridi spessore di ghiaccio sono sufficienti per sor
reggereil peso, di uom'o. . ,'\ 

. Durante ..gli spostamentisuI ghiaccio .marino (pack) bisogna 
camminare in fila indiana tenendo 'un ritmo giusto per Ie 

, persone piu debolie facendo meno soste '·possibili.·Marcia
re ·durante il giorno. Se la superficie delghiaccio e coperta 
diacqua da disgelo, meglio deciderediproseguireall'alba 0 
al tramonto e, se sufficientemente chiaro, anche lanotte, 

- .Controllare .spesso la direzione con.labussola, In mancanza 
diquesta ci aiutera Ia posizione del sole, ricordando che il 
SUO·," azimut cambia di. lS~,.·ogniora.  L'uomo cheguida il 
gruppodovrebbeportareun caricophi leggero degli altri. 
Conviene Iegare fra loro le persone prime nell'ordine idi 
marcia, (c'eil rischio di cadere -inqualche buca), 

- -Non separarsi.dalgruppo.iperche P'UD capitare che la Iastra 
di .ghiacciosi stacchi e si allontani con iI vento. 

- I Iastroni galleggianti sfettreversenc saltandoli, natural.. 
mente cetcando. di ev.itare di toccare Ie estremitil,che po

.. 
i r 

- Se si e colpiti da cecita 'per la neve, coprire gli occhi ed.ap
plicare ad·essi bendaggi freschi (attenzione pero a-non -, pro
vocareun congelamento se Ia temperatura e molto bassa). 
Dopo circa 18 ore si torna a vedere,.ma non bisogna dimen
ticare che il primo attacco rende pili sensibili gliocchi agli 
attacchi successivi. 

- II primo sintomo del congelamento e una sensazionediIn
torpidimento piuttosto chedi dolore, Non frizionare mai 
con neve 0 ghiaccio ··Ie parti congelatec Massaggiare 'soltanto 
ai primi sintomi di forte raffreddamento. Disponendo di. un 
fuoco, sciogliereun po dineve per avere acqua calda, im
mergere 'Ie estremita colpiteda congelamento e 'poi frizio
nare dolcemente. Non riscaldare mai Ie estrenrita diretta
mente al fuoco, 

- Per prevenire it' congelamento battere alternativamente i 
piedi a terra. e .le mani incrociate sugli avambracciopposti. 
Ripetere questa esercizio per 5. minuti ogni mezz'ora. 

- Se si sente sopravvenire il congelamento usareil caloredel 
corpo per agevolare il disgelo: 'porre il palmo-della znano 

trebbero essere :poc:o ·solide.. Pub ,accadere che gli spazi .d'ac.. 
qua siano vasti, allora. bisogna ricorrere alla ;zattera di sal t· 

nuda e tiepida sulle orecchie e sulla. parte congelata della 
faccia; afferrare i polsi con, Ie m~nud:e"e tiepide.;:·mettere, 

,vataggio.. ,. " , . " 
- 'La difficolta pin c')mune <fa queste parti e, I'acqua sulla 

quale si cammina sempre,. Durante l'estate il ghiaccio rna-

Ie mani congelate'sotto Ie' ascelle1 C9ntro il tr9nco 'o.l~irtgi:li.. 
ne, in mezzo aIle 'gambe;orinare" suite Iriani' e porle subito 
al riparo. . 
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- Con Ie mani calde e Iibere si possono salvare Ie altreparti Fig 50 - Rlcovero sotto neve. 
del corpo. 

- Proteggersi dal freddo riparandosi subito dal, vento, piog
gia o neve. 

- Evitare di sudare compiendo degli sforzi. Unatraspirazione 
abbondante, gelando entro gli indumenti, diminuisce un ef
ficace isolamento ed accresce Ie possibilita dicongelamen
to. . 

- Dovendo fare degli sforzi eccessivi e prolungati, aprire gil 
indumenti al colioed ai polsi, a!lentare Ie stringhe delle 
scatpe, ed ogrricostrizione, in modo dapermettere una nor
male evaporazione della traspirazione. . 

- Non 'toccare elementi rnetallici a mani nude se la tempera
tura e molto bassa. Se per caso la pelle si e attaccata al parare il bivacco, per esempio, devono proteggersi dal raf
metallo, non provocare la sua lacerazione strappandola dal freddamento.I'oggetto, .ma orinare sul puntodella saldatura fino ad awe Gli oggetti .scuri e soprattuttoqueIlimetallici, Iasciati suI 
nuto distacco. , ghiaccio,affondano in maniera irrevocabile: percio e meglio

- Camminare sempre sulla cresta del monte poiche la neve e assicurarli in vari sacchi 0 legarli,piu compatta che a fondovalle 0 sui pendii. La visibilita e I ricoveri .si possono improvvisare con telo-tenda, parti ed
miglioree c'e ancheIa possibilita di essere meglio avvistati equipaggiameIlto dell'aereo, vela, paracadute, ghiaccio e neve, 
'dai soccorritori. (figg. 50 e 51). Durante it pernottamento bisogna avere tutto 

-, II .trasferimento su terraferma naturalmentee pin sicuro, l'equipaggiamento in complete ordine ed esseresempre pron--. 
' .'. anche· se qualche volta, con iI terreno molto accidentato .e ti ad abbandonare il campo nel caso che it ghiaccio si rompa

melmoso, conviene camminare sul ghiaccio, lungo Ia costa. improvvisamente. 
- Nella tundra senza neve s'incontrano spesso banchi di rno

scerini che possono danneggiare parecchio la pelle. Proteg... 
gersiallora con una maschera di tela 0 garza sulla faccia. 

Ifblvacco 

~'II 'bivacco .galleggiantedeve .essere organizzato .in maniera da ",r 
non rischiare uomini 'e' parte delle' attrezzature, in, caso di 
spaccatura dei Iastroni alla deriva, cosicche bisogna fissarli 
tra Ioro,con una cima, Tutto, cia che non viene usato deve 'es
sere stivato sulla ·zattera. 

E ideale montare la tenda e costruire un riparo all'interno 
deimezzi di salvataggio (zattera). £ sempre megliocucinare 
all'interno del. riparovcosf si riscalda I'ambiente e ci si pro
tegge -dalle sfavorevolicondizioni atmosferiche. , 

Montando it bivaccosulghiaccio 0 a terra, ricordarsi di iso
lare la tenda dal sottosuolo, Ilcalore del. corpo fa sciogliere ii 
pavimento -dellatenda, A, 

Fermandosi per una sosta prolungata Ie persone riscaldate 
con la marcia incominciano. immediatamentea raffreddarsi e Fig. 51 - Uttllzzo dl tm albeto 
a sentire freddo. Tutti coloroche non sono impegnati nelpre... Innevato come rtcovero; ,I"; 
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II calore del corpo riesce a mantenere 'la temperatura inter
na sopportabile. Per proteggersi dal freddo sistemare .l'aper
,tura del riparo dal lato sottoventoedeventualmente piazzarlo 
in una profonda trincea, scavata nella neve. 

Fig. 52 - Costruzione dell'igloo. 

~  

Igloo {fig. 52). Si pub costruire.anche l'igloo: classico e con
fortevole ricovero con la neve. Non e una cosa facile, rna' si 
pub tentare, II problema fondamentale e di trovare ilgiusto 
tipo di neve che dev'essere molto compatta, vecchia e battuta 
dal vento. ' 

La temperatura .dell'aria non pub essere inferiore a 00. 1:: 
importante avere un coltelloda neve; va bene anche un col
tello con .Iama Iunga e non troppo spessa, oppure quello di 
« fortuna », ricavato da "una tavoletta di legno 30x 10 centi.. 
metri (2 cmdl spessore) con i bordiben affilati, 0 una tavolet
ta diplastica, ' 

Dopo avere deseritto (con una corda fissata al centro) un 
cerchiodel diametro eli circa 2,50 m (igloo pertre persone), 

'battere bene con i piedi la nevecTagliare blocchidi neve 50
7S em di lunghezza, 2540 cmdi larghezza e 15-30 cmdi altez
za. Disporreun primo strato di blocchi inclinandoli legger
mente verso I'interno tagliando i primi 3-4·a piano inclinato 
-in maniera da creare una forma a spirale. II primo blocco 
deveesseretagliatodi sbieco finoalla base. Ricavare iblocchi 
anche .scavando .I'interno deIl'igloo. 

Con i blocchi -successivi iniziare ·dal livello piu basso della 
splrale. Le file' .superiori.. devono essere sempre.piu inclinate 
verso l'interno,.per dare.ialla fine, laforma di cupola semisfe
rica e, poggiati a cavallo dei due sottostanti, devono averean
che uno spessore minoreper non pesare troppo suIla struttura, 

La chiusura del foro centrale con un.blocco ·di neve a forma 
di conorovesciatoe un'operazione piuttosto delicata -e viene 
svblta alrrtenoda duepersone. L'uomo.·che esegue qnesto: lavo
ro all'interno uscira" daII'iglooattraverso un piccolo 'varco sea

vato da lui stesso in senso opposto alla direzione del vento 
dominante..' 

Rimane ancora da coprire la superficie esterna con un sotti
le strato di neve fresca, da chiudere l'ingresso con una coperta 
e da accendere un piccolo fuoco per far fondere leggermente 
Ie pareti interne. Anche un lume fatto con grasso di foca e suf
ficiente a riscaldare l'ambiente oltre ad illuminarlo. 

Aprire quindi I'accesso quando Ia temperatura si alzera e 
lao neve all'interno dell'igloo incomincera a sciogliersi. L'aria 
fredda in arrivo da fuori congelera la superficie bagnata in 
manierada creare una. omogenea cupola di ghiaccio. E consi
gliabile proteggere l'irigresso con un piccolo tunnel di accesso, 

AlIa fine praticareun piccolo foro d'aerazione-nella cupola 
e nell'ingresso, per dare una ·continua circolazione d'aria, Li
sciare anche tutta la superficie per evitare il gocciolamento 
delle piccole asperita. 

Attenzionel La neve e il ghiaccio sana cattivi conduttori de! 
suono.. Stando in un igloo potrebbe facilmente sfuggire il ru
more di un aeroplane di soccorso. 

Fuoco. I fiammiferihanno notevole importanza in caso di 
t iJ~ 

emergenza, Avere p.articolare -cura nel proteggerli dall'umidita 
e non sprecarli inutilmente..~  importante immagazzinare e ri· .. : 
sparmiare ilrnateriale combustibile, _ I ... 

Da una. qualsiasi scatola di metallo 51 pub ricavare un for- .' 
nellodi fortuna. Basta .inzuppare.la ghiaia 'Con gasolioderttro 
il recipiente, oppure bruciare grassi animali, 

Alimentazione. Anche nelle zone polari I'organismo perde i 
liquidi, avendo poi la neeessita minima di almeno 1 litro , 
d'acqua algiorno, L'acqua si pub ottenere dallo -scioglimento 
della neve o del ghiaccio (quest'operazione necessita di tanto 
combustibile). II ghiaccio marino di vecchia formazione nonIi 
possiede pai sale, quindi PUQ .essere usato. 

Meglio pero raccogliere l'acqua dalle pozzanghere che si. 
trovano sul ghiaccio. Nella tundra si, PUQ forare iI suolo e 
sfruttare I'acqua con unpozzo primitive, . 

. ~. I cibi pill. facili da trovare sono i pesci, piccolienimall, .uova 
di uccelli marini (le specie artlchedepongono le..uova diretta
mente sulla terra); . 

Foche, volpi, orsi si possono ·catturare con trappole varie, 
anche molto primitiverLa selvaggina daqueste partinon .ha 
quasi paura dell'uomo e la si 'pub facilmente avvicinare, Stri
sciando al riparo di una stoffa bianca e possibile raggiungere 
Ie foche e colpirle alIa testa 'con. qualche attrezzo pesante. 

Per pescaree valido il sistemadi un grappolo··di ami Iegati', . 
a del materiale gaIleggi'ante .ancorato con una cima, 'oppure'. si '" 
puo lasciare ramo' con una cima di un metro in. un foro'nel 
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ghiaccio, fissato ad unpezzo di Iegno.X'ontrollare gIiami un 
paio di volte al giorno, 

Bisogna subito aprire l'animale catturato, togliendo Ie inte
riora, rna anche queste sono commestibili dopo averlepulite 
(non mangiare pero i1 fegato dell'orso: contiene troppa vita
mina A). Tagliare Ia rimanenzadella came a strisce molto sot
tiIi ed essiccarla all'aria 0 con il fumo. . 

Molto spesso gli animali sono malati: pill sicuro aIlora man
giare la carne boIlita 0 arrostita. I pesci di mare si possono 
mangiarecrudi,quelli eli flume bisogna cucinarli. 

II grassoe le ossa della foca si usano come combusribile: 
inoltre Ia ..sua pelle e preziosaper farescarpe 0 indumentL ~  

commestibile- anche qualsiasi tipo eli vegetazione dalla quale 
si ottengono.zuppe molto dense. 

Capitolo XVI SOPRAVVIVENZA NEL DESERTO 

Deserto: Ia terra della sete, del silenzio, delle rocce e della 
sabbia ha sempre un clima caldo torrido 'con scarse precipi
tazioni. La temperatura 'raggiunge valori fino a 55°C (all'om
bra)e queIla della superficie sabbiosa anchefino a ,80 °C~ Ma 
piu importante e senz'altro l'escursione termica: la ·differenza 
tra .il giorno e la notte e anche di 40 OC. 

La mancanza degli alberi e qualsiasi aItro riferimento .fisso 
rende illusoria ogni misura di distanza. La vegetazione e 
estremamente limitata: palme nelle oasi, cactus, cespugli spi

.nosi, rovi, acacie, a seconda del tipodideserto. 
II panorama e raramente sabbioso; 1a superficie spesso e 

costituita da rocce, ciottoli, sassi, 
In questi frangenti molto spesso bisogna prendere una de

cisione di estrema importanza: abbandonare 0 no il' mezzo 
disastrato, ,~  necessario valutare con freddezza la situazione. 

Se .non 'vie alcuna speranza che arrivino soccorsi, se vi ISO
'no malati, se la scorta d'acquae sufficiente ed esisteuna certa 
sicurezzadi raggiungere Ia destinazione entro 4 giorni dicam.. 
mino, .convienepartire, rna bisogna essere sicuri dell'orienta.. 
mento chee facile perderenel deserto (vedi anche il capitola: 
Marce di trasjerimentoy.: 

In caso di smarrimento con I'automobile, c'e il vantaggio 
di riuscire a tornare indietroseguendo le' proprietraccefino 
al punto in cui si era lasciatoil percorso sicuro, se nel frat
tempo il vento non Ie ha cancellate. 

Per viaggiare neldeserto ricordarsi di: 
-Lasciare un messaggio con i particolari della situazione e 

'La direzione presa. 
"":"' Avere una buona scorta d'acqua, , 
.; Dovendo scegliere solo una persona da inviare in cerca di 

soceorsi, puntare sull'uomo con piu esperienza e' soprattut
to nellamigliore forma fisica e morale. ,� 

-' Camminare solo di sera (dalle 17 aIle 22), di nottequando� 
". c'e la luna odi mattinapresto (dalle 4 alle 10), 'prima che� 

latemperatura sia troppo alta. 
-Seguire la direzione verso una pista frequentata, un'oasi, 

una fonte d'acqua, verso la costa.. 
- Coprire sempre la testa, la nuca (fig. 53) e possibilmente 

tutto il corpo. 
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Fig. 5:3 - Rlparo per la nuca, 

\ 
" 

- Proteggere gli occhi con una benda con piccoli fori. 
- Cercare di sudare it meno possibile per evitare la disidra

tazione, 
-: L'acqua Iimitata e I'esposizione al sole SODO i fattori phi 

pericolosi nel deserto, f 

.- Le notti, .spesso, sono freddissime: e necessario ·quindi in
. dossare altri indumenti. .~  

- Seguire Ia via piu facile, evitare Ie dune e il terreno acci.. 
dentate, 

- TogIiere sovente la sabbia dalle scarpe. 
- Le distanze .sembrano molto piu brevi, moltiplicare allora 

-per S La stima della distanza. 
- Fermarsi durante una ,tempestadi .sabbia.Coprlre la hoc.. 

ca.rilnaso e gli.occhi, Sdraiarsi su un fianco con la schiena 
contra ilvento quando si vuole dormire, Anche se la tempe
sta duraun paio di giorni, in questa posizione non c'e peri
colo di venire seppelliti, 

- Attenzione agli scorpioni e aipiccoli serpenti velenosi ,na.. 
scosti sotto la sabbia, Scuotere scarpe e indumenti prima 
d'indossarli, 

- Tenere. presente che Ie, dune cambiano continuamente per 
, effetto del vento ·e., quindi. non bisogna considerarle come 

punti di, riferimento sicuro. , 

Ricoveri. Durante la sosta digiorno e Indispensabile co
struire un riparo: qualsiasi ombra offre una valida protezio
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ne. Un buon sistemaequello di scavare unabuca con un tetto 
rialzato da terra per favorire la ventilazione d'aria: come pure 
evalido insabbiarsi con tutto il corpo (almeno alla profondita 
di mezzo metro) e coprire naturalmente Ia testa. 

Sopramvenza approsslmativa neldeserto (In glomi) 

Camminando Distanza 
Ouantita Restando di notte e approssi

Tempera d'acqua sempre riposando mativa
tura max per fermi all'ombra mente 
all'ombra persona ail'ombra durante percorribile

(in litri)� it giorno (in km) 

Piu di Senza acqua 2 - 5,5 1 - 3 30 
3So,C 1 2· - 6 2 - 3,5 30� 

2 2 - 6,5 . ,2 - 3,5 40� 
4 2,5- 7,5 , '2.5- 4,5 '50� 

10 3,5-11,5 3,5- 6,5 65:-80� 

2SO..35,OC Senza acqua 5,5- .9,5 3 - 7,5 30-65 
1 6 ..11 3,5- 8 30-80 . 
2 6,5-12 3,5- 8,5 40..90 
4 1,5-14 4,5-.10 ·50-105 

1.0 .11,5-23 6,5.14 ·80..t45 

Meno di Senza acqua 9,5-11 7,$- 8,5 7Q..I05 
250C� 1 11 -12 8 - 9 80-130� 

2 12 -13 '8,5-10 9O~175
 

4 14' -16 10,,5.12 lO5:l65� 
10 23 -25 14 -17 145-290 

Acqua. Vedi il capitola: Aequo" 

NeI deserto l'uomo ha bisogno di 2-3 litri d'acqua ogni gior
no. Soltanto limitando il sudore si riesce a « risparmiare ) 
racquadell'organismo, 

Consigli per un automobilista 

- La cosa fondamentaIe: non avventurarsi su,percorsi difficili 
non avendoesperienza 0 iI veicolo in perfetto stato, 

- Scegliere dei compagni di viaggio piuttosto affiatati. 
- Prirnad'intraprendere un .viaggio su una pista deserta con

trollarebene l'automezzo. 
- Procurarsi Ie lamiere antisabbia. 
- Scegliere 'pneumatici adeguati, 
- Ridurre Iapressione dei pneumatici (anche fino-at 50-70 %) 
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tenendo conto dell'elevata temperatura e del terreno acci
dentato. 

- Rigonfiare i pneumatici appena superato il tratto difficile. 
- Su piste poco frequentate non cercare di trainare un'auto 

in panne, 
- Ricordare che il consumo di carburante pub arrivare perfi

no alSO % in pill rispetto a quello normale. 
- Portare con se assolutamente la mappae Ia bussola. 
- Far .scendere Ie persone dal mezzo sui tratti difficili. 
-Sulla sabbia mantenere una buona velocita costante, altri

'. .menti si rischia d'insabbiarsi, 
- Sulle piste ondulate I'auto « soffre )} molto; i dadi si svitano 

e si rompono. Ie. sospensioni. 
- Levelocita da seguire sono due: quella molto lenta 0 quella 

molto veloce. La prima crea vibrazioni e, scossoni molto fa
stidiosi, la seconda invece fa rischiare di prendere qualche 
bucapiu profonda e .spaccare la macchina. 

- Tutti cercanodi uscire dalla pista in cerca di un percorso 
, piu ,cornod·o:' questoe un grave rischio. Stare allora molto 
. attenti a non perdere d'occhio il percorso principale. 
- Le tracce spesse volte si dividono, si moltiplicano, qual
,cuna,va proprio fuori pista e non si sa dove. Seguire quelle 
.pili battute. 

- ,.~ conveniente viaggiare sempre appena fuori delle tracce la
sciate .dagli altri ed incrociarne i solchi.� 

-La sabbia e piu solida di mattina.� 
- Evitare accelerazioni e frenate brusche,� 

. Cibo: .n cibo e molto scarso nel deserto. Ogni tanto si vedo
no conigli, Iucertole, ratti,. cani delle praterie, serperitiv Pin 
facile e trovarli vicino all'acqua oai rari cespugli. 

In, genere nellezone dove c'e acqua ci sono anche Ie piante. 
Alcune sono succose e commestibili: da consumare tutte Ie 

.. patti tenere (frutti, semi, fieri, germogli, corteccia). 
Dopo iJ. ,pasto la carne degli animali avanzata vaasciugata 

con un po' di stoffa, poi .tagliatain strisce di 20~30  em esepol
ta,'COS! com'esotto Iasabbia a·lS-20 em di profondita, In que
stomodo si conserva anche per parecchio tempo. Quando la 
si .toglie bisogna farla macerare in acqua per renderla piu 
tenera e lasciar precipitare la sabbia, 

Capitolo XVII SOPRAVVIVENZA NELLA GIUNGLA 

L'ambiente selvaggio della giungla, talvolta ancora inesplorato 
dall'uomo bianco, nasconde mille insid.ie.Soltanto gIi indigeni 
hanna 1a massima padronanza nell'usare tutto cia che la giun
gla offre: animalie frutti ,di varie specie, erbe medicinali per 
sanare le ferite, piante commestibili e velenose, ecce 

Per l'uomo bianco affrontare la giungla non e molto fa
cile, anche se non e affatto vero che essa sia sempre un am
masse vegetale intricatissimo ·e assohitamente impenetrabile, 
dove si riesce ad, andare avanti esclusivamente con I'uso del 
machete. II clima caldo-umido equatoriale, -caratterlzzato da 
temperature piuttosto elevate, con poca differenza fra estate 
ed inverno, crea un ambientepesantissimo, un'atmosfera sot
focante e un'umidita fino al 98 %. Durante la stagionedelle 
piogge "'l'acqua straripata dai fiumi inonda vaster 'superfici 
della foresta- Scompaiono allora Ie isole come pure le rare 
piste esistenti. . .' / 

Non vi 'e confine tra I'acqua e la terra e si formano enormi 
paludi. I 

Nellagiunglavivono numerosissimi animali, una varieta in
finita d'insetti e diuccelli e i fiumi sono ricchissimi di pesci, 

La marcia 

Dopo il,primo impatto con questa natura cost selvaggia e 
smisurata, I'uomo deve reagire con tanta forza poiche la sen
sazionedisgomento e eli solitudine e i rurnori strani enuovi, 
l'impressione di trovarsi in mezzo a migliaia di.presenze invi
sibili aumentano notevolmente -I'innata paura dell'incognito, 
fino alla possibilita di provocare il panico. 

Con una buona carica di coraggio i dispersi in una giungla 
devono assolutamente raggiungere un villaggio. In questo am
biente Ie, segnalazioniper i soccorsi sono 'quasi inutili per la 
vastita degli spazi, ,~  piuttosto difficile cibarsi per chi non 
conosce la giungla. 
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Consigli generali: Consigli generali: 

- Non camminare mai scalzi poicheIe spinee Ie formiche po
trebbero causare lesioni che poi s'infetterebbero. La puntu
ra. di scorpione 0 di ragno puo essere anche _letale. . 

- Gli spostamenti nella selva sono estremamente difficili: fit

- La navigazione none difficile quando Ia corrente non, efor
te: basta spingersi al centro del flume e seguire la corren
te; se questa e troppo forte costeggiare la riva facendo at
tenzione a caimani, alligatori e altri animall. 

ta vegetazione, tronchi caduti e sabbie mobili rappresenta - Ovviamente, volendo risalire iI :flume bisogna tenersi vicino 
no degli ostacoli non indifIerenti; inoltre gli stati di males alIa riva,dove 1a corrente e minore. 
sere, il silenzio, gli animali, ilcalore, Ie piogge, l'osservazione 
limitata minano la forza di carattere: tutto _cia richiede a 
un individuo una ferrea volonta di proseguire nonche un 

- Le difficolta possono nascere dove raequa scorre tumultuo
sa formando vortici impetuosi. Cercare di mantenersi vici
no alIa riva. , 

fisico forte e allenato. 
- Prima dimettersi in cammino determinare la pendenza del 

terreno. Nel fondovalle sara facile trovare grandi vie d'ac
qua. '. 

- Si marcia soltanto durante il giorno; evitare Ie zone di fitta 
vegetazionee di paludi, 

- La penetrazione nella giungla fitta provoca graffi, scortica
tare ye'. un rapido esaurimento fisico. 

- Le vesciche si 'possono guarire applicando tamponi caldi. 
- Una volta trovato un Incrocio di pisteseguire sempre quel

la 'pili battuta. II percorso piu 'agevole Ie'sempre in cresta 

- I pericoli della discesa sull'acqua sono costituiti dallecasca
te 0 daIle rapide; dagli Isolotti creati da un .groviglio di 
tronehi che 1>0s50no'danneggiare gravemente i mezzidi gaI
leggiamento; dalla presenza di sassi affioranti a pelo d'ac
qua e invisibili -fino all'ultimo memento. 

- II rumore di unacascata 10 si avverte a distanza, portarsi 
allora a terra rapidamente ed esplorare Ia \zona. Proba
bilmente 'sara necessario spostare, via terra, tutto Tequi
paggiamento. 

- Mai navigare di notte,: 

ai displuvi, che sono vie naturali di transite pili frequentate 
delIealtree 

- Con:trollare spesso l'orientamento perche nella selva sf per
. de facilmenteIa direzione, II sole non penetra attraverso la 
vegetazione fitta, rna vi entrasolo una luce scialba. ~  im
possibile orientarsi con. il sole. 

- II tramonto nelle zone equatorialie molto breve. Preparare 
in tempo un rifugio edaccendere il fuocoperche il buio ca
de molto velocemente ed e in questo memento che escono 
a caccia gIi animali dapreda, 

La navigazlone 

I corsi d'acqua sono ottimi percorsi, Iungo i quali e pill, fa
cile' trovare gente, Costruire aIlora una zattera 0 un qualsiasi 
galleggiante; procurarsi un paio di remi improvvisati _e ba
5 toni ,per muoversi ,in _acque pocoprofonde, In genere i tron
chi sono.pesantissimi e, quando si mettono in -acqua, affonda
no. Scegliere allora alberi piu leggeri come il bambu 0 Ia 
balsa" legno leggerissimo; bianco, simile al sughero,. che non ' 
solo non affonda, maregge pesi eccezionali. 

La zattera per--un paio di. persone dovrebbe essere lunga 
circa 4 metri, Iarga 1,50 m, con tronchi del diametro di circa 
30 em. Ideale fissare i tronchi l'uno all'altro per mezzo di 
incastri. 
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L'acqua 

Consigli generali: 

- Nella giungla l'acqua non manca; I'importante e raccoglier
la quando e corrente e non stagnante, Bisogna ricordarsi, 
pero, di farla sempre bollire ed eventualmente disinfettarla. 

- In mancanza di corsi d'acqua la si pub trovare nella vege
tazione. Molti rampicanti contengono acqua; tagliarli alla 
base, poi incidere una tacca ,circa un metro a monte del 
taglio originario. In tal modo si otterra il gocciolamento 
d'acqua. 

- C'eacqua anche alIa base delle foglie di palma e nella. se
zione dei bambu morti. Nella stagione asciutta I'umidita si 
raccoglie sotto le foglie: strofinarle con un panno che poi 
deve essere strizzato in uncontenitore. 

~  Le noci di cocco contengono un liquido rinfrescante: Ie mi
gliori sono quelle verdi, non mature. 

- Si riesce a raccogliere una, notevole quantita d'acqua pio
vana stendendo untelocerato 0 un altro tessuto impermea
bile. 

- Nelle"zone asciutte l'acqua .si pub trovare scavando una bu
ca profonda dagli 80 centimetri a 1 metro sui, fon·do dei 
corsi d'aequa asciutti,

-Se I'acqua scarseggia muoversi nelle ore piii fresche della 
giornata (mattina presto e verso sera); si risparmia COS! I'ac
qua del proprioorganismo. ' 

Alimentmone 

La giungla 'non ·offre, a gente inesperta, cibo sufficiente per so
pravvivere. Facendo molta attenzione, pero, qualcosa si tro
vasempre, 

Consigli generali: 

- Frutti selvatici, Ieguminose, noei eli cocco, germogli di pal
rna; .radici di piante .rampicanti, Iarve d'insetti e mielesel.. 
vatieo sono buoni da mangiare. 

- .La Iancia e I'arco con 'Ie frecce possono risultare valide ar-. 
mi per la caccia, anche se la selvaggina non. e particolar
mente abbondante, 

- Alimenti animali: 1. grilli, Ie.uovadi formiche, ibruchi privi 
di peluria, Ie larve delle termiti; vanno tutti cotti su una 
pietra bollente. 

-Togliere la testa, la pelle e gli intestini dei serpenti, delle 
rane e delle lucertole prima della cottura. 

- '1 pipistrelli possono essere catturati nelle caverne frustan
do l'aria con un ramo frondoso. 

Pesca 

- I fiumi grandi e tutti i loro afiIuenti assicurano nutrimento 
con una infinita di pesci, Infatti la pesca e molto piu .irn
portante della caccia perche fornisee pin cibo e la maggior 
partedegli alimenti necessari alIa dieta. Si pub pescare con 
areo e frecce, arpione, lenza 'e ami. 

- 'Non esistono regole per distinguere i pesci commestibili da 
quelli non commestibili; la cottura non' sernpre distrugge 
Ieproprieta venefiehe. Tutto i1 pesce bianco, pero, Ie anguil
Ie di fiume, i pesci farfalla,catturati nei fiumi 0 nellebaie, 
sono commestibili come pure i pesci del mare aperto, prove
nienti da aeque profonde. 

- Evitare tutti i pesci dalla .sagomastrana, quelli che vivono 
nelle acque pocoprofonde delle Iagune 0 delle. barriere co
ralline. .Non tutte Ie grandi anguille di "mare .sono comme
stibili; e pericolosissimo mangiare uova einteriora di pesci 
tropic-ali. _ 

- 'Muscoli, patelle, ostriche, e altri molluschi sono sicuri sol
.tarrto se trovati sott'acqua in bassa marea. I pescie i crosta
eei .d'acqua salata ~si  possono tranquillamente consumare 
crudi, 

- Attenzione al pesce se presenta carni flosce e' occhio spento: 
eindubbiamente malato. . 

- L'pesci sono attratti dalla luce, di notte usare la torcia, 
-Pulire il pesce non appena catturato, perche ai tropici si 

putrefa rapidamente. 

Piante 
I 

La 'selva equatoriale e ricchissima di alimenti vegetali, che si 
trovano pill abbondanti in aperte radure, lungo le spiagge e 
sulle rive dei fiumi. 

I frutti: mango, papaia, banane, bacche varie, sono diffus! 
in tutte Ie regioni tropicali, Le gemme di bambu SODO' un ot
timo cibo: basta bollirle ,per eliminare l'amaro, .In piccola 
quantita possono essere mangiate anche crude; attenzione; 
prima di mangiarle togliere Ia guaina esterna. 
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In alcune zone si trovano campi abbandonati di riso Insel
vatichito. Per mangiarlo e sufficiente boIlirlo. 

La canna da zucchero assomiglia un po' al granoturco. 
Sbucciare 10 strata esterno del fusto e masticare la polpa in
terna, II suo succoe rinfrescante e nutriente. 

II grana di miglio polverizzato puo essere cotto come un 
pasticcio, preparato in focacce ousato per rendere pili denso 
un brodo. 

Le infinita di palme offrono un cibo sicuro. La loro gemma 
terminale e commestibile, sia cotta sia cruda. I datteri sono 
mangiabili se non troppo legnosi. II succo di molte palme e 
potabile e nutriente, 

La palma da COCCQ possiede un ottimo latte. Da una noce 
non tanto dura si puo ottenere anche un litro di Iiquido fre
sco. Non bere invece quello della noce matura che gorgogliera 
quando e scossa. Di questae naturalmente mangiabile la par
te carnosa. 

Plante tropicall commestlbm 

"Specie Speci'/icita Come consumarle 

Albero del'- As.somiglia ad un melone ver-. Bonito, fritto 0 arrostito 
pane de-giallo: le .foglie della pian- (20 minuti). 

ta sono coriacee. 

Ananas e Molto nutrienti, Crudi.' 
fichi ' 

Arachidi Crescono sotto terra. r. semi rnangiati crudi 0 
tostati, 

.Avocado Molto nutriente. La pianta e ·Crudo. 
alta 4-8 m, 

Banane Spesso 50:00 acerbe, 
da trovare rnature, 

difficili Arrostite 0 bollite. 

Cannada 
zucchero 

Sbucciare 
.del fusto, 

10 strato esterno La polpa viene mastica
ta (succo ~  rinfrescante e 
nutriente). 

'Ignami Tuberi interratl, simili a pa- Tagliate a fette sottili e 
tate dolci (pesano fino a IS' cucinare. 
kg). Cresconosotto piante
dane foglie gigantesche, 

Mango Ottimo frutto, assomiglia 
una' grossa :pera. 

a Crudo, 

Manioca Radici di due. tipi: 
amara. 

dolce e Ouella dolce va cotta; 
l'amara e velenosa. 

Miglio II grano polverizzato .ha 
alto valo."e nuttitivo. 

un Cotto. come pasticcio, fo
caccia 0 per un brodo. 

Specie Specificita Come consurnarle 
~~  

Palma da� Noci, ottimo nutrimento. erode. 
cocco 

Papaia� A forma .<Ii zucchina su una Mangiame crudi i frutti, 
pianta simile ana palma. A iI resto cuocere a lungo 
parte il frutto sono comme- cambiando acqua,
stibili le foglie, gli steli nuovi 
e i fiori. 

Risa� Alto valore nutritivo, BoIlito. 
Taro� Le foglle hanno forma d'orec- Bollite, 

chio di elefante. Commestibili 
Ie radici, Ie foglie, gli steli. 

\ 

Iglene 

Gli insetti piu fastidiosi - Ie zanzare, Iernosche e 'i mosceri
ni - portano due gravi malattie: Ia malaria e la febbre gialla, 

r ~ 

Contra Ie zanzare e piuttosto difficile difendersi. Gli indigerii~. 

mantengono accesodavanti 'alle capanne un fuoco.alimentato 
da nidi -di vespe e di termiti·chepro,dticono. un dense fumo, 

Ideale e proteggersi con la zanzariera, soprattutto quando
si dorme. 

I, Si possono ottenere parziali risultati usando repellent! '0'r 
strofinando fogIie di cipolla sulvolto e Il collo; cospargendosi 
di fangoo usando benzina, alcool, cherosenedilultl in.. acqua. 

Attenzione a.dove si mettonoIe rnani. La Iiana, come pure 
tanta altra vegetazione, ha la superficie pelosa, coperta dirni
nuscoli aghi che si attaccano alla mano appena la si tocca, 

Sono fastidiose anche Ie punture delle formiche che vivono
,.'... sugli alberi e sul fogliame. Ragni, scorpioni e centopiedi spes

so sono di notevoli misure. Scuotere scarpe, calze, indumenti . 
prima d'indossarli. 

Le punture degli insetti sono dolorose e causano .gonfiori. 
Applieare compresse fredde fatte con fango 0 con polpa di 

'1 noci di cocco. 
Le sanguisughe e Ie zecche si possono evitare stringendo i 

polsini del giaccone e infilando i caIzoni dentro Ie scarpe eap
phcando liquidoantinsetti su tutte Ie parti scoperte. II meto
do migliore per toglierle e .I'uso della punta del coltello, 0 
avvicinando il 'piu possibile un rnozzicone di sigaretta, Spesso 

-{. lasciano pero la testa attaceata .nel punto che hanno colpito 
provocando un'infezione. L'uso del sale umido 0 di una goe!' 
cia di tintura di iodio, di fiammifero 0 sigaretta accesa 0 

l'uso di suceo di agrumi bastera a far loro ritirate la testa,
obbligandole a staccarsi. 
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Evitare di grattare qualsiasi puntura. 
Trattare iI pin 'presto possibile ogni ferita, curare ogni ma

lanno.Non avendo bende a disposizione si pub arrestare ?~I  

un'emorragia applicando ragnatele fresche. 
In caso di diarrea bere tisana 0 del carbone di legna sciolto� 

in acqua calda.� 

I perlcoll 

Insidie possono arrivare da parte del coccodrilli, caimani, co�
me pure dai voracissimi pesci piranha, -con denti moltoaguzzi� 
che.ieccitati dal sangue, in poehi minuti possono spolpare vivo� 
I'animale che ha la sfortuna di caderein acqua ferito. Atten
zionequindi 'ai bagninei fiumi, .� 

Sono pericolose le morsicature di alcuni serpenti che fanno 
morire anche nel giro di pochi minuti, 
'. . Per cio che riguarda i pericoli da parte" degli animali feroci 
non, si .hanno testimonianze in relazione a situazionidiemer
genza, E' importante ricordarsi, di fronte ad un animale feroce, ;'. 

tdi .mantenere .la calma, non fare movimenti bruschi rna riti�
tarsi lentamente. Non spaventare l'animale. ne dargli I'impres
·sione di minacciarlo.� 

. Le regoleper tenere glianimali lontani dall'accampamenio: 

'·- ...tenere .pulito il campo; . 
. -' .tenere.il 'cfbo nascosto alla vistae in punti difficiImente.'ac

cessibili; .� 
.- Iimitare Ie attivita notturne quando l'animale va alla ricer�
, :. ·ca di cibor� 

-1,~',non  trovarsi maio fra la madre e i piccoli; 
- non entrareIn una. grotta 0 in una tana, 

l. 

Capitolo XVIII SERPENTI 

In molti lnoghi una pericolosa insidia e costituita daiserpenti. 
L'unico tipoin Europail cui morso e velenoso e Ia vipera, con 
varie sottospecie, tutte pericolose. Per ovviare a questa ,peri
colo esiste il siero antiofidico, rna e importante prevenire l'in
cidente carnminando concalzature pesanti, evitando di.infilare 
il braccio in crepe 0 tra i 'sassi, battendo il terreno con un 
bastone e facendo attenzione aI cammino che si percorre. 

La vipera difficilmente.attacca se non edisturbata: una vol
ta avvistata la si pub evitare oppure cercare di scovare ilsuo 
nido neidintorni poiche non se ne allontana "mai molto. Sesi·' 
ha un bastone si deve colpirla ripetutamente vicino alla -testa ' 
per spezzarne Ia spina dorsale; il bastone deve essere flessibile 
e resistente. 

Se si prende per I-a coda la vipera viva essa non ha.. la for
za di sollevare La testa fino alla mano, 

Un passo Ieggero impedisce alIa vipera eli sentire Ie vibra
zioni del, terreno edi mettersi al riparo. 

·R importante conoscere bene· questi animali: ilmuso .arro
tondato, la 'pupilla verticale, il dorso con macchie scure di
spostea zig-zag sono le caratteristiche fondamentali che si -os
servano bene pero solo in un serpente morto. See vivo .. non 
ce n'e il tempo. 

In caso di morso, si tratta di una vipera se si notano due , 
piccolibuchi (fig. 54) ravvicinati (1 em), Sintomir sensazione 

ViPera . ,--
• , ... ",.,----'� r 
• -------------

'MORSO.Le ferfte prodotte da:1 mor
so della vipera sono caraUerizzate 
da due fO.remni, prodottl d.ai denti've
lenosi, spesso accompaqnati da 

! IOflde,---------- --I'..
innocuo "" _" ..... '-I ---
I .-_ ... --. .... 

" .... 

~ 

................ _-
' ........... _---_. 

I. MORSO. La morsicatura dell'otide I11"

'innocuo produceferite carattertzza- Ii 
: I. te da un lnsleme di piccoli fori, (n~ 'I" 

spostl come nella flgura. , 
quell; prbdotti dai denti pio piccoli. 1-1, ~  

Fig. 54 . Morsi di vipera edt olide lnnocuo. 
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dolorosa immediata, tumefazione localizzata, piccola emorra
gia della parte lesa, dilatazione della pupilla. Ouandoil veleno 
entra incircolo: vertigini, nausea, vomito, dolori addominali, 
tachicardia, paralisi cardiaca nei casi letali. 

Non sempre I'esitoe infausto, poiche spesso la vipera non 
riesce a iniettare tutto il veleno contenuto nelle ghiandole, 
oppure queste non sono completamente plene, 

Quattro sono Ie specie di viperidi diffusi in I talia: il maras
so (Vipera berus), Ia vipera aspide (Vipera aspis), la vipera di 
Orsini (Vipera Ursiniii e Ia vipera dal como (Vipera ammo _ 1; 

dytes). Essesi rinvengono nelle zone collinari e montuose, fi
no a 2.000 metri, su terreni aridi, pietraie, prati e declivi .50
leggiati, ai margini dei boschi, nelle malghe; sono velenose 
rna il loro morso in genere non. e grave per un adulto sano, 
mentre puo essere piu pericoloso nei casi di persone .anziane, 
malate 0 bambini. " 

Dal rnomentoche il veleno della vipera entra.in circolo mol
to rapidamente e importante iniettare ilsiero nel corso di 
un paio di ore. La cura immediata consiste nello: 
- Sdraiare Il soggetto per .favorire un rallentamento della cir

colazione.sanguigna e quindi ritardare it diffondersi del ve
leno. . ~t, 

- Applicare un laccio (uno spago, un fazzoletto, una stringa 
di scarpe) a monte del punto.rnorsicato, 

- Incidere, con una lama disinfettata con un fiammifero, un 
taglietto a croce sui.due segni lasciati dai denti: profondita

.',dei tagli circa 3 millimetri. .' / 
~	 Fare una, spremitura pressando con le dita 0 applicando 

un'eventuale ventosa 0 succhiando se si e sicuri di non ave
reopiccole ferite in bocca. 

-' Disinfettare la parte Iesa, 
- .Iniettare il siero antivipera nella dose di 5 rnl di siero in 

4-5 punti attorno al morso,. La doserimanente (5 nil) si iniet
ta ''intramuscolo, aIg11.lt:e<) per ilmorso alIa gamba, 0 sulla 
spalla per punture alIa :mano. 

-' Togliere it laccio emostatico, ,evitare, la somministrazionedi 
alcolici. 
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C'	 CaratteLunghezza AggressiModo di Specie Luogo Habitat	 Noteristiche	 in em- , vita attaceare 
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to di anelli se .. lungo (01
eorriei sulla .tre 70 em) il 
coda the pro. morso e leta
ducono '. un Ie. 
forte rumore 
quando, la a
gita. Colore 
grigio nero,
rnacchie seu.. 
re sul dorso. 
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Sonagli Tropici. Zone aride Due lunghe Notevole.	 Se molestato Molto vele
tropicale collinose, mai strisce scure	 aggredisce noso,

nella forestal ai Iatl del ca. con violenza, 
po. ' 

Moccasino Nordamerica. Acquitrini, COI-pQ grosse, 8Q.180. Se disturbato Imprevedibil- Velenosissi
acquatico zone paludo- buon nuota- si ritira, mente 'Puo at- mo. Morso 

set tore. taccare spa- . quasi sempre
lancando la letale. 
bocca, 

Moccasino Sud della Rocce e mon- Simile a quel- 150.	 Non aggredi Pericoloso 
cinese Cina. tagne, 10americano,	 see sa non ir rna non leta

ritato, Ie. 

SetiPente Australia, Zone aride, Fasce scure 130-180. Posizione e- Molto rapido. 11 phi perico
tigre Tasmania. "1 su base ver- retta. Attacca con Iosodell'Au

dastra 0 ros-	 forza, straIia." 
siccia, 

:-~>~	 ..-::~. 

Caratte	Lunghezza Aggressi-. Modo diSpecie Lu:ogo "Habitat	 Noteristiche	 in em 'vita attaccare 

Vipere:
Vip era Pirenel, Zone isolate Corpo tozzo, 100.	 Particolar- Solleva i1 ca- In Europa 7 
europea	 Prealpi, e fino a 2.000 colori vari mente aggres- po; dopo un specie. L'uni

/{ppenqini, metrl. con striscia a siva. attimo di im.. co serpente
Balcani, \ zig-zag suI rnobilita at- velenoso in 

dorso,	 tacca fulmi- Europa. 
neat 

_~_ ~ ~'~_~~"-_-~~__~"'~~_--""'=-""""'"~~"""""._'.;"~~--.>"'":...,~~_---.-..~~-c-<r~-~.. -C"~:;-"""';''''~- ~_'__''.~.__'''''_~_~~'--'_~ '''''''----__.~ ' ~.~•..-,_.__ 

Vipera Marocco, Sabbia, fore- Verde oliva, 30..100. Le piccole so- Si naseonde
 
africana Nordafrica, sta, vicino a giallastra. no pill ag- sotto la sab-


Arabia.	 fiumi, sava.. gressive, blat 
na. 

Vipera Sud-Est Zone aride, Macehie piti Fino a 150.	 Sa disturbata Colpisce co.n 
indiana asiatico.	 rocce, muret- scure e sim- si eontorce rapidita tul·
 

t~ non giun- metriche, sea- <;00 - vigore. minea. Esito
 
gra, glie ruvide, Molto aggres- letale,
 

siva. 

Vipera Centro e Sulle palme D~nU lunghi Prima dell'at- Le specie pill 
delle Sudamerica. e nella canna e" penetranti: tacco anno- grosse sono 
palme da zucchero,	 colori diversi da il corpo, Ie pill perico

con rombi lose.. 
sul dorso,	 

Mamba- Africa Sugll albert, Verde unifor- 200-300. Aggredisce.. Velocissimo, Letale. 
tropicale, perfino nelle me, sottile, nel periodo

~ 

-..t 
W case. scaglie .Usee. riproduttivo. 
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Capitolo XIX IGIENE NEI CLIMI TROPICALI 1 

Lo stress delviaggio, il brusco passaggio da climi miti e tem
perati a climi caldi e umidi, gli usi e Ie abitudini alimentari 
differenti richiedonoall'organismo un considerevole .sforzo di 
adattamento e un certoperiodo di acclimatazione (2 settima
ne circa). " . 

E comunque opportune, nei primi giorni, evitaresforzi via
lenti eprolungati, effettuare .anche durante il giorno alcune 
pause' di riposo, specie nelle ore piu calde (dalle 12 aIle 17), 
non esporsi troppoal sole soprattutto a capo scoperto, 

Igiene della pelle 

L'igiene 'della pelle e fondamentale in zone ove si suda co
piosamente e particolarmente infestate da insetti. Si curi quin
di scrupolosamente Ia pulizia e si preferiscano abiti coprenti 
rna non aderenti, in modo daproteggere la pelle lasciandola 
respirare. 

Macchier.rossori, gonfiori persistenti possono essere sempli
cemente la conseguenza di punture di insetti 0 funghi della 
pelle, maanche i primi segni di un'infezione. Lavare accu
ratamente 'con acqua e sapone e disinfettare ogni ferita anche 
piccola. Non camminare mai a piedi nudi, specie su terreni 
umidi, nemmeno con sandali, rna usare sempre calzature chin
se e possibilmente alte in modo da proteggere anche caviglie 
e polpacci. 

Igiene degU aliment! 

~  buona regola evitare di alimentarsi eccessivamente. Se si 
suda tanto" e utile arricchire la dieta con sale da cucina, per 
cornpensare _Ie perdite dovute alIa sudorazione. :J;: comodo 

1 Dall'opusco!o denl1~o  di .Igiene e Sanita delComune di Milano. 
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averebustine di sali di potassio, non contenuti nel sale da 
cucina e pure' eliminati con il sudore. 

Preferire assolutamente i cibi .caldi e appena preparati piut
tosto che i piatti freddi e conservati: i primi danno maggiori 
garanzie in quanta la cottura «.sterilizza » i cibi, Tuttaviaque
stipossono contaminarsi successivamente, se conservati in 
modo scorretto (ad esempio, senza protezione alcunadagli in
setti ,0 da altri animali portatori di microrganismi patogeni). 
~  bene evitare i piatti tipici, frequentemente irritanti per 

gli stranieri e abitualmente preparati in modo artigianale sen
za adeguate nonne igieniche. 

Evitare .anche il consumo di carni bovine e soprattutto di 
maiale crude 0 poco cotte, come ad; esempio Ia bistecca al 
«·gangue »: gli animali da macello del Paesi tropicali sono 
frequentemente infestati da Iarve di tenia che vengono di
strutte dalla cottura, 
". Evitare tassativamentei fruttidi mare crudi ,0 appenabol
Iiti ed il latte non bollito enon pastorizzato; molta prudenza 
nel consumo di verdure crude 0 poco cotte, frutta non ben 
lavata e non sbucciata, 

Ai tropiciassal piu che altrove puo essere pericoloso l'ec
cesso di alcolici: limitare quindi il consumo di vino e, birra 
durante i pasti e soprattutto \gli aperitivi e i superalcolici, 

Prima di consumare Il cibo Iavarsi Ie mani in modo molto 
accurate. 

Iglene den'acq~  

Rappresenta uno. degli aspetti fondamentaliper una corretta 
vita ai tropici. Ricordarsi .di bere solo acqua bollita 0 .. disin
fettata 0 filtrata (ci si assicuri in questo caso del perfetto fun
zionamento dei filtri), 

Non bere mai da pozze, stagni, corsi, laghi~o  altro.. Evitare 
i cubetti di ghiaccionon sapendo con quale acqua sono stati 
preparati, , " 

Non here smodatamente, perche chi piu beve pill suda ,econ 
il sudore si disperdono importanti sali minerali e la sete au
..nenta. Evitare le bibite ghiacciate, .frequenti causedi fasti
diose diarree che, anche se non pericolose, provocanopur sem
pre, un 'indebolimento dell'organismo. . ' 

Si presti attenzione anche-all'acqua impiegata per-Iavarsi 
che, se non. offre garanzie, deve essere .sterflizzata primadel
I'uso, essendo numerose Ie infezioniche si contraggono attra
verso Ia pelle. 
~  assolutamente sconsigliabile prendere bagni 0 .semplice

mente immergere le mani -0 i piedi inacque dolci di Iaghio 
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fiumi, stagni a pozze, soprattutto nelle ore piu calde del gior
no: i bagni sono frequentemente occasione di contagia poi
che le acque dolci, ai tropici, sono spesso infette. 

Animali e plante pericolosi 

II pericolo .maggiore e rappresentato dagli insetti (mosche, 
moscerini, zanzare, cimici, tafani e pidocchi), veri e propri 
serbatoi di infezioni che possono essere trasmesse con la 
puntura. 

Molti insetti pungono solo al ttamonto 0 di notte, 
Per ridurre Ie insidie rappresentate da quegli insetti che 

pungono di giorno e anziche volare si annidano nella bianche
ria. e utile I'uso di sostanze repellenti sulla pelle e sui vestiti. 

Oitre agli Insetti, neiPaesi tropicali vivono vari altri anima
letti qualiragni, scorpioni, scolopendre ed in varie zone ser
penti velenosi. ~  buona regoia comunque evitare ogni dime
stichezza con' animali sia domestici sia selvatici perche posso
no essere .portatori di malattie anche gravi per I'uomo, 'pur 
mostrandosi in buena salute. 

Nei. corsid'acqua possono essere presenti molluschi e pesci 
-velencsi 0 carnivori (vedi piranha), coccodrilli, alligatori. 

Un'altra insidia pub essere rappresentata da alcuni vegeta
Ii: cornepiante, bacche, radici e funghi velenosi. 

Normeprofilattiche specifiche 

Meritre Ie norme igieniche generali vanno comunque osserva
te, iprovvedimenti specifici sono opportuni solo in circostan
ze particolariche espongono a rischio di contagio. 

Le persone che sirrecano in 'determinate zone tropicali e 
subtropicali sono tenute per legge allevaccinazioni obbligato
rie contro ilcolera, la febbre gialla e il vaiolo. 

Per chi oompie viaggi cheespongono a rischio di ferite, si 
raccomanda una corretta profilassi vaccinale antitetanica. La 
opportunita 'della vaccinazione antitifica 'e dell'impiego di im
munoglobulineaspecifiche per la profilassi dell'epatite di ti
po A va valutata (Icon il .proprio medico 0 10 specialista in 
base all'itinerario e al tipo di viaggio ·che -si vuole fare, tenen
do presentiIe possibilita di contrarre infezionia trasmissione 
oro..fecale. ') 

Per chi si reca ,in z-one ad endemia ·di·malaria si consiglia 
vivamente una completa chemioprofilassi antimalarica. 

Consign at rlentro 

Si consiglia 'ai reduci da Paesi tropicali di avere particolare 
attenzione per la propria salute nei '2-3 mesi successivial rien
tro.e,qualora si manifestassero sintomi sospetti, di interpel
lare it medico. In particolare attenzione a: irregolarita del
l'alvo con presenza dimucoe di sangue nelle-feci: dolori ad
dominali e prurito anale; disturbi alIa minzione con frequen
te necessita ·di urinare; bruciori, pruriti e presenza di sangue 
nelle urine; prurito cutaneo e comparsa di rnacchie stngole 0 

numerose sulla cute. 
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Capitolo xx DISASTRI NATURALI 

Gli elernenti naturali: acqua, fuoco, aria, terra, sono necessari 
per la vita dell'uomo, Nello stesso tempo possono creare gros
si pericoli, I disastrinaturali colpiscono, in genere, all'im.. 
provviso e,· quando la civilta moderna -ci abbandona, Ie forze 
della natura possono rappresentare una vera minaccia alla 
vita. Anche con la semplice interruzione dienergia elettrica, 
acqua, gas, riscaldamento 1a gente si trova in- difficolta, La 
cosa molto irnportante in quei casi e restare calmi e con san
gue freddo. 

Terremoto ' 

I segnipremonitori delle scosse provocate dal propagarsi del
le ondesismiche sono avvertiti dagli animali e non dall'uomo. / 
La persona che viene sorpresa dal terremoto deve ricordarsi / 
di: , ~ ./ 
- Non farsi prendere dal panico. La calma e it comportamen- ;/f 

to disciplinato aumentano 1a possibilita di salvarsi./ 
- Se ci si trova in case, rimanere Ii e ripararsi nel vano di ./ 

una porta, eli un muro mae~tro  o~  sotto un tavolo robusto, ~/  ..
sotto una panca, lontano dai vetri. l 

- Evitare di mettersi ·sul balcone.icorrere per Ie scale 0 pren
dere I'ascensore, ./' 

- Non usare fiammiferi durante ,0 subito dopo 1a scossa, Esi.. 
ste il pericolo delle fughe di gas e di conseguenza di defla
grazione e di incendio. Se l'aria e contaminata, .stendersi suI 
pavimento, 

-I Appena terminata la prima seriedi scosse abbandonare la 
casa, rna 'prima di lasciarla, se e ancora intatta, chiudere i 
rubinetti dell'acqua, del gas e spegnere i .circuiti elettrici, 
Non usare mai l'ascensore. . \ 

- Non rientrarenell'edificio se non si.ha la certezzache rlpn 
ha subito lesioni gravi. . !: 

- Accettare istruzionisoltanto dalleautorita riconosciute. \( 
- Tenere la radio accesa perascoltare il succedersi degli av

venimenti ed eventuali comunicati. 
- Se si usa I'auto fermarsi appena possibile. Restare 'nell'in.. 

terno (fuori si potrebbe essere· colpiti. da rottami, daca1c~.. 
,I:I.

nacci 0 da fili elettrici), Se si abbandona Ia vettura, lasciare 
la chiave e non chiudere gli sportelli (potrebbe dover es
sere spostata). 

- Usare il telefono .soltanto incaso di emergenza per chiedere 
aiuto 0 trasmettere un rapporto alla polizia, pompieri 0 au
torita della protezione civile. 

- Allontanarsidalla zona disastrata. 
- Non ingorgare le strade con Ie atitomobili. . 
- Le strade cittadine sono pericolose. Stare Iontani da fine

stre, balconi, vetri, fili elettrici.. ,rami d'albero. 
- Andando in auto fermarsi assolutamente rispettando le 

stesse precauzioni. . 
- Non ripararsi -nelle vicinanze di dighe, valli fluviali, sulle 

spiagge del mare 0 sulle rive diun Iago. Potrebbe soprag
giungere un'ondata' di maremoto. -' 

- Procurarsi acqua. 
- Cercare di aiutare la gente che ha bisogno di cure. 
- Chi abita in zone sismiche dovrebbe tenere, vicino allapor

ta, un corredo d'emergenza costituito da: radioa transistor, 
torcia elettrica, alimenti in scatola per 2-3 glomi, acquapo
tabile.vestiariopesante, scarpe robuste, copette, cassetta di 
pronto soccorso, oggetti di' valore, pile di rtcambio. , 

- La preparazione preventiva e I'unica vera protezione in caso' 
di terremoto, 

Temporale 

Per evitare il rischio di -essere colpiti da un fulmine, com
portarstnelttmdo-seguente: _ " " 
- Non stare davant! allafmestra ne in zona eli correnti d'aria. 
- Non tenere inmano coltelli, forbici,o altri oggetti a punta

in metallo, ,:·Flrr.I~;'X~'  

. . '.. ~t.,.r  

- Spegnere 'i1 televisore. \1-t~:'"  . 

- Chiudere tutte Ie finestre.~er.:r~~~' .
 
- Stare lontarti 'da'pon~acci~io0 in mattoni, ciminiere..
 
- Allontanarsi daalbefi isolati (soprattuttoolmi, querce, ,piop

pi, laricikpoicheoltre alla corrente elettrica del fulmine, vi 
euna piccola'partedi correntetrasmessa dal terreno all'in
torno., "" 

- Non correre mai, rna continuare la marcia. 
- Stare lontani dalle superfici d'acqua.,..·.... , 
- Spostarsi da una zona elevata verso il basso. 
- Non fermarsi in luogo ripidamente inclinato, .pareti .roccio

se verticali, nelle vicinanze di caverne, fessure nellerocce '0 
sotto una tettoia di roccia.. II fulmine tendea scaric'arsi se
guendo la conformazione delle pareti. ....'..."...., 

~ ! ~~  

,I'" 
i't' 

/".r 

."I'd''''''' 
,..'" 

~(/' 
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- Scendere dalla bicicletta,da cavallo. '
 
- Scendere da barche,
 
- Cercare riparo in un'automobile con tetto metallico (senza
 

antenna radio) 0 in una casa di legno. 
- AII'aperto un posto sicuro e nelmezzo ·eli un avvallamento 

o in un fossa; un po' meno sicuro invece su terreno piatto. 
Stando nel bosco cercare una zona con sottobosco pill fitto. 
La, caduta 'del fulmine si preannuncia con « suono » di og

getti metallici, raddrizzamento dei 'peli ·e deicapeIli sulla testa, 
delicatopizzicore alla punta del naso e,nel buio, con scintillio 
su lame e oggetti -dai bordi metallici. 

Quando il fulmine colpisce vicino bisogna accovacciarsi e 
non toccare nulla finche i capelli non tornano normali. 

Valangbe 

Le valanghe si formano, in genere, per I'ammassamento di 
neve fresca su pendii ripidi, La neve bagnata pub scendere 
sotto 'ilsuo stesso peso. Molto pericolose sono Ie valanghe eli 
lastroni di neve provocate dal peso della persona....La potenza 
di .tina ,'grossa valanga e impressionante. La sua' velocita e di 
40~80, km/ora, rna quella .della neve polverosa raggiunge anche 

, i :300' km/ora. -

Corne ,'evitare le valanghe 

- .Nonevventurarsi in gita in montagna subitodopouna forte 
nevicata.. Aspettarealmeno 2-3 giorni di bel tempo. 

.- Evitare, se e possibile, pendii e fondovalle; sfruttare invece 
costoni Iaterali di roccia ,e trattialberati a mezza costa. 

~.  Spostarsi .con prudenzae di buon mattino. 
- Durante il pieno Invemo i pendii volti 'a Sud sono pin ;si

-curi. eli. quelli volti a Nord.. In primavera e Ilcontrario,
 
'- Non fermarsi mai in zone pericolose..
 
- Prima di traversare .un tratto pericoloso:
 

.:.. scegliere il tratto.piu breve e piu alto possibile, non an
dare zigzagandoper limitarenel tempo ilpericolo; 

- slacciare Ie cinghie eli sicurezza degli sci e .delle racchette; 
- qualche 'volta conviene passare a piedi; 
- coprire la bocca e ilnaso con un foulard; , 
- far partire una persona alla volta; 
- muoversi in silenzio (forti rumori.idetonazioni, forte ven

to provocano spesso la valanga): 
- legare alIa vitauna corda 'colorata che potra segnalare 

la presenza diuna 'persona sotto la neve. 
- La valanga si preannunciaconuncaratteristico boato.. 

Probabilita e tempo limite di sopravvivenza alIa profondita 
di 1 metro: 

nei primi 30 minuti 80 % 

entro lora 60 0/0' 
entro 2 ore 400/0 
entro 3 ore 200/0 

AlIa profondita di 3 metri: 

entro lora 400/0
entro 2 ore 20% 

II 20 % dei sepolti da valanghe muore subIto per Ie ferite 
e 10 shock: . , 

subito 200/0
dopo 1 ora 60% 
dopo 2. ore 80 0/0 

dopo 3 ore 90 0/0 

Come .comportarsi se travolti dalla valanga 

..... «Nuotare» (agitare braccia e gambe) per cercare direstare 
'sopra la superficie.. Se la neve e asciutta non c'e .granderi
schio di essereschiacciati (come accade con la neve 'bagna

"ta).. Attenzione pero alla .neveche pub riempire facilmente 
, Iabocca ed il nasa, e in seguito soffocare, . 

, - All'arresto del movimento con Ie braccia in avanti, cercare 
,:di creare uno spazio .Iibero davanti alia boccaed alpetto. 

-' Per capire se la testae rivolta in .su 0 in giu basta sputare.: 
Seguire la direzione contraria. alIo sputo per 'cercare -di 
uscire. ' 

~ '_ Risparmiare Ie forze per non consumare .rapidamente il po..I 

co 'ossigeno. 
.....Non .cedere al panico.. 
-Non, abbandonarsi al desiderio di dormire (in tal caso lao 
. \',morte e rapida). 

) > ~ 

Inotidazione 

Stando a casa: 
.1 

- Ricuperare in' fretta tutto cloche potra servireper passare 
un paio digiorni fuori casa in 'condizioni di emergenza. 
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- Chiudere porte e finestre. Fig. 55 - CuImine del fuoco nel bosco. 
- Staccare I'elettricita.
 
~  Raccogliere acqua potabile. l~
 

- Salire al piano superiore 0 suI tetto.
 

Fuori casa: 

- Cercare di salire, phivelocemente possibile, sul terreno piu 
elevato. 

- Sollevare. I'equipaggiamento .dal terreno 'bagnato, ~i.  

- Accendere. il fuoco· su unapiattaforma rialzata. 
- Parcheggiare I'automobile in zona fuori pericolo. 
- Seguire Ie istruzioni delleautorita. 

(t\Al ritorno a casa: 1.. 

-', Controllare se .non c'e rischio di crolla dell'edificio. 
~  Non toccare i circuiti elettrici, ne Ie apparecchiature elet

triche. ,. 'L..f 
50-100m ~J - Assicurarsi che i prodotti alimentari non siano avariati, 

re le fiamme con la corrente d'aria, Togliere quaIsiasi rna
teriale infiarnmabile dalla casa. 

Incendlo del bosco - Mettere una scala 'vicino al tetto e tenerlo sottocontrollo: 
avere sec chi d'acqua a portata 'eli mana. 

Lecause d'incendio, in periodo di siccita, sono dovute spesso - Bagnare il piu possibile I'esterno della casa, .in particolare 
ad autocombustione (mucchi eli paglia, fascine, ecc.): oppure Ie parti infiammabili (legno,. plastica, teloni, ecc.). 
all'imprevidenza dipersoneche hanno gettato mozziconi di si "I - Spegnere immediatamente Ie foglie iche: incominciano a 
garette, fiammiferi Don spenti..bottiglte di vetro che agiscono prendere fuoco. 
come leoti d'ingrandimento in .presenza del sole. - Vestirsi di lana .e calzare scarpe pesanti, Non indossare ab.. 

II fuoco .. appena.nato ,51 puo spegnere con Una ·cope,r;ta, un bigliamento sintetico 'rre -vestiti difficilmente sfilabili con cin.. 
telo, frasche verdi, con terra, sabbia oacqua, II fuoco si .spo ture, cerniere, ecce 
stacon 'il vento (fig. 55). Un ottimo ostacolo naturale 'potreb
be essere un flume, un-a strada 0 un fossato; qui bisogna con ~\ Essendo in auto: 
centrare una difesa, Se non ci sono questi ripari e necessario 
scavare una trincea; - Non guidare ciecamentenel fumo dense: accendere i fari, 

- Parcheggiare il pill distante possibile dal fuoco e dallepian.. 
te alte, in prossimita .di aree isolate. .Trovandosi in una casa nel basco comportarsi nel modo se

'1\ - Chiudere i finestrini. Proteggersi dal calore mettendosi sot..guente: 
to I'auto e coprirsi con qualsiasl cosa. _ 

- EvitareIl panico preparandosi a combattere it' fuoco.: - Se Ia macchina prende fuoco rimanere calmi.perche molto 
- Rimanere in casa fino all'ultimo momenta e attendere che raramente accade che il serbatoio esploda; In 'tal caso ci. 

all'esterno la vegetazione sia bruciata: .c'e piu garanzia di vorranno alcuni minuti. L'esplosione accade piu'faciltnente
 
fuggire senza essere .lambiti dalle fiamme; molto spesso il se nel serbatoio c'e poea benzina,
 
fuoco non .arriva a incendiare la casa,
 

- Riempire con acqua tutti -i .recipienti, vasche. i , ~ -' Sistema per spegnere it [uoco con it f UDeO 
- Attaccare al rubinetto un tubo di gamma, preparare badili, 

rastrelli, e simili. . , Se il vento non e eccessivamente forte .si puo accendereun 
- Chiudere tutte Ie finestre ele ·porte per evitare di alimenta- fuoco « artificiale » nelle vicinanze del frontedell'incendio. Di.. 

146 .147 

http:Sollevare.I'equipaggiamento.dal


Fig. 56 .. Incendio di prato con vento 
a� 5..10 km/orarl. II fuoco dl questa
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versepersone in fila, dopo .avere dato fuoco, con frasche bat
.teranno lefiamme per impedire che si allarghino verso di 
loro, 11 fuoco sara costretto a procedere in direzione opposta, 
cioe verso il « vero » fuoco in arrivo.Tnquesta maniera sipuo 

"ere-are tiricorridoiosuflicientemente largo con zona bruciata 
artificialmente, che .impedira il .proseguimento del grande in
cendio, 

Consigli .generali: 

_� II fuocodel prato (fig. 56) pub raggiungere uri'altezza di un 
paio di rnetri e di 2-3 metri di profondita: cio consente rat
traversamento con le dovute cautele. 

_., Non. tentare di attraversare le fiamme se non si intravede 
, oltrevil fuoco una zona sicura,� 
- Non' fuggireaIla cieca dal fuoco,� 
-Cercaredi:.sp,ostarsi· verso la zona gia bruciata,� 
~  Cercare un.r'ifugio sotto laterra, sotto i sassi.ogrossi tron�

chi. Stando fermi sottoci sono buone probabilita di soprav
vivere, . , 

...... Cercare 'una zona dove c'emeno.rnateriale ·combustibile. 
_ Usare ogni cosa perproteggersi dal calore, bagnando i ve

stiti, coprendo la testa e tenendo un ,fazzoletto umido da
vanti -alla bocca e al nasa.., 

_� Ricordarsiche le persone in azio1le :nonhanno tempo. di 
farsi prendere daI panico. Dirigere allora il lavoro di altre 
persone che sopraggiungono .in aiuto. . 

_� L'intensita maggiore .del fuoco raramente superai 4 miriuti 
e Ie fiamme dell'erba secca durano soltanto 30 secondi ..e 
anche meno. 
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Capitolo XXI� SITUAZIONI IMP,REVISTE 

1/ 

':. Disastro aereo 

Un'emergenza come nel caw di atterraggio 0 ammaraggio� 
forzato di un aereo risponde ad un rigoroso protocollo di� 
bordo, assai ·collaudato insituazioni simulate, Nonc'e dubbio� 
che la ripetizione in condizioni reali e sempre nuova, pertanto� 
e bene rivedere le mosse da eseguire per non Iasciarsi pren�
dere alIa sprovvista.� 
- Cercare di mantenere la calma.� 
- Allacciare strettamente la cintura di sicurezza.� 
- Mettere 10. schienale in posizioneverticale.� 
- Chiudere it pianaIe che sta davanti. .� 
- Togliere .. gli occhiali, la dentiera, allentare Ia cravatta,� 
- AssumereIa posizione di impatto piegandosi in avantfper� 

proteggere la testa con un cuscino 0 con lemani. " 
- Non 'irrigidire i muscoli in generate, particolarmente quelli 

del collo, 
- Una volta atterrati dirigersi verso I'uscita di sicurezza pill" 

vicina. 
- Togliere Ie scarpe con tacchi alti, 
- Indossare il salvagente e gonfiarlo soloal momento d'uscita 

per non ingombrare prima gli spazi all'internodell'aereo... 
- Seguire assolutamente Ie disposizioni impartite dall'equi

"/ 
paggio, ' 

- Ad ammaraggio compiuto, una volta sistemati sulla zattera : 
di salvataggio attenersi alle istruzioni ·disp·onibili a bordo. 

- Se il disastro e avvenuto in terraferma, allontanarsi dall'ae-. 
reo quanta basta per evitare di essere colpiti dall'eventuale 

~I' 	 scoppio dei serbatoi, Ritomaree restare Vicino all'appa�
recchio solo quando. imotori si saranrro raffreddati ,. suffi�
cientemente e igascombusti sarannoesauritiper nor-male� 
evaporazione. . . 

- Mantenersi nelle vicinanze percheI'aereo consenteun sicu
ro riparo e un\awistamehto daIl'alto per i soccorritOri:. ,: 

{,l 

Guado 

Pub capitare di dover guadare unfiume, una palnde,un corso 

148� 149 



d'acqua pin 0 meno ampio senza avere molti mezzi a disposi Con questo sistema ci si stanca molto meno rna e indispensa
zione. La cosa piu importante e scegliere il punta piu favo bile un buon equilibrio, aiutato dalla gamba che non e sulla 
revole: dove 10 specchio d'acqua e menoampio, meno profon corda rna resta penzoloni,"
 do, dove l'argine e meno ripido per la risalita, la corrente me
no impetuosa. . 

Tutti questi fattori determinano la decisione da prendere. 
AI momento dell'immersione, se lao temperatura esterna e alta 
e quella dell'acqua fredda - come sempre per Ie acque corren
ti ~  procedere lentamente per abituare it corpo allo sbalzo 
-che, se 'improvviso puo causare una paralisi temporanea, 

Si procede, tenendo le scarpe per proteggere i piedi dai 
sassi aguzzi, fino ache la profondita dell'acqua 10 permette, 
saggiando .il Ietto del flume con un bastone per non sprofon
dare in qualche buca creata dai vortici. 

Se .l'acqua evorticosa attraversera per primo e senza carichi, 
rna assicurato con una corda legata alIa vita, il migliore nuo
tatore che comincera a nuotare,con un'angolazione di 450 ri
spetto alia corrente, solo quando I'acqua diventa profonda. 
Ouesto per non stancarsi troppo. Una volta sull'altra sponda 
assicurare la corda ad un macigno 0 ad un albero, e tenerla 
ben' tesa per permettere un appiglio sicuro agli altri, 

Con -l'acqua vorticosae non. motto profonda tutti scendono
 
in acqua stando in riga, mai in fila indiana, 'con la faccia ri

volta alla corrente, tenendo orizzontalmente una.lunga pertica
 
con le braccia incrociate con quelle del vicino. Gli elemenri phi
 
deboli .saranno piu protetti al centro, i piu robusti restanoal

I'esterno, Unmomento di distrazione 0 uno scivolone possono
 
essere pericolosi per tutti; ognuno deve impegnarsi 'al massi
mo. . .
 

Meglio .evitare l'attraversamento in prossimita di rapide,
 
caseate, grossi-macigni.
 

Passagglocon Ia eorda 

Per attraversare un canyon, uncorsod'acqua pericoloso 0 In
festato da animali (coccodrilli, piranha), si pub tendere una 
corda .ed effettuare il passaggio alla marinara, La parte piu 
difficile ,e ilpassaggio della persona che deve portarela corda 
al di la del canyon. Quando la corda eben tesa gli altri pos
sono passare usando la forza delle braccia e trascinando le 
caviglie incrociate sulla: corda. Se quest'ultimae ·leggermente 
in discesa I'esecuzione c. meno faticosa, 

Nel caso in cuiIa distanza sianotevole si appoggia I'addome, 
sulla corda, si mantiene l'equilibrio flettendo una gamba, ap- . 
poggiando sulla corda la eoscia, il polpaccioe il collo del 
piede. Si procede a forza di braccia tirandosi dietro il corpo. 

Ponte tibetano 

Si ricorre a questa tipo di ponte neI caso sia necessario un 
passaggio piu facile per feriti 0 pet trasportare 'bagagll in
gombranti. Civuole parecchia corda, un po' di tempo; rna non 
vi saranno sorprese. Si tendono tre corde, la piu solida delle 
quali piu in basso, Ie altre due ad un metro d'altezza dal1a '. 
prima e un metro di distanza fradi Ioro, 

Per dare una buonarigidita si passa poiun'altra corda pili 
sottile con movimento ad otto su quella di sinistra, su quella 
in basso;. su quella di destra facendo un giro complete sulla 
corda piu 'bassa e continuando cost eli metro in metro fino 
all'altra sponda. 

Attraversamentodl 'una palude 

Per attraversare una palude e meglio prima di tutto osservare 
la zona, anche circostante. Senon vi sono 'possibilitadi aggi.. 
rarla, preparareuna pertica lunga circa 2,5· metri per saggia
re la profondita, 

Inizialmente procedere sfruttando eventuali .Isolotti di terra-. 
piu solida. Camminare tenendo le .gambedivaricatee la pertica 
a braccia larghe. Questa posizione offrira una superficie -piu 
ampia nel mornento in cui cominciasse a mancare iI terreno 
solido e si fosse costretti a gettarsi in avanti per non spro
fondare. La pertica, adoperata come un remo di kayak, servira 
per trascinarsi nelfango vischioso. 

Se il tratto da attraversare non e vasto, gettarvi sopra alcu
ni rami, per rendereil fondopiu oompatto, " 
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Capitolo XXlI ARM! DI ·EMERGENZA 

Non disponendo di armi da fuoco si possono sempre improv
visare armi di fortuna. Un semplice bastonepuo essere usato 
come. randello. Appuntito ed indurito all'estremita con il 
fuocodiventa una validissima lancia. 

L'arco 

",Anche un :area ,e un'arma efficacissima.. Questo attrezzo e ser
vito" da sempre all'uomo cacciatore come strumento indispen
sabile per la sopravvivenza. E un'ottima anna per-cacciare 
selvaggina, 'anche di grosse dimensioni: cervo, cinghiale, ca
priolo, daino, oltre ad animali di taglia inferiore, tipo lepre, 
scoiattolo, fagiano, e altri. 

La distanzadalla preda non puo .superare i 25..30 metri.. Na
turalmente bisogna cercare di portarsi molto vicino all'anima
Ie mimetizzandosi con l'ambientec Non arrendersi se le prime 
prove falliscono: il tiro perfetto verra solo con la pratica, 

r .materiali rnigliori per la costruzione \ dell'arcosono: 
frassino.rnocciolo, tasso, corniola, pero corvino e pruno della 
Virginia,maqu'estisonodifficili da trovare in zonedisabitate. 
Usare allora qualsiasi legno verde, senza nodi, del diametro di 
3~S cmall'impugnatura e con lunghezza di circa 110 em. 

Dopoavere talto-Ia corteccia levigarlo con. una pietra a mo' 
di lama 0: con un colteIlo e lasciarlo per unanotte in un .luogo 
fresco' e,asciutto..Praticare una rastremazione dal centro verso 
Ie. estremita.T.asciare ancoraI-Z .giornia stagionare; per ab
breviare i .tempi tenere il bastone vicinoal fuoco, 

~  Poi, per-renderlo pili flessibile, 10 si spalmadi grasso ani
male fino a che il legno non ne assorba pin. In seguito 10 si 
scalda con if. fuoco al centro e poggiando sopra una pietra ro
tonda 10 s'incurva tenendolo cosf finche si raffredda, Legare 
poi il laccio nelle tacche praticate aIle 'estremita per tenerlo 
in tensione. I 

La corda ideale 'equella dei tendini delle zampe degli ani
mali, rna e un'impresa non facile ottenerli; Usare allora una 
corda ricavata dal fusto d'ortica. Tenere questa fusto per 
3-4 giorni a bagno, poi aprirlo e separate Ie fibre. Prendere 

alcune fibre della spessore di circa 1 millimetro e attorcigliarle 
su se stesse fino a' formare un cordino. Con tre cordini, 0 pili, 

~ quando sono ben stretti, formare una treccia della lunghezza 
desiderata. 

E buona anche la corteccia del vimine. Staccarla verde e 
utilizzarla subito. 

La freccla 

I materiali pili adatti per fabbricare .frecce sono Ie cannedi 
palude, le aste di salice 0 altri legni Ieggeri e midollosi. 

. Tagliare Ie canne secche 1-2 em sopra il nodo per I'estrerni.. 
tadella cocca e 7-10 em sotto il nodo per la punta. La lora 
lunghezza e sui 60 em. Raddrizzarle una volta riscaldate vici
no al fuoco e poi lasciarle in questa posizione fino a raffred
damento. Si spalma la punta con un po' eli resina e si avvolge 
con il tendine (filo); con il cordino si rinforzaanche Ia zona 
della cocca.. " 

Tagliare rami Iunghi 15-20 em di legno duro per Ie punte 
delle freece. Appuntire ed .indurire sui fuoco e .infilarle.rielle 
canne. Si possono anche montare.punte di pietra direttamente 
sulla :canna~'  , 

Le frecce di questa genere SOfiO piuttosto fragilie si posso
no. usare solo per Ia selvaggina ·piccola. ". 

Gli ·altri materiali adatti per Ie frecce sono: la rosa, il rt- I 

bes, il prunodella Virginia 'e i1 salicev Lasciare Ie aste ta
gliate al sole per un giorno. Togliere la cortecciaeasciugarle 
all'ombra perdue giorni. poi raddrizzarle riscaldandoletinfine 
si raschiano per diminuirne il diametro, La cocca, di profiloa 

I U', deve essere profonda 6-7 mm. Le penne si legano con un 
PO~i'  di fibra appena sotto la cocca e sorio molto utili per dare, 
direzionealla freccia,. rna non indispensabili. 

E ideale preparare una punta Iarga (di ferro, dipietra, ecc.) , 
che garantisca la morte dell'animale per emorragia..Ne19S'% 
dei casi la preda, una volta colpita, fugge accelerando cosf. il 

,~,  

j 
sun dissanguamento. E importante a questo puntonon per

I dernele tracce. 

La fionda " 

Puo esseremolto utile per la caccia .ai piccoli animali e U'C

celli., Per costruirla enecessario avere un elastico: la forcella 
si ottiene con 1", diramazione di un ramo flessibile, 
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II coltello Capitolo XXIII TRAPPOLAGGIO 

In una situazione critica avere uno strumento che taglia e 
fandamentale. Conservarlo. allotacon malta cura, togliere Ie 
macchie e la ruggine con un po" di cenere 0 con polvere abra- 0) 

siva 0 sabbia. Oliare Ia .molla perche Ie lame possano aprirsi 
facilmente. , 

Nelle zone con temperature rigide la lama pub diventare 
fragile, meglio scaldarla tenendola fra Ie mania 

E meglio .affilare poco e frequentemente. Per affilare esisto Da tenere presente che il trappolaggio si pub praticare esclu
no diversi tipi eli attrezzi: pietre.. ferrie diamanti. Stando fuo sivamente in caso eli grave emergenza. 
ri di casa ci si limita, in genere, alle pietre, Ie quali essendo Per catturare animalicon 'Ie trappole occorreavere unacer
piugrossolane.danno unfilo pili ruvido che, benche taglientis ta esperienza, rna' con unpo' di fortuna si riescead ottenere 
sima, dura dimeno. qualche risultato. 

'La pietra adatta e queIla porosa. I sassi grigi e. silicei sono - Per cattnrare un mammifero che vive in una tanasotter
miglior! di quelli al quarzo, che rovinano la lama. Prima di ranea, tappare tutte le aperture meno due.. Da una delle due 
affilare. un coltello bisogna bagnarlo con acqua 0 con olio e buche far entrare fuoco 0 fumo e piazzarsi vicino all'altra 
poi passare pili volte la pietra dal manico verso la punta per' colpire con un bastone la preda che scapperadalla tana., 
facendo p ressione. 

Si P'UQ fabbricare un valido coltello con una scheggia di (I 

bambu. Spaccare il bambu .seccocon una pietra, romperne un II .,pezzo, affilarlo sulla pietra, indurirlo al fuoco e riaffilarlo. ~',rO07,

Se.si spezza I'impugnatura di legno delcoltello 0 dell'ascia, . /'1,0

la cosa piu semplice per rifarla e infilare la lama nel terreno e 
'dare fuoco -.alla partecbebrucia. 

Fig. 57 - Una sempflce trappola fatta con un Iacclo, 

l - Ogni trappola e:: fatta per un animale (figg. 57, 58 e 59); 
quella per ilconiglio non va bene per il capriolo. 

- Trovare il passaggio degli animali: 'un sentiero di terreno 
battuto .nelle vicinanze di un ruscello, una pozza d'acqua, 
pascoli aperti, 

- Non calpestare i sentieri 'di passaggio percheI'animale, gra
zieal fiuto, si accorge del pericolo, . 

- Piazzare Ie trappole mascherandole bene. Rimanere in zona 
il pili breve tempo possibile per non Iasciare 'il proprio 
adore. 

- Si riesce a neutralizzare il proprio odore sporcandosi Ie 
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Fig. 58 .. Laeclo anooratoal ramo flessibDe che permette di sol1evare la 
preda, 
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Fig. 59 ... Trappola che bIocca
 
I'animale mediante la caduta
 
di un tronco. ' 

mani di terra o passando alcune parti della trappola sulla 
fiamma di un fuocherello. " 

- Mimetizzare il laccio. 
- Creare ostacoli naturali con rami sui Iatidel1a trappola per 

costringere l'animale a passarvi dentro. 
- Un'ottima esca sono Ie interiora, oppure un pezzo di carne. 
- L'odore del sangue attira I'animale e ·copre; l'odore del-

l'uomo se cosparso per terra nella zona della trappola. 
- La pioggia e I'orina degli animali uccisi « cancellano » I'odo

re dell'uomo. 
- La trappola a laccio si pub costruire con una corda 0 filo 

d' acciaio flessibile, 
- Ancorarla bene ad un ramo robusto, 
- II laccio va sospeso a pochi centimetri da 'terra, in modo 

che I'animale camininando a testa bassa, ve la infili. II lac
cia non deve essere troppo grande per' non far passare an
che it corpo. II node scorsoio stringera il cappio attorno .al 
collo. 

- La trappola.collegata ad un ramo flessibile sollevaI'animale 
dalsuolo in modo chei .predatori nonpossanoapprofittar
ne. Per questa tipo si utilizza un arbusto .flessibile rna re.. 
sistente, , 

- E valido anche il sistema che sfrutta la caduta -di un peso 
sull'ariimale. 

Caccia 

L'uso di semplici armi (lancia, areo, fionda) pub dare buoni 
risultati. '. 

- Le impronte e tracce di -piccoli (fig, 60),di medi e grandi 
animali.tfig. 61), si trovanospecialmente neIle zone fangose, 
sulla neve.lungo Ie sponde dei corsi d'acqua, sotto le siepi, 
davanti ad alberi 0 tane. -. . 

- Cacciare all'alba 0 dopo.il tramonto, 
- Piazzarsi sempresottovento, 
- Non fare nessunrumore. 
- Muoversi Ientamente, 
- Se I'animaleci guarda restare immobilivGli animali hanno 

sviluppato ,piu il 'senso dell'olfatto -e dell'udito che quello 
della vista. 

- Cercare di colpirlo quando e fermo puntando ana testa, at 
collo 0 al.petto, , ' . ' 

- L'animale ferito 'potrebbe attaccare: stare quindi 'a debita. 
distanza. Cercare di colpirlo con un bastone. .' 

- La preda ferita fuggendo si dissangua sempre di pin. Se
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guirne Ie tracce lasciate dal sangue, anche per diverse ore. 
L'animale, appenaucciso, deveessere scuoiato il piu presto 
possibile (fig. 62). 

Fig. 62 -. Sistema dl. -, scuoiamento del
l'anlmale appeso. 

Pesea 

Anche con poco materiale disponibile si pub pescare, sia in 
aoqua .dolce sia in mare. . 

La pesca con l'arpione e valida se raequa non e molto pro
fonda ed i .pesci sono tanti. Legare strettamente uri coltello 0 
unosso 0/ una canna aflilati ad un bastone, Tenere I'attrezzo 
vicino all'acqua e al momento giusto lanciarlocon Ia massima 
velocita. . 

. Evalidissima una lancia la cui estremita e divisa in due 
parti dentellate (fig. 63) all'interno per impedire al pesce cat
turato di sgusciare, . Y 
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Fig. 64 - Ami improvvisatl. 
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La pesca con amo e lema di fortuna. G!i ami si possono im
Jirovvisare con spiI!e da balia, filodi 'ferro, OS5O, grosse spine" 
chiodi, e altro (fig. ·64). 

Si pub fare invece la lenza con materiale vegetate (fig. 65); 
(vedi anche ilcapitolo: Armi di emergenza). 

Come esca usare: vermi, interiora di animali, piume, metal
lo, insetti, larve, stoffe colorate; cibo vario. 
- E consigliabile pescare prima dell'alba e subito dopo il 

t ....amonto. 
- E fruttuosa la pesca notturna con I'uso .della torcia, 

Fig. 63 - Attrezzl da pesca. Fig. 65 - Tecnica di preparazione per corda rudlmentale, 
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_ Nei torrenti funziona la pesca con Ie mani: cereare sotto i 
sassi e nelle buche. 

- Avendo una reticella si pub costruire un'efficacissima trap
pola seguendo la corrente del flume. 

- L'arco eon Ie freece e un buon attrezzo per peseare. 

Conservazlone delle pelU 

La pelle pub essere molto utile in casi diemergenza. Per ren
derla utilizzabile e necessario seuoiarla ed eventualmente la
varla in acqua fredda (non calda che stacca il pelo). Poi ra
schiarla da ogni residua di carne e grasso ed immergerla in 
una soluzione di acido tannico. Ouesto si pre-para immergendo 
in acqua la corteccia di quercia, castagno, noce, mimosa 0 
.abete. IlIiquido ottenuto, r'icco di acido tannico, serve a con
servareIepelli, che vanno immerse piu volte e poi fatte sec
care all'ombra in zona ventilata e stese inchiodate su un 
telaio. 

Capitolo XXIV ATTACCO NUCLEARE 

La minaccia nucleare 

Continua sempre piu .sfrenata la 'eorsa agli .armamenti nu
cleari minacciando sempre dipiu la sopravvivenza dell'essere 
umano. Rimane solo lao piccola speranza che le potenze coin
volte in un conflitto nucleare si Iimitino nella prima fase al
I'impiego di ordigni a basso potenziale che servirebbero aneu
tralizzare obiettivi limitati ed esclusivamente militari. 

Gli obiettivi strategici invece comporterebbero I'impiego ',di 
ordigni di una certa potenza i cui effetti si estenderebbero su 
zone molto vaste coinvolgendo anche chi, in teoria, potrebbe 
credere d'esserne fuori. 

Avra migliori' possibilita di sopravvivere coluiche,. prepa
rata all'entita delpericolo, sapra sfruttare -al meglio cio .che 
10 circonda e chepotra servire allo scopo. Conviene .quindi 
conoscere nell'essenzialeIa minaccia nucleare e prepararsi ad 
affrontarla in un futuroche ci si augura rimanga ipotetico. 

Esplosione nucleare 

Un'esplosione nucleare sprigionasempre un'immensa energia 
misurata in kilotoni (Kt) pari all'energia sviluppata da 1.000 
tonnellate di tritolo, e.in megatoni (Mt), pari a 1.000 Kt. 

Gli effetti principali di un'esplosione nucleare sono: lumi.. 
nosi, terrnici, elettromagnetici, meccanici e radioattivi.. Natu.. 
ralmente i danni variano .in base alIa potenza dell'ordigno ed 
in base all'altezza delpunto di scoppio della stesso (aereo, 
superficiale, sotterraneo, subacqueo), 

Etfetto luminoso. Un bagliore accecante (phi .forte del. sole) 
che dura circa 15 secondi ese si osserva' a .distanza ravvicina... 
ta compromette irrimediabilmente Ia 'vista, A. distanze anche 
notevoli il bagliore puo portare ad una cecita temporanea che 
puo durare qualche ora. (: 

Effetto termico. Si forma. una palla di fuoco in cuiIe tern.. 
perature raggiungono valori di decine di milioni di gradi. 
L'orida termica propagandosi bruciatutto e Ieustioni provo.. 
cate possono essere mortali fino ad oltre 10 km di distanza 
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per esplosioni di 1 Mt di potenza. Tale effetto dura, in, genere, 
non pili di 30 secondi.iperche la nube Incandescente si raffred... 
da innalzandosi rapidamente e trascina nella sua depressione 
migliaia di tonnellate di detriti '(fungo atomico). 

Danni provocati all'epidermide umana in seguito ad uno 
scoppio aereo con tempo sereno e asciutto: 

··Dlstanze (In km) dal punto dt seopplo 

Ustioni di Ustioni di Ustioni diPotenza ordigno 1° grado J!' grado 3t' grado 

1 let 1,2 0,8 0,6 
10 Kt 2,7 2;2 1~8 

20 Kt 4 2,6 2,3 
100 Kt 7,5 6 5
 

1 Mt 20 16 13
 
5 Mt 40 3{) 24
 

20 Mt 70"' 55 50 

Le ustioni si riscontrano maggiormente sulle parti scoperte 
e rivolte verso la sfera di fuoco. 

Danni aIle costruzioni per 10· scoppio aereo in base alia 
potenza dell'ordigno: 

DlStame (in km) 'dal punto di scopplo 

Distruzlone Darmi Danni VanniPotenza totale irreparabili gravi leggeri 

1 Kt 0,5 0,75 i.s >2 
20 Kt 0,7 1,2 2,5 > 3,
 

100 Kt' . 1,5 2,5 5 >9
 
200Kt 2,4 3,6 7 >12
 

1 Mt 4 7 12 >20
 
10Mt 9 15 30 >45
 

't 

Efietto elettromagnetico. .Gli impulsi elettromagnetici gene
rati da un'esplosione nucleare provocano danni ingenti a tutti 
gli apparati elettrici, elettromagnetici e a tutte Ie fontidiener.. 
gia.che vengono a trovarsi riell'area colpita. Apparecchiradio.. 
televisivi, telefoni, calcolatori, e cost via sarebbero irrimedia
bilmentecompromessi.Ouesta situazione costringead agire .in 
assoluto isolamento.: . 

Etfetto radioattivo. L'unita .dimisura dell'energia depositata 

dalla radioattivita e it rad. Una radiografia al torace porta ad 
un assorbimento diO,01 rem in una frazione di secondo. II 
rem e I'effetto che si ha sul corpo umano investito dalla ra.. 
diazione di 1 rad. 

Al livello del mare, nell'arco di un anno, l'organismo assor.. 
be una dose naturale di 0,07 rem, sette volte maggiore di quel
la assorbita con una radiografia, solamente con tempi di assor
bimento diversi. 

Gli effetti delle radiazioni varian6 a secondadell'eta e della 
stato di salute degli individui colpiti. La sopravvivenza e im.. 
possibile se il soggetto ha assorbito, nell'arco di 24-48 ore, 
pili di 500 rem 0 rad. Dosi tra i 200 e 500 rem non assicurano 
la sopravvivenza anche se I'individuo viene sottopostoa tera
pia e cura. Dosi pari a 400 rem. portano alIa morte oItre-il 
50 % delle persone colpite. Dosi da 100 rem e poco piu porte
rebbero ad alcuni casi letali e ad alcuni casi di infermita, rna 
la maggior parte sopravvivrebbe anche senza specifiche te.. 
rapie. 

La protezione civile considera come quantita massima assi.., 
milabile dalla popolazione -quella di 2 rem annui, 

Ricaduta radioattiva ((Fall-out») 

Un'esplosione 'a terra di un ordigno da 1 Mt provoca un 
cratere di circa 300' m di diainetro e 60 m di profondita, Parte 
dei detriti sollevati dal fungo atomico ricadranno subito, par
te saranno trasportati dai venti anche a distanza di migliaia 
di chilometri. I detriti radioattivi ricadranno comunque sulla 
terra (Fall-out). . 

Fine del periodo radioattivo (regola del 7/IO) 

E importante sapere quando Ia radioattivita decade in modo 
tale che il suo effetto sull'organismo sia accettabile ossia .che 
l'uomo assorbendola possa sopravvivere. 

Risulta molto pratica la regola del 7/10 che nella suasem
plicita permette di risolvere ilproblema all'istante: dopo 7 ore 
la radioattivita e 1/10 di quella che si ha un'ora dopo I'esplo
sione; dopa 49 ore sara solo 1/100. 

111 
Esempio: -- == -, x -'~(7 X 7 = 49; per avere l/l~OOO  

100 10 10 .

1 111 
bisogna attendere 14 i giorni "circa: --'- = --- X.- X _ = 

. 1.000 10 10 10 
== 7 x 7 X 7 == 343 ore == 14,3 giorni. 
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Si puo COS! risalire alquantitativo- di radioattivita in base 
al tempo dell'esplosione: 

Dopo 1 ora 1.000 rad 
'» 2 ore 400 rad 
~  7 ore 100 rad 
»' 48 ore 10 rad 

Per avere una stima delle distanze per quanto riguarda l'as
sorbimento del Fall-out si considera che l'esplosione di 1 Mt 
sia deltipo in .superficie e che il vento sia di 24 km/h, 

Esplosione di 1 Mt a terra dopo un'ora: 

Assorbimento AssorbimentoZona colpita 250 rad l·~OOO  rad 

Distania sottovento 100 km 40 km 
Larghezza della fascia 10 km 7 km 
Area ' 9Okm2 200 km2 

Protezione dalla radioattivita - Potere di dimezzamento dei 
materiali 

Una lastra di piombo xli 1,.5 em riduce della meta le radia
zioniche la colpiscono, AI fine di avere dei dati per la costru
zione di rifugied opere antiatomiche, si indica Il.valore del po
tete. di dimezzamento dei principali materiali dacostruzione: 
piombo: 1,5 em; acciaio: 2,0 em; calcestruzzo: 5,8 em; pie
'tra: 5;,9 em;' .asfalto: 6~O  em; mattoni: 7,5 em; terra: 8,5 em; 
intonacor 9~O  em; legno: 22,8 em. 

I ndice .di riduzione 

Un qualsiasi riparo serve per diminuire 'la dose di radioattivi
ta assorbita. L'indice diriduzione e il rapporto fra I'intensita, 
misurata all'interno del riparo e I'intensita esterna incidente. 
Con un 'intensimetro e possibile leggere l'intensita nel riparo 
e mediante l'indice di riduzione risalire a quella esterna, Si 
e cosi in-grade di useire all'apertoo cercare un r'ifugio ,piu 
idoneo quando la dose eli radioattivita assorbita sara accet
tabile. 

Intensita interna 
Intensita esterna == .---.........----

Indice di .riduzione 

L'indice di riduzione per Ie normali costruzioni in muratura: 
al 7° piano: 0,2; al 6°: 0,,1; -al 5°: 0; al 4°: 0,02; al 3°: 0,005; al 

102°: 0,1; al 1 : 1; nel seminterrato 0 cantina: 0,01. 
Case di legno: nel seminterrato: 0,1; a pianterreno: 0,3; so

praelevato 0 mansarda: 0,5. 
II tutto e in relazione allo spessore delle pareti e di tutti 

gli altri elementi determinanti. Un rifugio sotterraneo con 1 
metro di copertura in terra ha un indice di riduzione di 0,005, 
che assume valore ancora minore in relazione al materiale. 

Rifugi antiatomici 

Un rifugio sicuro deve tenere conto del grado diprotezione 
e dell'affidabilita del suo impianto eli ossigenazione. Simili co
struzioni esulano dalla trattazione del manuale in quanta ci 
si puo rivolgere a ditte specializzate. 

Rifugisicuri dipubblico interesse possono essere le .condot
te sotterranee della metropolitana, le anse di gaIlerie ferrovia
rie e autostradali di una certa lunghezza, gli anfratti piu inter
ni di grotte naturali,e COS! via. Questi rifugi possono essere 
raggiunti, se sono vicini" 'prima che cominci la caduta radio
attiva, cioe entro 20-3'0 minuti dall'esplosione. La soluzione piu 
valida e quella di. crearsi un rifugio nella casa in cui si vive, , 
soprattuttola doveesistono Ie caratteristiche piu appropriate. 

Si possono dunque soegliere Ie cantinee proteggere Ie parti 
pili esposte rinforzandole con sacchetti di terra. 

Si pub costruire in giardino un rifugio che deve essere .rea
lizzato ad una distanza maggiore alIa meta, dell'altezza delle', 
costruzioni vicine. 

In mancanza diunaqualsiasi struttura protettiva, una buca 
profonda 170 em e larga 60, entro cui potersi sdraiare con il 
viso in giu, e sufficiente per evitare non. solo gli effetti.dell'on
da termica e di quella d'urto, fila anche pet ridurre eli molto 
la radioattivita diretta. Durante la caduta radioattiva bisogna 
coprire la buca 0 cambiare riparo. ./ 

Protezione da ({ Fall-out» 

II Fall-out e piupericoloso nelle prime 24 oredall'esplosione, 
perche entro tale periodo si depositano Ieparticellepiu pesan
ti, ed anche perche lamaggior parte degli elementi radioattivi 
dopo questo tempo perdono lapropria attivita, 

Se si e sorpresi da un'esplosione nucleare bisogna compor.. 
tarsi nel modo seguente: 

Non appena si vede il bagliore della scoppio cercare un ri-" 
paro qualsiasi distante non piudi 2-3 metri da dove ci si 
trova. Se non 10 si trova, stendersi al suolo, a faccia in gill, 
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chiudere gli occhi e eercare 'di coprire le parti scoperte del
la pelle. 

- Non muoversi fine he non epassatal'onda d'urto, 
- Raggiungere il ricovero piu vicino ehe puo essere una qual

siasi struttura entre la quale ci si possa rlparare. 
- Coprire naso e bocca con un fazzoletto bagnato. 
- Evitare di rnangiare, bere, fumare.. 
- Se si e sorpresi all'interno di un edificio, ripararsi sotto un 

mobile solido. Passata ronda d'urto, uscire e raggiungere 
un ricovero che offra protezione contro ilprobabile propa
garsi degli incendi e che nello stesso tempo dia protezione 
dal Fall-out. Si rammenta che it tempo a disposizione da! 
passaggio dell'onda d'urto al Fall-out e molto spesso di 20
30 minuti. Effettuare Il trasferimento coprendosi con un te
10 0 una coperta di cui poi urgera Iiberarsiquando si entra 
nel rifugio. 

- Se esiste il rischio che polvere radioattiva si sia depositata 
sugli .indumenti e sulla <persona, bisogna Iiberarsi dai vesti

"ti, lavarsi bene, specialmente i capelli e la pelle scoperta ed 
effettuare un'accurata pulizia sotto le unghie, Ripetere I'ope
razione piu volte facendo largo uso di sapone. 

Minaccia chimica e biologica 

Oltre agliordigni nucleari una guerra moderna pub ·compor
tare senz'altro I'impiego di·.armi chimiche.' Molto meno pro.. 
babile appare .invece l'lmpiegodell'arma biologica, perche e 
difficilmente controllabile. Un'epidemia di peste" di colera, e 
altro specialmente ·in ambiente bellico potrebbe dilagare con 
facilita e colpire anche chi l'ha innescata. 

L'arma chimica non produce danno.alle strutture rna colpi
see in pochi minuti solo il bersaglio umano, Lpiu importanti 
agenti ·chimici SODO i gas nervini che, irrorati allo stato liqui
d0 1 si volatilizzano. Pochi decimi di grammo inalati sorio sufli
cienti a provocare la morte preceduta ·da annebbiamento della 
vista, salivazione abnorme, vornito e convulsioni, 

Unaprotezione abbastanza sicura e ofIerta dalla maschera 
forriitadi filtri appositi e da indumenti protettivi che permet
tono di lavorare tranquillarnente in ambiente contaminato. 
Per la loro caratteristica di volatilita questi aggressivi per
IDahgono per alcune ore (circa 6; massimo 24 ore per i gas 
p:ersistenti) . 

Non avendo. Ia maschera, qualsiasi pezzo di staffa bagnata 
portata davanti alIa faccia eal naso offre u·na certa prote.. 
zione. 

Capitolo XXV 'IGIENE PERSONALr3 

L'igiene personale in una situazione di emergenza e un ele
mento fondamentale da non trascurare, nonostante cheuna si
tuazione di Iungo disagio possa portare il fisico alpunto da la
sciarsi andare. E importante, quindi, tenersi sempre puliticon 
particolare attenzione a: mani, unghie, faccia, ascelle, pube 
(evitare aequa sporca), piedi. La pulizia e necessaria anche 
per non sentirsi abbattuti psicologicamente. 

Avere cura anche che gli abiti siano sempre efficienti, spe
cie labiancheria intima. Ouest'ultima almeno vapulita anche 
can sola acqua easciugata perfettamente, In ogni caso ad ogni 
occasione esporli sempre all'aria e alIa luce solare: in man
canza di sapone si pub almeno.usare la cenere 'del bivacco per 
una lavata alla biancheria, 

Tenere. puliti i denti utilizzando le dita in assenza.di spaz
zolino, sciacquandosi la bocca con succhi di agrumi 0 bicar.. 
bonato a saleda cucina, diluiti in acqua 0 con Iogliearomati
che come' salvia, lavanda 0 aghi di conifere, 

In corrdizioni ~j  sopravvivenza Ia lotta contro ia paura, Ie 
sensazioni pili diverse, la tensione.Ta scelta delle soluzioni mi
gliori, l'alternanzadi speranze e scoraggiamento creano un 
grado di stanchezza psichica pill grave di quella fisica, ~g  im
portante ricordare questo: bisogna convincersi che tunica 
sicurezza per tornare a casa e di non mollare mai. 

Al fine di evitare situazioni di sgomento interiore occorre 
crearsi I'abitudine a- riposare. II sonno, pe~'  esernpio, e un 
ottimo corroborante dell'attivita neuropsichica. Imporsi di 
dormire ogni volta almeno un paio di ore -di seguito e fonda
mentale pet lao sopravvivenza, 

r 

". 
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Capitolo XXyI	 PRONTO SOCCORSO 

Questo .capitolo non ha certamente Ia pretesadi sostituire il 
medico, rna puo permettere in ogni modo di limitare I'effetto 

Affezione	 Sintomi Trattamento 

Annegamento	 Incoscienza. Arresto. re- .Liberare Iabocca. Respi
spiratorio, A:rresto car- razione artificiale, 
diaco. 

.Assideramento	 Forte abbassamento del- Togliere gli indumenti 
la temperatura corporea, bagnati, Mettere vestiti 
Invincibile sonnolenza.caldi e asciutti, Portare 
Rallentamento del polso in, un ambiente coperto 
e del respiro, 'Perdita del e non ventilate, Dare da 
sensi. -Irrigidimento delle here bevande tiepide e 
gambe e delle braccia. calde .zuccherate; mai 
Fatica per qualsiasi lavo... alcolici! Respirazione ar
roo Brividi..Labbra e un-' tificiale incaso di arre
ghie cianotiche. sto del respire, 

Avvelenamenti	 Da vegetali: Provocare Il womito (ri 
Confusione mentale, Agi petutamente), Dare da 
tazione, convulsioni. Eri bere, Mantenere il sog
temi al volto, getto tranquillo e a1 cal
Da [unghi: .do~ 

Come' sopra, vomito e 
diarrea. .Collasso. Perdi
ta di coscienza, 
Da cibi avariati: 
Vomito e diarrea, 
Da gas a [umo:	 , 
Mal di testa, vertigini, Aprire porte e finestre, 
Respirazione frequente e Trasportare all'aperto,
affannata. Confusione, Respirazione artificiale. 
torpore. Perdita di co Coprire e tenere al cal
scienza. do. 

dei danni per tutti .coloro che devono provvedere a se stessi 
nelle piu elementari esigenze di sopravvivenza. 

La cassetta di prontosoccorso 

La scelta della cassetta di pronto soccorso dovrebbe corri.. 
spondere alle esigenze d'impiego e, ovviamente, aIle possibilita 
di spazio, di trasportabilita: la cassetta ideale e leggera, re
sistente ed impermeabile ed il suo contenuto e elencato a 
pag. 186. ' 

Osservazioni 

3-4 rninuti dall'incidente sono suffi

cienti per rendere vani gli sforzi,
 
Tentare con la respirazione senza
 
fermarsi. ..Spesso esiste l'aspetto di
 
assideramento (vedi il trattamento
 
in quelcaso).
 

L'eccessiva esposizione .dell'intero
 
organismo a temperature capaci di
 
raffreddarlo sotto i 34-350 puo pro

vocare un grave stato di malessere
 
generale: puo .accadere per caduta
 
in mare freddo, per I'esposizione
 
prolungata a vento freddo e 'umido
 
con indumenti insufficienti.
 
Lacomparsa dei brividi e un segno
 
di successo nella terapia. Se I'assi

deramento e. grave (1a temperatu

ra corporea sui 2,go) e necessario ri

scaldare con un bagno di acqua cal

da (4~). 
 

I primi sintomisi avvertono 1-2 ore
 
dopo l'ingestione, rna anche dopo
 
12-24 ore (in caso di funghi), Spin

gere due dita oil manieo di un cue

chiaio in gola-per dare stimolo di
 
vomito.Bere 200 cc di aoqua tiepi·
 
da con 2 cucchiai di sale 0 un cue

chiaio di senape, Dopo avere bevu

to si dovrebbe vomitare spontanea

mente. Se cio non avviene bisogna
 
ancora stimolarlo meccanicamente.
 
Quando la maggior partedi veleno e
 
stata evacuata, dare, da bere il lat 

te, chiara d'uovo sbattutao carbo

ne vegetale seiolto inacqua tiepida.
 
Osservare 24 ore di digiuno,
 

.r 
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Affezione 

Colpo di calore 

Colpo di sole 

Congelamento 

, Congiuntivite 

Diarrea 

Di'storsioni 

Sintomi 

Vertigini. Pallore, nau
sea. Pelle fredda e umi
diccia, Crampi, Polso de
bole. 

Vol to acealdato rosso-ac
ceso. Vertigini. Confusio
ne mentale. Febbre alta. 
Nausea, vomito. Mal di 
testa. Polso rapidoe ,for
te. Pelle seoca. Rigidita
nucale. Inquietudine. 

1° grado:
Sbiancamento. Gelo alle 
mani e ai piedLBruciore 
violento e dolore, Formi
colio (quando avviene .it 
riscaldamento). 

Z' grado: 
Sbiancamento, Dolore a
cuto agli inizi, Bolle e 
vescioole. 

Jo grado: '" 
Insensibilita al tatto. 
Durezza legnosa. Rigidez
za, Fragilita come ghiac
cio. 

Lacrimazione, bruciore. 
Sensazione di sabbia ne
gli occhi che sono arros
sati e iniettati di sangue. 

Scarica di feci Iiqnide.
DoJori addominali. 

Dolore, gonfiore, defor
mita, 

Trattamento 

Portare all'ombra, Dare 
da here acqua fredda sa
lata. Massaggiare Ie e
stremita, 

Distendere all'ombra. To
gliere tutti gli indumen
ti 0 bagnarli, Tenere ·ca
po e spalle sollevate. 
Rinfrescare la testa con 
tamponi freddi, Immer
gere in acqua tiepida, 
poi fredda, Se non respi
ra effettuare la respira
zione artificiale. 

Togliere o. allentare gli 
indumenti stretti.. ·Riscal
dare con il calore del 
proprio corpo dita, rna
ni, piedi stringendoli nel 
cavo ascellare 0 tra Ie 
cosce. Riscaldare H cor
po con indumenti pesan
ti, bevande calde, movi
mento. Continuare fino 
alIa ripresa del calore 
naturale e della sensibi
lita della lJ)elle. Non a
prire Ie .bolle. ~  

Trasportare i1 malato 
con la slitta 0 'in bareI
la .. Necessario interven.to 
medico. 

Occhiali da sole. Masche
rina con due fessure. Ri
poso. 

Dieta. 

Tampone bagnato, Irn
mobilizzare. 

--------_._--_._-

Osservazioni 

L'affaticamento fisico nel clima cal
do-umido afoso fa perdere tanta ac
qua e sale all'organismo. Riprese Ie 
forze evitare di affaticarsi. 

II soggetto non soda, la pelle e 
secca. La temperatura corporea ar
riva sino a 400. Riabbassare .la tem
peratura e idratare di nuovo il rna
lato tenuto sernpre nel Iuogo fre
sco e ventilate. 

Pili spesso sono colpiti mani, orec
chie, naso e piedi. I tessuti conge
lati sono freddi al rtat-to, pallidi, du
ri alla pressione, tanto piuouando 
il congelamerrto interessa anche gli 
strati pili profondi.
Risealdare in acqua calda (3']0) Ie 
membra. Massaggiare soltanto ai 
prirni sintomi di forte.raffredda
mento. Mai avvtcinare 1a parte col
pi ta al fuoco, Evitare successive e
sposizioni al freddo. Evitare di cam
minare con' i piedi congelati. Mai 
frizionare con la neve.: 

Si verifica Ia ·necrosi (rnorte) della
 
cute con cancrena,
 

Riposare 'con gli occhi bendati (an

che per qualche giorno). Irnpacchi
 
freddi per lenire il dolore..La cecita
 
da neve guarisce, in genere, entro 24
 
ore.
 

Iniziare con dieta Iiquida: 1 litro di
 
te poco concentrato, poco zucche

rata, can limone, da bere ogni 3 0

re. In seguito mangiare Iimone, ri 

so ben cotto. Evitare alcool, 'caffe,
 
verdure e bevande ghiacciate.
 

App lieare panni bagnati di acqua
 
fredda 30-60 minuti,
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Affezione Sintomi Trattamento	 Osservazioni 

Emorragle Perdita di sangue rosso Coprire la ferita, Laccio 
arteriose vivo, esce a getti. ernostatico (cintura, stri 
venose 'Scia di stoffa) in caso di 
(fig. 66)- Sangue rOsso scuro, esce 'un arto. Se in altre par

in maniera continua. In ti, tamponare con mezzi 
casi d.i una grave perdi di fortuna' (una camicia 
ta: shock e morte. piena di foglie 0 mu

interne	 II viso pallido e sudato. schio), fasciare stretto e 
Polso piccolo e molto non muovere i1 ferito, Se 
frequente. La coscienza si hanno i mezzi tentare 
si obnubila, una sutura, 

Fig. 66·- Modalita per l'arresto di flussl emorragtct. 

Ferfte	 'Scoprire la ferita. Fre
nare I'emorragia. Ripuli
re e disinfettare. Terapia 
per shock. 

Con I'emorragia estema degli arti 
applicare strettamente un laccio per 
interrompere i1 flusso. 

Allentare "iI. Iaccio, per un attimo, 0
gni 10-20 minuti, 

Con l'emorragia interna cercare di 
rrasportare rapidamente all'ospeda
Ie tenendo it ferito sdraiato coil la 
testa pitt bassa delle gambe. 

Estrarre i corpi estranei, ripulire
(acqua e-sapone, acqua ossigenata) 
e disinfettare (alcool denaturato, al
tri liquidi dssinfettanti, tintura di 
iodio 2 oA>,per i margini della ferita). 
Coprire-con materiaIe sterile: cerot
to, tampone di garza, telo triango
lare (fig. .67).. Fasciare con benda 
(figg. 68 e .69). Bloccare con un lac
cio (cravatta, eorda, nastro) la. cir

" Fig. 1·681 -Sistemi	 dl Fig. 69 - Slsteml CIt fasclatura per Ie ~.Fig. 67 - Bendaggtoia trlangolo. fasciatura aIle dita.	 varie pacti del corpo, 
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Atiezione Sintomi Trattamento	 Osservazloni 

colazione a monte' della ferita, Co
ricare in un luogo .fresco e ben ae
rato, Se it polso e debole dare gli 
stimolanti. Per ferite pili profonde
di 2-4 rom meglio suturare con pun
ti. Medicare ognl giorno, togliendo
la garza 0 i cerotti, disinfettando 
e rimettendo Ia protezione. In na
tura pareochie piante hanno etIetto 
cicatrizzante 0 emostatico, in parti 
colare fra queUe pin note: achillea 
millefoglie, aglio, arnica, calendula, 
cavolo, felce, mirtillo. Si usano per
impacchi. 0 infusi, 

Folgorazlone	 Ustioni, emorragia, deli- Vedi Ustioni. Frizionare. 
quio, sordita prolungata, Rianimare. 
disturbi alla vista, para
lisi rnuscolare 0 delle vie 
aeree. Torpore, senso di 
caldo' 0 di freddo. 

Fratture	 Le stecche devono essere Iunghe daDolore vivo. Perdita par- Trasportare 'con cautela
 
ziale 0 totale della mati- (fig. 70). Stecoare prima
 estendersi oItre le giuntureamonte 
Uta. Deformita. Gonfiore. di muovere. Sostenere e a valle dellaf.rattura e devono es

l'arto da entrambi i lati sere legate due volte a monte e a 
fino a steccatura avvenu valle per immobilizzare I'arto, Le 
tarTerapia per shock.	 fratture pili. pericolose sono queUe

della spina dorsale. Trasportare con 
la schiena dritta.. 

~~~~;~?~£=l.~"~HNo:~"~.,,'".'~
 

2~"':"z=:r
·N", ~.Jo»IWoo"~  . . .•. 

::J~i:Z;: 

Fig. 70 - Sistema df trasporto ill un fe
rito a braccia 0 con I'atuto dl una ba
rella improvvisata. 
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----. 
Affezione 'Sintomi Trattamento	 Osservazioni 

--------....' 
Infezlom	 Formazione di pus. La Favorire I'uscita di ,pus. Se 1a feri ta e da scheggia 0 da spi


ferita e gonfia. ·La cute e Disinfettare, na, estrarla con I'aiuto di uno spillo
 
tesa, lucente e arrossata. sterilizzato alla fiamma.
 
Febbre.
 

Mangiare (a intervalli) grissini, fet 
re freddo, abbondanti. Scartare in

MaIdimare	 Nausea 'e vomito. Sudo- Non ecoedere in pasti 
te biscottate 0 crackers. Non bere 

tingoli, sughi e, sostanze	 molto. Prendere, mezz'ora prima. i 
piccanti, Evitare i Iuoghi	 farmaci. 
chiusi, 

La causa dei disturbi e Ia riduzione 
bolezza, Nausea e vomi- di respiri profondi, Ri

Mal dl montagna	 Ma.I di testa. Brividi. De- Riposo., Perlodiche serie 
di ossigeno. Salendo oltre i 2:.000 m 

to. Difficolta di respiro, tomo a pill bassealtitu conviene arrivare non esanriti, dopa 
Disturbi alla vista, dini. un buon riposo notturno..Evitare 'il 

furno, I'alcool e' i cibi pesanti. 

Mettere sulla pancia ·una pezza diMal dl panda	 Dolore, vomito, sudore. Evitare di cibarsi edi 
lana calda.bere.,Riposare ben co

perto, 

La ferita ha una grande tendenza aMorstcature	 Ferita. Vedi: Ferite. Inoltre: la-
diventare infettac.Il morso del canedi anlmali	 'vare, Disinfettare. 
e di altri animali oarnivori, soprat
tutto quelli selvatici (volpe, gatto, 
Iince, moffetta), puo trasmettere Ia 
rabbia, che si manifesta .nel giro di 
alcune settimane. 
Lavare abbondantemente con acqua 
e sapone, poi sciacquare ·5010 con 
acqua e disinfettare con prodotti 
non alcolici. 

_~  r~_,---------------- _ 

Considerare velenosi -nrtti.imorsi diMarso dI vfpera	 Dolore violento. Gonfio- Calmare I'infortunato. 
serpente. I	 sintomi compaiono, inore. Eochimosi e bolle.sn- Arrestare la circolazione, 
genere, il massimo dopo 15-20,minutomo alla ferita. Lavare 1a ferita, Incide-
ti. II morso di vipera e caratterizza
to da due feritepuntiformi, spesso 
non seguite da quelle dei denti pin
piccoli. Immobilizzare I'arto, Strine 
gere un laccio pochi centimetri so
pra il morso. Incidere con la lama 
molto tagliente (sterilizzarlasul fuo
co) una croce 'Sui segni lasciati dai 
denti. Profondita dei tagli circa 3 
mm. Sottrarre, con spremitura 0 

t,	 con ventosa, del sangue misto a ve
leno. Si puo succhiare 1a ferita solo 
se si e sicuri di non avere ferite 

reo Sottrarre sangue, 

in bocca. 

~------------------------------------------
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AfJezione Sfntomi Trattamento Osservazioni 

Punture dl insetti 
(api, vespe, 
calabroni) 

Punturedf 
sanguisughe 

, Punturedt 
'scorplonl 

Rianimazlone 

Puntura singola: 
Arrossamento, .gonfiore,
vivo dolore. 

Punture multiple: 
Reazione allergica, col
lasso. Orticaria diffusa. 
Manno respiratorio. 

Dolore, malessere. E
morragia. 

Dolore. 

Respirazione artifieiale 
(fig. 71). 

(A i 
./ 

Guarisce spontaneamen
te. Togliere il pungiglio
neCle vespe non Iasciano 
il pungiglione), Disinfet.. 
tare. 

,,~  

Bagnare con ammonia
ca. Respirazione artifi
ciale. 

», 

Staccarle. 

Usare del fango, Appn· 
care un po' eli pasta ttl " 

cocco. 

Rovesciare latesta all'in
dietro, Respirazione hoc "!I ca a bocca.. Respirazione 
bocca a naso. Respire
zione metodo Silvester. 

.., 

J., 

B 

Con ago sterilizzato alla fiamma ri

muovere il pungiglione. Fare impac

chi di fango, 0 di argilla bagnata, di
 
tabacco bagnato, 0 di sale bagnato,
 
Applicare una fetta tagliata di cipol..
 
la 0 di limone. Strofinareenergica..
 
mente con una foglia di pomodoro,

Bagnare con acqua fredda. Applica

re aceto 0 limone .(in caso di ve

spe). Per alleviare Il dolore bagna

re con l'amrnoniaca diluita. in ac

qua. Jmmergere in' un bagno fresco
 
con bicarbonato. Se si e punti da
 
un'ape un pezzo .dl sapone messo
 
sulla puntura da un certo sollievo.
 

Staccarle toccandolecon 'una siga

retta, un fiammifero, con un po' di
 
tabacco umido.
 

La puntura e raramente fatalec Pre

mere conforza sulla pelle. per far
 
uscire il veleno insieme con alcune
 
gocce di sangue,
 

Ad ogni perdita dei sensi .puo segui..
 
re l'arresto del respiro.. Ogni istan

te eprezioso, Rovesciare all'indietro
 
la testa per Iiberare le vie respira

torie, sorreggendola con una mano
 
sotto il collo e ebbassando Ia -fron..
 
te con I'altra, Aprire Iabocca eli..
 
berarla da eventual! corpi estranei.
 
Fermare la lingna che non ostruisca
 
la trachea. Riemplre d'aria i propri

polmoni. Coprire con la propria
 
bocca la bocca della ·:nttima e ser-"
 
rando il suo nasoimmettervi i1 pro

prio fiato.' Staceare Ia bocca ·in mo

do da consentire.: l'espirazione di
 
quell'aria, Ripetere Ia manovra ogni
 
5 secondi (2 .sec, 'per l'iDsuftlazione e
 
3 per I'espirazione),
 
In caso di un bambino coprire boc..
 
ca e naso contemporaneamerite. La
 
manovra 'intera dura, solo 3 secon
die "
 
Respirazione bocca a naso-:appli..
 
care la propria bocca.attorno al na-


Fig. 71 - Resplrazlone bocea a boeeae a) poSIzione sconetta; b) poslzl(). 
ne corretta• 
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Osservazloni

Affezione Sintomi Trattamento 

so coprendo la bocca della vittima. 
Tutto il resto come prima. 
Metodo Silvester: afferrare i polsi 
ed esercitare una compressione a 
braccia rigide sul torace, poi allar
gando portarle all'indietro, Ripetere 
12 volte al minuto. 

.s 
Iniziare in easo di arresto del respi

Massaggio cardiaco (fi- Stenderesu superficie ri ro e in presenzadi dilatazionecom
gura 72). gida, Compressioni rapi pleta dellepupille. Sfruttando il

de. e profonde. Alternare proprio peso porre 'una rnano sopra
con la respirazione arti I'altra e, 'a braccia rigtde, esercitare
ficiale. una forza brusca e ritmica sulla me

ta inferiore dello sterno della dura
II ~ ta di 0,5 secondi. Ripetere 60 volte-- -'-- --+-- . "-- alminuto. Se i1 soccorritore e solo, 

.. 3-5cm deve alternare 2-3 insufflazioni hoc
~---.-- ca a:' bocca con 15-20 pressioni sul
~,;:.~~,  I lo 'sterno. Essen-do in due agire con.,~~~~~(_.~ 

temporaneamente, insufflando una~~.  volta ogni 5·compressioni, Control-~,~~/ '1- lare ogni 2-5 min-uti I'eventuale ri.. 
comparsa del polso.Insistere a Inn
go senza Iasciarsi prendere ne dal 
panico ne dallo sconforto. 

cuore ~:-:-~ 

/ ,/ 7" I ~"'" 

f /' \!, ,\
\:. ...-'1 i \::,--,,,. \! ~ 

t , .:.~ 1 
. \ \.J I II'"' /\ tl) J/

1:~lfJ.I.~\ '-,,>~J~ -: \ I 
~~'\..F~')
, , 

(;;5 p~~a  ~f/f~~\ L,---.,..) l~ ..! r),'\~j ) ...0 .....~~'-,,~ .~\"'--: Fig. 72 - "Massagglocardlaco. 

Cause: emozione, sforzo fisieo, calo
Svenlmentl Pallore. Perdita di co- Coricare, sollevare Ie re eccessivo, trauma. Slacciare ilscienza, gambe. Portare .all'aria colletto, la cintura eel i vestiti stretaperta. Tranquillita, Ali tie Dare qualche schiaffo sulle guan.mentazione 'prudente. ceo Spruzzare con acqua fredda Il vi

so. Frizionare corrsostanze aroma. 
tiche (aceto, acquadi colonia) Ie 

/ estremita ed il torace. Dare da here 
/." acqua, caffe, te, 
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Affezione Sintomi Trattamento	 Osservazioni 
------------------------------------------:.-----------_........_----------------------------


Ttauml	 Polso sempre pin debole 
e frequente, Pallore ter
reo. Sudore freddo alia 
fronte, Cute fredda. Bri
vidi. Agitazione. 

Ustlonl	 I-gratIo' 
Arrossamento. Dolore in
tenso, 

2t' grado
Vesciche contenenti 
quido. Dolore intenso. 

~ grado

Slacciare gll abiti. Tene
re al vcaldo. Distendere 
la persona sullaschiena, 
Abbassare Ia testa.. solle

. vare i -piedi, Dare Iiquidi 
caldi se e cosciente, 

Di solito non richiede 
trattamento. Rimuovere 
0 tagliare con-cautela gli
indumenti per allonta
narli dalla zona us tiona
ta, Applicare, pomata 
(Fargan), 

.. Applicareghiaccio olm
Ii- pacchi. di acqua freddav 

(per 20 min..). Lavare 
con un disinfettantenon 
.alcolico. Le bolle posso-' 
no essere Iasciate inte
gre, Conviene aprire le 
piu· grandi con un ago
sterilizzato, Coprire con 
medicazione sterile. 

Mortificazione ecar,bo
nizzazione della Pelle 
(senza belle). Insensibi
Iita, 

Vesciche	 Oolore. Sgonfi~  

/ 

Molto spesso bisogna arrestare I'e
morragia. Sistemare il malato . in 
posizione antisbock (le gambe solle
vate) per unpo' dltempo. Jmpedire 
il raffreddamento del corpo. Dolore 
e paura aggravano Ie oondizioni. 
Tranquillizzare il ferito. 

Grattugiare una patata eruda 0 ta
gliarla a fette sottilie metterla so
pra la scottatura. Cataplasmi locali 
tritando finemente: carota, cavolo, 
spinaci e foglie eli .edera rampican
te e unendo Il.tutto a succo d'orti 
ca e a petali di calendula. In caso 
di scottatura leggera applicare fo
glie .fresche .di edera ben lavate. 
Abiti in fiamme: mondare I'lnfortu
nato con acqua. Far rotolare per 
terra, soffocare Ie fiammecon co
perte 0 indumenti. 
Ustioni-agli arti: immergere in ac
qua fredda 0 porre sotto acqua cor
rente fredda fino ad attenuazione 
del dolore (1O-IS minuti), 
Ustioni al tronco: copertura sterile 
oppure con pezzuole di lino 0 simi
li, purche di bucato, Dare da here 
acqua salata.apiccoll sorsi per com
pensare i liquidi tissutali e i sali 
perduti. .Evitare perdite di calore. 
Rifare ogni 2 giorni la medieazione.. 
Ha pill importanza I'estensione del
la superficie ustionata che 1a pro
fondita delle ustioni. Una ustione 

1'1	 che interessa pill del 20 '0)'0 della 'su
perficie corporea puc. essere perico
losa per :Iavita; una del 30 '0/0 ha di 
solito esito: letale. La morte avviene 
per shock. 

Pulire con I'alcool, :passare I'ago
(sterilizzato) in due punti.. Far u
scire il liquidoc Non togliere,la pel
le, Coprire con .garza, finch6 non so
no guarite, 

184	 185
 



Materiale sanitaria consigliabile per la cassetta di pronto 
soccorso: 

Dlslnfettantl
 
- mercurocromo
 
- tintura di iodio
 
- .acqua ossigenata "
 
- cotone idrofilo
 
- spray per medicazione protettiva
 

Rende e garze sterlll .- Mediclt1aIl per uso orale
 
- antibiotici a largo spettro
 
- antibiotici per infezioni intestinali
 
- compresse antiallergiche
 
- antidolorifici e antinfiammatori
 
- antiputrefattivi intestinali
 
- antispastici
 
- per mal di mare
 
....:aspirina _
 
- perpotabilizzare I'acqua
 
Medicinafi. per uso esterno 
Pomate 
~,  al cortisone 
r: cortison...antibiotica 
- antimicotica 
- per distorsioni e contusioni 
.:.- repellent! per insetti 
Gocce 
-collirio .
 
-":decongestionante per I'orecchio
 

Medicfnall. iniettabill
 
'~  antidolorifict
 
- analetticicardiorespiratori
 
- 'cortisone 
- sedativi 
Vane 
_. la~io' emostatico 
- spille di sicurezza 
- ago con filo (sterile) 
- pinze 
- siringhe monouso 
- termometro I 

- lame Ida, bisturi (monousoj 
- confezione per fl trattamento del morso ·di vipera con siero 

antivipera (dura pochi mesi fuori del frigorifero) 
- manuale tascabile di pronto soccorso, 

Capitolo XXVII COLLABORAZIONE CON I MEZZI 
DI SOCCORSO 

Vedi il capitolo: Segnali per chiedere aiuto. 

Recupero con la nave 

Quandodalle unita di soccorso vieneIa conferma che i segna
Ii sono stati visti, sara bene risparmiare i razzi. In certi casi, 
quando ilsoccorritore ,e un aereo, pub passare un certo tem
po prima dell'arrivo delle navi di salvataggio. I razzi potranno 
servire per attirare la loro attenzione. J 

Preparare una cima robusta per 'un" eventuale rimorchio Ie
gandola in mododa distribuire uniformemente Ie forti solleci.. 
tazioni, Nel lanciare 0 ricevere la cordadall'unita di soccorso 
impegnare una sola' persona. Durante il rimorchio tenere co.. 
stantemente la cima sotto controllo mantenendo perogni ne
cessita lacomunicazione can il soccorritore, 

Durante il rimorchio di una zattera. tutte le persone a bordo 
devono addossarsi con la schiena ai tubolari, tutti .intorno 
in modo da distribuire i1 peso ed evitare possibilita di ribal
tamento. 

In ·caso di necessita di abbandono della zattera controllare 
che tutti indossino iI salvagente. Quando si deve Iasciare.uno 
yacht per passare su un'altra imbarcazione occorre, compor
tarsi in modo disciplinato, perche facilmente qualcuno. si puo 
ferire, oppure cadere in mare fra Ie due imbarcazioni. Curare, 
in maniera particolare i malati e le persone che soffrono il 
maldimare, 

Salvare Iavita alle persone in grave, pericolo e' un obbligo 
previsto dalla Iegge, rna cia non e valido per I'imbarcaztone. 
Per questo, Il soccorritore pub chiedere un risarcimento, Con 
il mare grosso, pur stando sottovento alla nave, 10 yacht si 
muove suegiu per alcuni metri. Aspettare quando 10' yacht 
e suI punto piu.alto del suo movimento rispetto alla nave. Ag.. 
grapparsi alla scaletta e arrampicarsi velocemente per evitare 
di venire schiacciati. 

L'operazionedi salvataggio deveessere svolta nelmodopiu 
sbrigativo possibile. B sempre il comandante .adabbandonare 
per uitimol'imbarcazione, naturalmente dopo.averecontrolla
to che nessuno sia rimasto ·a bordo. . 
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Pub accadere che con il ·cattivo tempo si debba trasferire 
una persona malata a bordo di un'altra unita, Per non correre 
rischi di danneggiare il proprio scafo contro la Murata di una 
nave, conviene usare un gommone gonfiabile, oppure richie
dere una lancia di salvataggio dalla nave. Manovrare con at
tenzione per non finire sorto lapoppa della nave rischiando 
di restare schiacciati a causa del beccheggio. 

Recupero con elicottero 

Prima delrecupero fare una fumata di segnalazioneper indi
care la direzione del. vento. Si pub usare anche una stoffa, Se 
ci sitrova sulla terraferma mettersi neI puntoche offre mag
giore sicurezza sia all'elicottero sia.aIle persone. In mare, inve
ee, ilrecupero avviene direttamente dalla coperta 'di uno yacht, 
se 'questoe disalberato. Con I'albero ondeggiante e necessario 
mettere in acqua il battellino gonfiabile (legandolo con una 
lunga cima) cheservira come base per il trasferimento. Non 
avendo a disposizione il battellino si dovra nuotare verso I'uo
rno dell'elieottero addetto al soccorso, che si trovera gia in 
acqua. 

Quando si e sotto I'azione deII'aria spinta violentemente 
verso il basso dalle pale dell'elicottero, tutti gli occupanti la 
zattera, eccetto quelli che aiutano nelle operazioni, devono 
rimanere sdraiati e calmi, 

Non legare alIa zattera il cavo calato dall'alto per evitare 
bruschi strappi. Fare attenzione che il gancio non s'impigli da 
qualche parte.

Se viene calata una barella per un ferito, questa deve essere 
staccata dal Cava prima di adagiarvelo sopra. Tutte Ie opera
zioni di salvataggio devono essere eseguite secondo le istruzio
ni del pilota.

L'operazione di recuperoconsiste nel sistemare Ia « braga » 
intorno alIa schiena e a1 torace, passando sotto Ie ascelle 
(fig.. 73). Fare attenzione per non essere colpiti dall'imbraga
tura. Una volta sistemata la « braga » tenere Ie braccia distese 
lungo i1 corpo.

Issare .prima i feriti, i malati, i bambini e Ie donne, poi gli 
altri. Se l'elicottero dovra fare piu di un viaggio attendere eon 
calma ·e senza impazienza i1 successive ritorno ed il proprio 
turno. 

Fig. 73 - Imbragatura di soecorso 
da un ellcottero, 
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Ragguagllo tra unlta dl mlsura decimali ed anglosassonl INDICE 
n = numero di unita metriche corrispondenti alla unita anglosassone; 
lin = numero di unita anglosassoni eorrispondenti alIa unita metrica. 

Es.: 1 pollice = em 2,54; 1 em = pollici 0,3937. ' 

n lIn 
Llnearl: 

Pollice (loch, in) em 2,5399 0,3937� 
Piede (Foot~  .ft) = 12 inches m 0,3048 3.2808� 
Yarda (Yard, yd) = 3 feet m 0,9144 1.0936� Preiazione 5Braccio (Fathom, fro) = 2 yards m 1,829 0,5467 
Pertica (Pole) = S~ yds m 5,029 0,1988 
Furlong. = 220 yards m 201,168 0,0050 Regole base per la sopravvivenza 7 
,Miglio nautieo (Nautical mile, M) = 6080� 

feet ' Km 1,853 O~397
 1... Volonta 9
Nota: 2' 6"" significa 2 piedi e 6 pollici, 

II. -. Ripari 18 
Dl suPerficie: III., .. ,Fuoco 21 

Pollice quadrate (square inch, sq. in) em' 6,451 0,1550 
Piede quadrato (square foot, -sq, ft) " dm~g,29(} O,W76 IV. - Segnali per chiedere aiuto., 27 
Yarda quadrata(square yard. sq. yd) m 2 0,836 1,1962 V. -'Acqua 39
'Rood = 1210 sq. yards nr 1011,710 0,0010 
Aero ·(Acre) = 4840 sq. yards ha O,4Q5 2,4691 VI. -, Cibo ,,'. . ~ . .,. 45 

VII.. Kit tascabile d'emergenza . 62Dl volumes 
VIII... Vestiario 64Pollice cubo (cubic inch, cub. in) em' 16,387 O~0610  

Piede cubo (cubic foot, cub. ft) m' 0,0283 ,35,3357 IX. - Meteorologia 66
Yarda cubica (cubic yard, cub. yd) = Zl 

CUb. feet IIi3 0,165 1;3072 X. - Nodi '. 68 
'Tonnellata di stazza (Reg.•Ton.)·= 100cub. 

3 XI ... Orientamento 70
feet m 2,832 0,3531

Tonnellata di carico (cub. capacity ofa XII. - Marce 'di trasferimento 85 
ship) = 40 cub. feet ~.  ml 1,133 ~,8826  XIII... Sopravvivenza in montagna 89 

'Di capaclta: XIV. -' Sopravvivenza in mare. 99 
Gill (gl) = ~ pint 1 ·0,1420 7,0422 xv. - Sopravvivenza in zone glaciali . 113
Pinta {pint, pt) = ~quart 1 0,5682 1,7599
Ouarta (quart, qr) = Y4 gallon = 2 pints 1 1,1365 0$199 XVI. -, Sopravvivenza nel deserto . 121 
Gallone (gallon, gall). == 4 quarts = 8 pints 11 4r5461 (),22OO XVII. - Sopravvivenza nella giungla 125BushelCbsh) = 8 gallons .1 36.,3689 0,01:15 

'. Barile (barrel, bl or brl) = 36 gallons hI 1~6365  0,6111 XVIII. .. Serpenti 133 
Dl peso: XI{(. - Igiene nei climi tropicali . 138 

Grano (grain, gr.) = 1/7000 Ib g 0;,0648 15,4321 XX. ,. Disastri naturali 142 
Oncia (ounce, oz) = V16 1b g 28~95 0,0353 XXI.. - -Situazioni impreviste 149Oncia troy (ounoe troy, tr, oz) =480 grains :g 31~1034 0,0322 
Libbra (pound, lb) = ,12 oz troy 0 16 oz av Kg 0,4536 2)051 XXII. -, Armi eli emergenza 152 
Stone (stn) = 14 pounds Kg 6,3502 0;1575 XXIII. - Trappolaggio 155Quintale (hundredweight, cwt) = 1121b av Kg SO,8023 0,0197 
Short 'I'on = 2000 pounds Kg 907,1847 '0,0011 XXIV. ,:- ;Attaicco nucleare 163 
Long Ton (T) = cwt = 2240 pounds Kg ,1016,0469 0,0010 

XXV. - .Igiene personale 169 
XXVI. -\ Pronto soccorso 170 

IIIIII[! IIII!111 11' III!! 11111 fTTlT1TITTr11HllUllFmnmm.. JTTI1TTITT11,11'1, I I II II! II I,! I!'111,1 XXVII. - Collaborazione con i mezzidi soccorso . 187 
, ! I 1 I I i I I I I I! j. I i I I • I I 'i' i I f j . F! I til : j , I'j : J l j I ! i I, I jo I I iI, I • f'l .1 i II ~ I, f,. Ii' •• ! 

• j I I I , f' I" j • I ' I • :. I i 

, 2 3 .4 ~-,.~"":~;;~~6 7 8 . 1.0,<:. \" '.. .s, tt.:;." 
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