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0. Questo lavoro sintetizza parti di una piii ampia monografia sui nomi
del fenieottero, per i quali non si conoscono studi specifici. Esso appartiene
dunque al genere saggistico delle monografie onomasiologiche e si rifá, com’é
ovvio, all’indirizzo «Parole e cose». Nato da una curiositánaturalistica deter-
minata dalla questione del cromatismo del piumaggio, questione che ha peré
rilevanti risvolti linguistici, esso ha assunto 1 ‘aspetto di una «storia sociale del
fenieottero», vale a dire di uno studio intorno al rapporto uomo-animale an-
carato pib concretamente nelle denaminaziani del volatile sia popalari che
colte. 11 fenicottero, da semplice tema di ricerca si ‘e trasformato, come acca-
de, in un compiesso oggetto storico-geografico. Le mie prime ricerche [Lo-
rinczi 1 995, 1 996a, 1 996b] sana servite a niettere a fuoco le tappe pereorse
nella conoscenza collettiva del fenieottero, soprattutto di qudllo mediterra-
neo, eos~ come appare attraverso la documentazione in primo luogo linguis-
tica e testuale. Mi sono piú familiari, infatti, i rappresentanti mediterranei,
prima di tutto quelli sardi, della subspecie Phoenicopterus ruber roseus, ed ‘e
di essi che mi occuperé prevalentemente, studiando cié che rivelano i nomi,
le credenze ed altre elaborazioni a mano a mano sempre piú rieche cd intri-
ganti. Ho avuto come infarmatori diretti a carne eragatori di conoscenze, na-
turalisti del passato e del presente (preferendo chiaramente i descrittivisti ai
tassonomisti), cacciatori, letterati, non in ultimo luogo linguisti, e alcuni os-
servatori spontanei esperti. Mi sono servita dei loro oeehi, delle loro orecehie,
delle loro letture e riflessioni. A tutti loro esprimo un sentito ringraziamento.

Un principio metodologico importante, sia di rilevazione che di analisi di
dati, ‘e stato il perseguimento e l’applicazione della comparazione linguistica;
essa in questo caso ‘e stata svolta alivelio sernantico, tra i significati degli sva-
riati ornitonimi raceolti su seala mondiale. Emersa dalle letture la necessitá
ma anche la possibilitá di effettuare confronti tra significati, si ‘e proceduto
alía Jora seomposizione per neavarne degli eventuali primitivi semantici non
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arbitrari. Cosi, a livello metalingulstico, alcusil ornitonimi sono risultati esse-
re di un parziale isomorfismo semantico. Sarei tentata di parlare di universa-
Ii semanticilconcettuali racchiusi nei significati dei noini di fenicottero, seb-
bene mii universali si situini a un livello di generalitá molto inferiore rispetto
alía serie (Jo, Tu, Identico, Diverso, Uno, Due, Fare, Dire, Qui, eec.> indaga-
ta in Goddard - Wierzbicka [1994]. L’esistenza di universali semantiei anche
nel settore oritonimico che qui interessa, vale a dire a un basso livello di as-
trazione, non dovrebbe stupire conoscendo le particolaritii del referente; in
genere gli universali semantici o concettuali hanno legami potenti con la re-
alta extralinguistica, o, vice versa, nc sono direttamente, ontologicamente,
determinati. Sappiaino peraltro che anche per altri auimali “anomali” si pué
verificare l’insorgere di immagini identiehe in regioni e presso culture assai
distanti tra di loro: ‘e II caso della foca, cui é stato applicato sia sul Mar Ros-
so (quando ancora ci viveva> clic sud Mar Baltico II nome significante «uomo
marino» [Goossens 1936; cit. in Albert-Llorea 1991 32-33]. L’uniformitá e
l’unicitá biologico-comportaimentade delle colonie di fenicotteri in qualsiasi
parte del mondo parrebbe colocare questi raggruppamcnti di viventi iii una
dimensione panstorica atta a generare unitá di significato minime e ricorren-
ti nonostante la variazione diatopica, anche su larga seala, dei significanti.
Unitá di significato ricorrenti, tanto da essere attualizzate non solo onomasti-
camente, ma anche testualmente; disponiamo infatti anche di realizzazioni
discorsive complesse (sogni narrati, fiate, romanzi> che stemperano, sequen-
zializzano narrativamente il significato che in altre cireostanze si cond ensa
nel solo oritonimo.

Un altro principio metodologico fondamentale ‘e stato II coinvolgi’nento,
a lii comparativi e di sostegno alíe tesi, di un apparato iconico al quale qui
ci riferiremo soitanto verbalmente. Verrá applicata una versione allargata
dell’active niodel proposto da Balnes [1985] per lo studio della terminologia
e della tassonomia cromatica in antico egiziano. In sintesi tale modello con-
siste nel combinare e nel valutare in stretta dipendenza le informazioni non
del tutto coineidenti, offerte dalla lingua in sé e dalle immagini figurative. E’
infatti limitativo analizzare II valore dei cromonirni implicati nel nomi colti o
tradizionali del fenicottero senza preoccuparsi di come il cromatismo del re-
ferente sia stato riprodotto dall’arte figurativa. D’altro canto le stesse descri-
zíoni naturatistiche conservano e ostentano un forte legame referenziale: si
presentano, in aRre parole —e i teorici del genere dcscrittivo ne sono piú che
eonsapevoli [Hamon 1981; Adam - Petitjean 1989]— come ven quadri. Cié
impone, sempre per ragioni di raffronto, la presentazione del referente ulti-
mo, secondo le modalitá o i punti di vista propri delle singole epoche. Avre-
mo cosi un volatile alquanto proteiforme, prodotto dalle conoscenze piú o
meno esatte e piú o meno dirette dell’ambiente sociale che ha anche generato
l’imniagine visiva, le descrizioni ccc.

Svilupperé quindi in un campo abbastanza pai-ticolare, che ‘e quello
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dell’omitonimia associata all’arte della raffigurazione naturalistica su ogni
tipo di supporto, l’idea dell’incidenza della statieitá o del dinamismo, stati-
citVdinaimismo definibii come punti di vista dell’osservatore, come taglio
che egli dá all’oggetto, einsieme come migliori ipostasi dell’animale conside-
rato. La messa a fuoco degli atteggiamenti dinanúci o statici dell’animale dá
origine a ven e propri iconemi differenziati, dove iconema, termine impresta-
to ai geografi paesaggisti, va inteso come immagine elementare (essenziale)
che esprime e rappresenta II tutto attraverso particolaritá assunte come iden-
tificative [Zerbi 1994: 45 sgg.]. Tali iconemi traducono ad esempio in termi-
ni cromatici le ipostasi del volatile recepite dall’osservatore. Per cui mi sem-
bra suggestiva l’idea, oltre che fruttuosa sul piano euristico, di considerare
per lo meno il ferúcottera di tipo mediterraneo come un insieme delle sue due
ipostasi piú earatteristiche, una dell’uccello a pastura, ad ah chiuse, tranquil-
lo, riservato, bianchiccio, beccuto, che genera un tipo di nome, e un’altra
ipostasi, piú vistosa, di un uccello in atteggiamento dinamico, ad ¿iii spiegate,
rosseggiante, che pué stare alía base di un altro nome. 1 due omitoninú sardi
(mangón], g’ent ‘arrúUa) rispeechiano in maulera esemplare questa duplicitá.

1. fl referente degli ornitonimi studiati, II fenicottero, ‘e un essere umco,
tale da meritarsi spesse volte nicehie onomastiche speeiali come ad esempioin
sardo.

Una definizione scherzosa del fenicottero, o basata su dati non tanto as-
surdi quanto ineoerenti, potrebbe in effetti renderlo degno di figurare addi-
rittura in un bestiario medioevale o nel mitico regno del Prete Gianni o final-
mente nel Manuale di zoología fantastica di Borges [1957], tra le ereature
meravigliose immaginate dall’umanitá nel corso dei secoli. Siccome chi scri-
ve non ‘e naturalista di professione, né vuole dare troppo spazio ai dati zoo-
logici, ma deve comunque presentare anche l’oggetto concreto della sua n-
cerca, potrebbe trarre ispirazione dalle descrizioni o raffigurazioni fantasiose
presenti nella storia dell’ornitologia: II fenicottero é un uccello che prima di
addormentarsi si annoda il lungo eolo sul dorso per non far cadere latesta a
terra; cammina con circospezione, appoggiandosi col beceo nella fanghiglia,
per timore di non spezzarsi le finissime zampe; non mangia mal ma beve sol-
tanto acqua salmastra e puzzolente; si lascia cadere di peso sul nido, a zampe
rigide e allungate, da dove soltanto con l’aiuto dei compagni si pué rialzare
(ed ecco spiegata la sua gregarietá!>. Infatti

Vix ulla avis statura, proportione, inversione et figura rostri, colore et am-
bigua inter duos ordines naturales [i.e.Ciconiiformes et Anseriformes] natura
magis enñnet, quan Phoenicopterus, cujus forte unica in onmi terrarum orbe
exsistit species.

Cos\ seriveva nei primi decenni del secolo scorso uno dei massimi natura-
listi della generazione postlinneana, Peter Simon Pallas [1811, II: 206]. 11 fe-
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nicottero mediterraneo ‘e della subspecie Phoenicopterus ruber roseus, la piú
diffusa nel mondo, in quanto l’area complessiva di distribuzione comprende
l’Africa, ilMediterraneo, l’Asia vicina e centrate: punti estremi Capo di Buo-
na Speranza e il Lago Bajkat. E’ il maggiore per dimensioni tra le sei specie
di fenicotteri(di> note al mondo. A motivo della sua altezza in inglese viene
chiamato greater fiamingo mentre nell’isola di Maurizio si chiama(va> ap-
punto «gigante» [Buffon 1877]. 11 fenicottero europeo ‘e presente costante-
mente nelle grandi zane umide costiere, nelle acque poco profonde di stagni,
lagune, satine, foei del Mediterraneo occidentale, isole Balean comprese. Qui
‘e stanziate oppure erratico (semi-migratore o nomadico), carattere che ‘e sta-
to possibile dimostrare definitivamente soltanto in questo secolo con l’appli-
cazione dell’inanellamento. Cambia dimora se indotto in tal senso da muta-
menti dei singoli fragiissimi ambienti o anche da improvvisi e imprevedibiii
spaventi. Sehiere intere di viaggiatori e di ornitologi sette-novecenteschi han-
no descritto entusiasti lo spettacolo unico dei fenicotteri in volo, atteggia-
mento che rivela interamente la brillante colorazione delle ah orlate dat nero
delle penne renúganti.

E’ dilficile riprodurre adeguatamente la sensazione di stupore primordia-
le che coglie anche l’uomo moderno dinanzi alio spettacolo dei fenicottcri che
(si in)volano, anche dinanzi a quelli appartenenti al tipo mediterraneo che
sano i rappresentanti pih chiari —ad eceezione delle ah— dell’intero ordine.
Disponiamo, per nostra fortuna, di una descrizione di meraviglia autentica
che vate per tutte, e che dá soprattutto la misura del substrato emotivo nas-
costo nei nomi e nelle credenze associati a questi uecelli. A mclii del secolo
seorso un naturalista inglese assistette a questa seena: alcuit fenicotteri sta-
vano nuotando nelle acque del fiume Guadalquivir, nella regione delle Ma-
rismas; un maechiista inglese appartenente all’equipaggio di un vapore at-
tiró l’attenzione a suon di grida su quelli che per lui erano dci eigni locali e
un po’ particolari (N quando l’acqua ‘e profonda, i fenicotteri sono in gra-
do di nuotare, e cosi, da una certa distanza, hanno aspetto di cigni>. Infasti-
diti dalle grida, i fenicotteri ispanici

rose from the water, and, spreading their wings, almost took away the
breath of ffie astonished Briton. [inAlíen 1956: 77]

Si aggiunga quest’altro elemento che tomerá utile quando parleremo del
significato dell’ornitonimo catalana <oce.> flamenc. L’esibizione delle ah aper-
te (in ingí. wing-salute), che avviene anche in cattivitá, ‘e considerato, e lo con-
fermo, ono of the more spectacular displays daill’effetto —sull’uomo— dra-
matic, a causa di randomflashes ofblack and red appearing suddenly [Ogilvie
1986: 69, 70].

2. In Sardegna, oltre alía zona umida meridionale del Cagliaritano, i feni-
catteri frequenta(va>no abitualmente e in grande numero anche quella della
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peifisola del Sinis, nella parte centro-occidentale deii’isola, in provincia di
Oristano. Le due denominazioni sarde del fenicottero (l’individuaile mangóni
e il coilettivo gent‘arrUbia) provengono infatti, separatamente, dat Cagliarita-
no e dall’Oristanese, territori che non sono finitimi; esse sono attestate da ol-
tre due seeoli [Cetti 1776]. Oggi la raccolta delie conoscenze spontanee intor-
no al fenieottero sardo, in primo luogo di quelle concernenti gli aspetti ano-
mastici, ‘e fortemente condizionata dalia diffusa notorietá raggiunta da
quest’uecello. 1 riusciti tentativi di nidificazione e di riproduzione verificatisi
nello stagno di Molentargius (Cagliari> dat 1993 in poi, dopo generazioni di
pausa, hanno goduto di una giustificata eco. Ma II fenicottero di Sardegna ‘e
gEa da tempo (1978> uceello fortemente protetto. Perció la sua canoscenza a
livello popolare ‘e comunque molto pu ampia adesso che non negli anni Cm-
quanta-Sessanta (quando lo si dava quasi per seomparso>, ad es. tra coloro
che devono sostenere l’esame per la patente di caccia. Tant”e che anche in
iuoghi dove l’ornitonimo sardo a non ‘e mai esistito o non ‘e piú usato a me-
moña d’uomo, ‘e stato adottato e sardizzata u nome italiano (fenicó Teru, ve-
nicóTeru). lío u convincimento peró che in genere, in seguito alíe maite ma-
nifestazioni e al molti discorsi di questi ultimi anni intorno al fenicottero, la
distribuzione originaria degli ornitonimi autoctoni non sia facilmente rileva-
bile. A Cabras (prov. di Gristano, penisola del Sinis>, spesso anche in fantglie
di pescatori, II primo nome che affiara ‘e quello italiano o quello italianizzan-
te. Al contrario, tra le persone, soprattutto tra i cittadini, che precedente-
mente avevano una conoscenza vaga o nulla sia del fenicottero che dei suoi
riomi loca]i, si ‘e diffuso, grazie alía TV e alía stampa, soprattutto gent’arra-
bia, il quale peró alíe volte viene ritenuto una creaziane poetica recente e cal-
ta. quasi da animale esotico; insomma, una trovata pubblicitaria.

Propio perché le colonie di fenicotteri sono endemiche, sebbene presenti
nel modo aleatorio sopra descritto in svariati angoli del Mediterraneo occi-
dentale (traseuriamo le coste atiantiche della Penisola Iberica>, a livello pa-
neuropeo le vicende onomastiche di quest’animale possono essere parzial-
mente paragonate a quelle di un uceello esotico, in quanto i registri alti./pres-
tigiosi delle lingue adottano quasi sempre dei cultismilfarestierisniú. Le
caratteristiche anbientali cd etologiche del fenicottero incidono peró anche
verso il basso, paiché a]la variazione geografica del]e denaminazioni locali
corrisponde una loro dilfusione circoscritta e bioccata. Si tenga a mente
quest’aneddoto narrato dal Cetti [1776: 265]:

jI fenicottero non ‘e] molto noto in Sardegna medesima [N.B.:lo soste-
neva giá Plinio!], benché esso vi esista in alcuni luogbi abbondantemente, e
in prova di cié ucciso l’anno 1775 un fenicottero nel Capo di Sassari [nel
Nord deflisola], ove i fenicotteri non capitana, non v’ebbe chi non fosse sor-
preso delluccello, e ognuno correva a vederlo quasi colla aviditá istessa, con
cui si cercava al tempo medesimo di vedere un camelo.
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In latino l’unico nome attestato (phoeni-/feni-/flnicopterus), d’altronde
conuna ceda abbondanza, ‘e infatti dotto, letterario e mutuato dal greco [An-
dré 1967: 126; Capponi 1979: 241-242]; esso, inoltre, non ‘e stato ereditato
dalle lingue roman.ze. 1 nomi romanA di fenicottero non sono quasi mal di di-
retta derivazione latina, in quanto il piú delle volte sono formazioni avvenu-
te su suolo romanzo, probabilmente in sostituzione, per calco ad esempio, di
nomi antichi locali prelatinildiálettali. Anche per il fenicottero, come per al-
tri ornitoninú, si pué dunque asserire che in genere il suo nome romanzo ‘e,
per lo meno tipologicamente, piú antico del nome latino attestato.

Paradossalmente rispetto al fatto di ayer trasmesso II nome ai latinofoni
(ealti>, i Greci antichi avevano dell’uccello una conoscenza limitata e lo con-
ferma l’unica attestazione sicura di phoinikópíeros («dalle ah rosse; alirosso»
= «fenicottero»> negli Uccelli di Aristofane [Thompson 1936/1966: 304-306;
Pollard 1977: 69].

Lo stesso fenomeno avviene in italiano, dove si ha ugualmente la diffusio-
ne di denominaziosil ricalcate su quella scientifica o straniera a seapito dei
nomi locali; attri settori lacunosi del lessicoitaliano comune/letterario aveva-
no reagito diversamente, importando localisnñ [Cortelazzo 1982]. L’italiano
letterario ha ya ya eonosciutoflammingo/flammengo, flammante, fenicottero
e piii anticamentefenicoptero efenicontero [Dizz, Battaglia, Tommaseo Belli-
ni]; ‘e senz’altro colto anche damigella dell’Indie [Manetti et atii 1767-1776,
vol.V], che si sviluppé probaibilmente sul modelo di damigella di Numidia
«specie di gru». Attualmente in italiano sufenicottero «tout eourt» prevalefe-
nicottero rosa, termine complessa ugualmente coIto come verrá tra breve di-
mostrato. Nomi dialettali (local> peeuliari esistono in Italia, oltre che nel sar-
do, soltanto in siciliano, e a causa del referente localizzato e di searsa utiitá
pratica non hanno avuto accoglienza nell’italiana comune. L’impiego esorna-
tivo moderno dell’uccello ‘e postrinasciimentale ed ‘e servito ovviamente a dif-
fondere denominazioni colte oltre che a contribuire a modificare, sempre a li-
vello colto, la percezione estetica che si ha (aveva> dell’animale,

Per la Sicilia i dizionari [Piccitto-Tropea, Vocab. sic.] o aitri lavori regis-
trano, oltre agli italianismi fenicottiru, flnicottiru, flammingu, flammanti, an-
che nandu (o nardu) di liflnestri (iett. «Ferdinando/Leonardo delle finestre»>,
náiddu di II finesá <«Leonardo delle finestre4, nandu <o nc¿rdu) di /1 fliraste-
ri («Ferdinando/Leonardo dei forestieri»>, urgananti («organista?»>. Essendo
quest’uecello un frequentatore abituate anche delle vasehe quadrate delle sa-
une, questo avunque, sia nel Cagliaritano che —oggi molla di meno— nel
Trapanese (stagnone di Marsala>, si potrebbe ipotizzare che il nome X. di li
fi nestri, attraverso una formazione catacretica banale, stia per *)( del/e vas-
che (quadrate de/le satine). In Toscana, piú precisamente nella zona della La-
guna di Orbetello, dove il fenicottero ‘e regalare soltanto da unaventina d’an-
ni e dove la memoria storica non lo registra per II passato piú lontano, é noto
soltanto fi nome italiano.
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La rinnovata fama del fenieottero sardo ne ha imposto Fimmaginc sud
materiali di informazione turistica; ma qui ci interessa il fatto che ha eontri-
buito a diffondere capillarmente 11 nome complesso italiano fenicottero rosa.

3. La denominazione italiana binomiafenicottero rosa, oggi imperante in
Sardegna, é gui da tempo utiizzata a livello <semi>scientifico. Essa non é dun-
que un regionalismo deli’italiano di Sardegna [Dettori 1993], ma un termine
dell’italiano comune; si adegua inoltre alío standard onomastico internano-
nale. Un famoso libro dello zoologo francese E.Gallet si intitola, per fare un
esempio, Les Flamants roses de Gamargue, 1949. In numerase lingue ji feni-
cottero (sia lavarietá afro-mediterraneo-asiatica e quindi anche sarda: Phoe-
nico~terus ruber roseus, sia quelia caraibica: Phoenicopterus ruber ruber) vie-
ne spesso chiamato, a partire dall’Ottocento, Jlamant rose (in francese>, fla-
men rose (in occitanico, y. F.Mistral, 1859, Mir~io: XII>, flamenco rosa (in
spagnoio>, rosyflamingo (in ingiese> eec. Queste denominazioni sintagmatiche
e sernitrasparenti, lii ya di consolidamento quali parole complesse, sono su-
bentrate/stanno subentrando sinonimicamente agli ornitonimi piú anticlii,
monolessematici, indigeni e non: flamenc (in catalano e occitanico>; dall’occ.
proviene u fr. Jlam(m)ant; dal cat. proviene lo sp. antico flamenque [Colón
1990] e sp. inodernoflamenco (da cui, a sua volta,jlamingo in portoghese 1w
glese tedesco eec.>. Questi ornitonimi semplici romanzi sono attestati per la
prima volta, secando la documentazione raccolta nei van dizz. etimologici e
non, tra tardo Medioevo e tardo Rinaseimento.

La denominazione fenicottero rosa contiene deternúnate specificazioni
cromatiche, di cui per il parlante comune ‘e ovviamente trasparente soitanto
l’epiteto rosa, mentre II sostantivo composto fenicottero nimane opaco, im-
mativato nel suo insieme. Pertanto neil ‘ornitonimo oggi piú diffuso anche in
Sardegna, che ‘e quelio italiano, il pariante troya informazioni perspicue ido-
nee a motivare o, piú correttamente sotto il profilo storico, a nimotivare se
non altro su base linguistica la denominazione complessiva. In effetti capitá-
va di sentir affermare, durante le inchieste su) cromatismo, che «II nostro fe-
nicottero [cio’equello sardo] ‘e rosa». Rispetto al referente la denominazione
eomp]essa ‘e dunque percepita come (parzialmente> iconica e vera: u fenicot-
tero ‘e detto rosa perché l’ueccllo sarebbe realmente rosa o quanto meno pre-
valentemente rosa. lii altre parole sarebbe la «colorazione rasata» della livrea
a costituire, extratinguisticamente, la caratteristica lessicogena: «infatti se ‘e
vero che le ah del volatile presentano un piumaggio cremisi [cfr. il nome gre-
co phoinikópteros; M. L.], ‘e peró u colore rosato dcgli esemplani adulti che
predomina e colpisce ndlle folte colonie che popolano lo stagno», colore che
giustificherebbe il nome difenicottero rosa neil’italiano regionale sardo [Det-
tori 1993: 228, 237].

Sotto ji profio teorico questo mutamento di prospettiva nella selezione
della caratteristica pertinente e dominante sul piano motivazionale ‘e di gran-
de interesse, in quanto ciintroduce nel vivo della formazione di uno stereoti-
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pa in sostituzione di un altro; dove stereotipo va inteso quale insieme di trat-
ti ritenuti caratteristici da una eomunitii di parlanti ovvero quale idea con-
venzionale obbligatoria che coglie caratteristiche, non necessariamente esatte
o veritiere, dei membri paradigmatici di una deterininata classe [Putnam
1987/1975: 272-277]. In concreto, obnubiiato da tempo lo stereotipo «ah-
rosso» racehiuso etimologicamente infenicottero, che peraltro soltanto le per-
sone istruite potevano conoseere, si sta assumendo uno stereotipo diverso ma
sempre trasparente, che potremmo chiamare neologicamente «corpirosa (dat
carpo rosa)». Quest’ultimo ‘e inoltre ritenuto vero (da parte del parlante co-
mune>, o comunque, da parte dello specialista linguista, piú verasimile di «ah-
rosso». Per essere corretti e persuasivi non ‘e la citazione sopra riportata [Det-
torí cit.] l’unica testimonianza al riguardo. Nei testi omitolagici moderni
otto-novecenteschi, scientifici odivulgativi, soprattutto laddove non si ricorre
o non si pateva ancora ricorrere alíe fotografie a coiori, meno manipolabili
(ma qualehe volta si usano i filtril>, abbondano (anche se non sono esclusive>
le raffigurazioni pittoriche di fenicotteri piú o meno rosati in tutte le parti del
corpo, rispondenti appunto alía d enominazione di fenicottero rosa o alíe des-
crizioni che ne esaltano la roseitá (es. emblematico un elassico dell’ornitolo-
gia, Arrigoná degil Oddi [19021). Nessuno avrebbe mal pensato di esplicitare
in didascalia, alía stregua di Magritte <cfr. i reiterati ammonimenti del pitto-
re accanto alíe raffigurazioni di pipe: «eeci n’est pas une pipe»>, che questi non
erano fenicotteri reati ma sola immagini visive che rendevano una certa idea
di fenicottero, che si legavano quindi a un’innnagine menta]e non necessaria-
mente obiettiva. Tali immagii visive e descrizioni erano infatti nate con in-
tenti docmnentari e scientifici, e quindi avrebbero dovuto essere iconiche ns-
petto aun referente reale mentre poi sano diventate iconiche rispetto al nome
del referente. Da qui l’estensione del cromatismo dad nome al referente, in
quanto, come ben aveva intuito Picasso [Gablik 1988: 135], nella coscienza
degli osservatori la rappresentazione autorevole pué asslinilare a sé l’oggetto
rappresentato. Detto altnimenti, l’evento percettivo viene inferito dat nome e
dal presunto concetto; vediaino «rosa» perché diciamo rosa e perché credia-
mo, riteniamo, di pensare «rosa»; e quel che ‘e piú grave, confondiamo i risul-
tati della condizione percettiva predeterminata con le caralteristiche dell’og-
getto fenomenologico [Dennett 1993: passim].

Tuttavia, l’aceentuazione della roseitá nelle moderne raffigurazioni a co-
ion del fenicottero ‘e dettata anche da ragioni teenico-coloristiche [cfr. Grou-
pe g 1992: 67-68], in primo luogo dalia scclta di una campitura bianca o ca-
munque chiara e neutra o di un fondale ugualmente tendente al chiaro-natu-
rale. In contrasto con questi, occorre dunque dar risalto cromatico alía
sagoma complessivamente bianchiccia dei fenicottero «rosa» anche quando
considerato individualmente e ad ah chiuse, altrimenti, ad eceezione di zam-
pe becco e contorno alare, essa tende a svanirc come il gatto di Mice (md fa-
ese de/le meraviglie). Infatti nell’innnagine riportata nell’enciclopedia Espasa-
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Calpe [XXIIIII 924, s.v. flamenco], ‘e la vegetazione quasi lussureggiante del
fondale a garantire laverosimiglianza cromatica degli uccelii.

Presentano perfettamente e senza sbavature il nuovo cromatismo stereo-
tipato del fenicottero «rosa» le raffigurazioni cuché che non hanno finatitá co-
noscitive ma soitanto convenzionalmente informative del tipo di uccelio, in-
differentemente dalla varietá di appartencnza: insegne pubblieitarie utiizzate
in luoghi adiaeenti a queili frequentati da fenicotteri, immagini semplice-
mente decorative o giocattoli smontabii, nei quali, dalia Tunisia fino al
Giappone, dalia Florida fino in Sicilia (sulle seatole di sale marino di Trapa-
ni), viene riprodatto con coloranti industriali, spesso di un rosa shocking,
cié che si ritiene debba essere II cromatismo prototipico o identificativo. In-
somma, senza diventare mostruoso ma spesso piuttosto kitseh, non ‘e il solo
rinoceronte di Dñrer [Cardona 1987: 135] a generare una tradizione plasti-
ca stereotipata.

Definimno il prototipo (Yente prototipico>, insieme con .Kleiber [1990],
come 11 miglior rappesentante convenzionale della ciasse di appartenenza, o
anche la miglior istanza di un ente, che funge da termine di paragone o da
ente aggregante per l’inclusione nella stessa classe di altre entitá. Ad esempio,
nelia nostra situazione, la roseitá, cioé la colorazione rosata, indipendente-
mente dalla sua estensione effettiva súl piumaggio, pué essere assunta come
cié che maggiormente caratterizzerebbe o terrebbe insieme la classe dei feni-
cotteri; u fenicottero sarebbe tale (eio’e fenicattero> in quanto in primo luogo
rosa; ovvero il vero fenicottero sarebbe rosa; o anche, quando un fenicottero
‘e rosa, sarebbe «piú fenicottero» di un altro. E’ stato usato u condizionale in
quanto ritengo che il «fenicottero rosa» sia uno stereotipo, costruito su di una
prototipicitis cromatica arbitraria o, meglio, culturalmente determinata (y. o] -

tre). Si pué anche parlare di radicalizzazione eroinatica [jWyler 1992: 89
sgg.], vate a dire di riduzione convenzionale dei cromonimi appiicabili al
nome di cciiienti, come quando in ingiese si dice white coifee letí. «calfé bian-
Co» per «caffé maechiato (col latte>», che ‘e in realtá color beige e non bianco.
Come risultato di un processo analogo di radicalizzazione, II fenicottero sará
qualificato come rosa, anche quando/anche se non ‘e rosa, o quando lo ‘e
poco, o quando lo ‘e occasionalmente.

‘1. L’epiteto «rosa» ‘e relativamente recente nelle denominazioni non latine
o anche in quelle latine scientifiche de] fenicoltero mediterraneo. Per que] che
ci ‘e dato di sapere compare presso ti Cetti [1776], ma indipendentemente dal-
ia rivoluzione tassononiica linneana che nelle nomenciature relative al regno
naturale ha imposto binomi nontnali (per «genere» + «speeie»>. Ii fenicottero
(occorre aggiungere: generico> ha ricevuto una denominazione scientifica an-
che nel sistema linneano. Essa ‘e composta del nome classico Phoenicopterus
(degli scrittori latini soprattutto, antiquorum, che tramandano ti nome; tra
piú noti Plinio, Marziaile, Apicio) e dell’aggettivo ruben Complessivamnente,
dunque, nel nome scientifieo linneano Phoenicopterus ruber u «rosso» compa-
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re due volte. Linneo [1758/1894] aveva peré della diffusione mondiale, ma
soprattutto europea del fenicottero una visione alquanto distorta, nonostante

lavori da Tui eonosciuti dello zurighese Gesner [ed. 1604] o, successivi, del
bolognese Aldrovandi [1599-1603] che si occupano appunto anche del feni-
cottero mediterraneo. E’ peré quasi certo che Linneo non avesse conoscenza
diretta del volatile, ma soltanto mediata, attraverso le fonti utilizzate. Molte di
queste si riferivano al fenicottero caraibico, ma citavano a loro volta anche le
menzioni classiche relative a quello mediterraneo, producendo una notevole
confusione sia descrittiva che referenziale. Linneo sostiene pertanto che 11

Phoenicopterus ruber, remigibus primoribus nigris [.1 habitat in ASti-
ca, America, rarius in Europa. [corsivo ufiol

Quest’opinione era condivisa da contemporanei:

Abita quest’Uccello nellAmerica, ed ailcune volte si ‘e veduto in Francia

nei lidi meridionail. [Manettietalii 1767-1776, y]

Ulisse Mdrovandi [1599-1603, III: 319 sgg.] sapeva invece non soltanto
del fenicottero di Provenza, come pure Gesner, ma persino del fenicottero
sardo:

auis pictura [...] ex Sardinia miLi missa est, vbi Fianiingo vulgo nonii-
natur,

doveflamingo ‘e peré vocabolo italiano e non sardo. Le notizie povere sul-
la diffusione del fenicottero europeo sarebbero dovute, a parere di Míen
[1956: 50-51], alía diminuzione o comunque searsitá della specie nei secali
XVI-XVIJ. Infatti nel 1774 1‘inglese Goldsmith sosteneva che

Tliis extraordinary bird is now chiefly found in Ainerica; but it was once
known on alí Ihe coasts of Europe [dadove si sarebbe ritirato in zone meno
abitate a causa dell’eccessiva predazione da parte delluomo]. [in Allen
1956: 50]

In effetti nel Settecento, a livelio europeo, aveva maggiorc notorietá anche
selentifica II fenicottero americano caraiibico [AJien 19561, conosciuto fuu dat
primi decenni delle grandi seoperte geografiehe (cfr. la denominazione damí-
gella dell’Indie in Manetti et alii [1767-1776, ‘7]>. Giá nel ~500 sostiene Ogil-
ye [1986: 73,11 fenicottero caraibico (aggi Phoenicapterus ruber ruber) ‘eme-
gua conosciuto della varietá europea (Phoenicopterus ruber roseus). ll feni-
cottero caraibico ‘e diventato subito rinnomato sia per la sua livrea
interamente rosscggiante, la piii vistosa ali’interno del proprio ordine, sia per
la sua altezza che lo colioca al secondo posta Ira tutti i fenicotteri(di> noti. 11
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vistoso piumaggio del fenicottero mesoarnericanoe le foltissirne colonie in cui
vive vengonoriportate in descrizioni che fauno il giro del mondo e che lo fan-
no diventare uno degli oggetti ricercati per le collezioni naturalistiche e uno
degli ospiti pijí ambiti, anzi richiami, dei giardini zoologici.

111 primo viaggiatore a descrivere con precisione i fenicattcri dei Caraibi pare
essere stato John Sparke, fi quale Ii vide nel 1565 sulle coste orientali dell’o-
diema florida (infatti attuálimente questo fenicottero ‘e simbolo della florida, e
piú precisamente —come dimostrano i film U ambientati— di Miami>:

the Flamengo [...]having ah redde fethers, and long redde legges like a
Heme [~«airone»], a necke according to the bilí redde, whereof the upper
nebbe hangeth an inche over the nether. [Sparke; in Míen 1956: 39]

Si sostiene inoltre fiflamingos 1975: 66] che anche la descrizione,
nell’importante Historia di Bernal Díaz del Castillo, di un colorato uceelio
acquatico visto agli inizi del Cinquecento neila laguna circondante la stupe-
facente cittá di Tenochtitlan (Messico>, potesse riferirsi al fenicottero meso-
americano:

In un grande stagno si vedevano strani uccelli dalle zampe molto lunghe
e con tutto il carpo rosso; non ricordo come li cldannvano, ma a Cuba Ii
chiamano ipiris; erano i pié curiosi, ma di uccelli acquatici ce n’erano mol-
tissimi. [Díazdel Castillo 1991: 166].

Non fu peré soltanto Linneo, insieme con altri, a laseiarsi abbagliare dat-
la bellezza del fenicottero caraibico. 1-fo potuto constatare e dimostrare [LÓ-
rinczi 1 996a] che sono appunto i resoconti dei viaggiatori dei mañ esotici a
fornire fi modelo testua]e e cromatico anche per una immagine seltecentesca
rosseggiante del fenicottero sardo [Cetti 1776]; la descrizione del Cetti diven-
terá a sua volta famosa e imitata dalí ‘Ottocento in avant.i, nonostante i dati
empiñci contraddicano vistosamente la metafora impropria:

Mirando la mattina da Cagliari verso gli stagni, a chi par di vedere in
quelle acque un argine di mattoni, chi crede ravvisarvi una grandissima
quantitá di foghie galleggianti; e non sono altro se non i fenicntteri, che vi
stanno iii fila, e cagionan l’illusione colle loro rosee ah. Di pié bel colore non
simbellelto mal l’aurora, n’e splendettero i roseti di Pesto, quanto sono va-
glie le ale del fenicottero. Le penne maestre [=remiganti]sono nere, ma alíe
nere sono sovrapposte in pié ordini lepiunie di rosa, ma di rosa la pié acce-
Sa, e pié viva, e nella maggior frescura.

Quello che considero il modello dell ‘imniagine cettiana argine di mattoni
(ovviamente rossi> ‘e presente nei resoconti di quel famoso avventuriero mez-
za pirata che fu nel Seicento William Dampier:
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Quand ces oiseaux sont en troupe prés dun lac, & qu’on les voit de demi
mille; jIs paroissent comme une muraille de Ñique, leur plumage étant de la
cauleur tune brique rouge nouveílement faite. [1697/1723,’7: 93-94]

La consacrazione definitiva dell’aggettivo roseus non piú soitanto nelle
descrizioni ma nel nome scientifico del fcnicottero di tipo mediterraneo pro-
viene, del tutto indipendenteinente dat Cetti questa volta, dalIa celeberrima
Zoographia di Peter Simon Pallas [1811,11: 207]. Lo studioso tedesco, cer-
tamente in contrapposizione con la denontnazione di Linneo che andava
adattata, piegata al tipo di uccello osservato sul Mar Caspio (che ‘e della stes-
sa varietá di quello sardo, dunque mediterraneo>, conia Phoenicopterus ro-
seus in quanto anche a suo parere sarebbe piuttosto alis roseis. Un secolo piú
tardí Arrigoni degli Oddi [1902], in riferimenta al fenicottero mediterraneo,
dará esplicitamente la preferenza al nome coniato e usato da Pallas.

Com”e noto, anche gli zoonimi scientifici di ascendenza linneana, pur do-
vendo essere arbitran, univoci evalidi soltanto tassonontcamente, contengo-
no spesso clementi descrittivi (della diinensione, del cromatismo ccc.> para-
gonabili a quelil che compaiono nel nomi di tradizione popolare. Ma secan-
do i principi tassonomici linneani, come si diceva, il nome specifica dovrebbe
soltanto designare (indicare e classificare) la specie e non caratterizzarla. Per-
cié per certi zoonimi colti i cronionimi utilizzati hanno, appunto, funzione
semplicemente o preválentemente distintiva visto che. II colore evocato, nel
cromatismo compiessivo delI’animále, ‘e meno che significativo e pertanto
poco percepibile con gli occhi (lo si pué notare saltant.o a distanza ravvcrna-
tache raramente ‘e quella dell’osservatore spontaneo). Rimanendo nell’aiinbi-
to del cromonimo discusso (roseo/rosa), questo ‘e il caso ad es. del cosiddctto
gabbiano roseo (Larus genei), non tenuto distinto nelle tassanomie papolari
(anche sarde) dad gabbiano comune o dal gabbiano reale eec. ll gabbiano ro-
seo presenta, oltre agli a]tri caratteri esclusivi, una macehia rosata, poco vis-
tosa, tra petto e ventre, ma soltanto nel periodo riproduttivo. Questo per dire
che in linea di massima la base naturale, extraiinguistica, nell’uso tassonomi-
co scientifico o colto del singolo eromonimo non ‘e né rigidamente predeter-
minata né necessariamcnte coincidente con queDa degli nsj tradizionali; e che
sulla sola base della comparsa di un cromanimo nel nome scientifico (o col-
to) non si pué decidere se ji cromanimo disponga, oltre alía funzione tasso-
namica, primaria, anche di una funzione veramente iconica.

Riassumerei dicendo che il ventaglio cromatico e cromonimico scientifico,
o eomunque coito, ‘e moita pum esteso e articolato di quello popolare, per ay-
vie e alíevolte maggiori esigenze distintive e non necessariamente per ragio-
ni descrittive o mimetiche. Ma aggiungerei che vanno tenute in debita consi-
derazione, pcr i eromonimi, i valori stilistiei (culturali, estetizzanti ccc. come
nel caso del rosa) o phu in generale i giudizi di valore implicati [Grossmann
1988: 36] anche in funzione delle intenzioni comunicative del locutore (iro-
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niche, seherzose, affettuose ccc.>; intenziani che sud piano del puro significato
fauno comparire i tratti semantici pragmatici (situazionali>.

Al significato del cromonimo rosa, senza ulteriori specificazioni, si associa
generalmente un alto tasso di «gradevolezza», esplicitabile mediante tratti
quaii «tenera», «femmineo/femminile», «sano e belio», «non selvatico», «non
violento» e simili [Kristol 1978]. 11 rosa pué essere visto come un rosso addo-
mesticato o «minore», ovvero docile, mansueto, incivilito, ma anche raffinato,
pittorico, sentimentale, «pallido», giocoso, grazioso, insoinma piacevoimente
emozianante. Molti di questi tratti semantici aggiuntivi (connotativi> appar-
tengono a un retaggio culturale particolare e recente. Le tinte chiare, smor-
zate (insáture> sano distintive infatti della visione cromatica settecentesea:

Dans sa vision scientifique comme dans sa conception architecturale, le
xx’uie siécle tend á blanchir l’univers des couleurs. [Couleurs1990: 685]

Cié ‘e in parte dovuto aili’invasione, favorita dalle nuove concezioni arclvii-
tettoniche, della luce naturale esterna, solare, luminositá che diluisce e rende
sfumate letinte forti e che al contempa miscida i colon.

Ma la mescolanza ‘e anche di tipo psicalogico, come teorizzato da Goethe
[Farbenle/ire, 1810]: la sfumatura particolare pué risuitare dalla commistio-
ne del colore reate con le emozioni che suscita nella soggettivitá osservante e
partecipante. E dunque se ji colore descrive veramente, descrive non soltanto
l’oggetto contemplato, ma iimnplicitamente anche le valutazioni estetiehe dell’os-
servatore, la sua soggettivitá. Se vice versa ‘e la soggettivitá, il cosiddetto «gus-
la», soprattutto se consolidato, a guidare l’osservazione o la descrizione, si de-
terminen la focalizzazione di quel carattere, di quel dettaglio, che é risponden-
te a talesoggettivitá. Secondo i canoni paesaggistico-ietterari dcll’epoca lo stato
d’animo deve, piú in generale, trovare II suo equivalentenella natura. La rosei-
ficazione ha quindi ache fare con l’idea pib ampia di «paesaggio», alía ciii base,
come si sostiene in Quauni [1994: 10] citando Cosgrove [1990],

c’é un atteggianuiento ideologico basato sulla distinzione fra insider e out-
sider, tra chi II paesaggio lo produce elo vive quotidianamente ma non lo mi-
conosce come tale (per esempio II contadino> e chi invece lo guarda da lan-
tano, dall’estemo con un apprezzamente estetico (II bel paesaggio) 1...].

II fenicottero «rosa» ‘e percié un prodotla paradossale della visione pae-
saggistica, che prende le distanze (effettive ma non psicologiche) dali’ambien-
te circondante, e insieme della curiositá e della passione scientifiche invaden-
ti i punti pum nascosti (voyeurismo scientifico!>; ‘e un oggetto creato da chi
contempla estasiato dalle vette e al contempo osserva con la lente di ingran-
dimento; e seorge emozionato, in cié che ‘e alía portata di tutti (II rosso e II
bianco>, realtá insospettate (il rosa>.
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E’ un episodio poco noto e di nessun’importanza sud piano onomastico
che il primo a qualificare come «rosa» un fenicattero sia stato ji francese
BBrr’ere nel 1745 [Bnffon 1877], in relazione a fenieotteri del Senegal, che
dovevano essere queili nani[Phoeniconaiasminor), pum coloriti del Ph.roseus.
Tale aggettivazione ‘e tuttavia un ulteriore elemento a favore dell’origine ro-
cocó della roseificazione del fenicottero.

Nello seenario di derivazione rococó II fenicottero «rosa» si incastra a me-
raviglia anche in virtá della sua figura curvilinea, delie suc «forme splendide
e assurde» [Zoologia 1960: fig.201 9]. Esso in effetti potrebbe essere chiamato
ad incarnare l’ideale estetico dell’epoea, in conformitá col fatto che la curva a
5 era da considerarsi, secondo la definizione del pittore ingíese William lío-
garth (1697-1764> «curva della bellezza» [cit. in Coati 1978: 121. 11 eolo si-
nuoso del volatile (che nei bestiari medioevaili era esaltala in contesti terato-
logici [ms. Ashinole 1511, see. XII-XIII, Bibí. bodleiana di Oxford, miniatu-
ra sulla creazione divina degli uecelli], le zampe lunghissime e fmi, la sua
silhouette asimmetrica, II becco grottesco, vanno a costituire i’emblcma dci
giardini zoologici (sviluppi a loro volta dei giardini barocchi>: i fenicotteri, a
mo’ di richiamo pubbiicitario, sono per lo pum collocati all’ingresso.

Un’ultima annatazione a margine del nome scientifico del fenicottero.
Successivamente a Pallas, quando il fenicottero caraibico e quello mediterra-
neo eec. vengono classificati come due subspecie parallele (varietá), le deno-
niinazioni diventano trinomie, rispettivamente Phoenicopterus ruber ruber e
Phoenicopterus ruher roseus. Sull’esempio di Pallas le denominazioni “valga-
ri” semidottc otlacentesche e successive sono binomie: fenicottero rosa, ¡la-
mant rose eec. di cui si diceva.

5. Che il fenicottero “rosa” sia una creazione, un iconema, del Settecento
e del gusto croinatico rococó, lo dimostrano mirabilmente alcune opere d’ar-
te ad argomento naturalistica del periodo tardo barocco. Ci si aspetterebbe
che, al pan degli studiosi naturalisti entusiasti della seoperta del fenicottero
dci Caraibi e della sua fiammeggiante livrea, anche gli artisti naturalisti in-
tenti a d ipingere la fauna del Nuovo Mondo ci abbiano lasciato qualehe sua
raffigurazione. Nc esistono di dimensioni piccole e in posizioni nuarginali,
mentre posso fornire una documentazione di tipo diverso.

Iniziamo da un quadro, custodito al Musée de la Chasse el de la Nature di
Parigi, dell’innovativo pitlare naturalistico A.F.Desportes (1661-1743). Al
qímadro ‘e stato attribuito u titolo, suppongo convenzmonalc, Uccel/i esotici e
tatú (=armadilio>. Al centro del dipinto, ombreggiato da un banano canco di
fnutta, si erge un fenicottero altezzoso di un bianca candido e dalle ah rosso
fiamma appena appena spiegate. E’ circondato da altri animalí del Nuovo e
del Nuovissimo Mondo, quali il tatú e il casuario, tutti conla testa cío «sguar-
do» nivalti verso di iui. Tau atteggiarnenti rivelano clilaramente 1‘importanza
accordata dal pittore al fenicottero, anche se solitamente gli animali sirnbolo
del Nuovo Mondo erano ahora l’arrnadillo a u pappagaflo. Ma neppure i pa-
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esaggi di flesportes sono neutrali; essi non sono mere giustapposizioni di og-
getti o composizioni cstetizzanti, ma, come ebbc a dire Corot, si reggono su
valori [Enciclopedia Treccani, s.v. Desportesj? Si pué ritenere che II fenicotte-
ro di Desportes eoncii le due concezioni coeve dell’identitá e della diversitá
faunistica Ira Vecehio e Nuovo Mondo, fungendo da legame conoscitivo e
creando un senso di familiaritá. Che cos’é il fenicottero europeo, in particola-
re quello «francese» (della Camargue) se non una pallida replica di quello ca-
raibica? Replica bianca come II giglio, anA come il giglio di Francia. Che
cos”e, dunque, il nostro fenicottero se non una cerniera ira II Vecehio e iJ
Nuova Mondo, ragione per ciii merita un posla centrale e rappresentativo in
un quadro dagli evidenti sottintesi simhoiici? Che cos”e che rappresenta pUm
precisamente, se non la Francia coliocata al centro di tutti i continenti?

Esposto nella Sala del Corpo Diplomatico del Palazzo Reate di Napoii si
troya un grande arazzo di Gobeiins, di Louis Ovis de la Tour (morto nel
1735> su cartone di Charles Le Brun, arazzo realizzato tra il 1703-1712 e in-
titolato Á/legoria de//’aria, in onore di Luigi XIV di Francia. La cornice ‘e
composta prevalentemente da strumenti aerofoni. Nel quarto inferiore di si-
nistra dell’arazzo vengono raffigurati uccelli quali II tucano, il fenicottero, iii
cigno, il pavone e il taechino; pum in alto, un pappagailio ara bianco. 1 criteri
che guidano la categorizzazione di questi ucceili sono quindi i’esatismo (in
fattispecie l’origine americana del tucano, tacchino e pappagallo> e la funzmo-
nc esornativa (rappresentata soprattutto dat cigno e dat pavone, uceelli deco-
rativi per eccellenza). Tale duplice griglia definisce pertanto anche il fenicot-
tero, che qui ‘e ugualmente bianco e con le ah rosse di cui spuntano le parti
corrispondenti ni due carpi (=nostri polsi>. Anche qui II fenicottero raffigura-
to non ‘e quindi la varietá caraibica ma quella del Vecehio Mondo.

Retrocediamo ancora nel tempo. Sostiene Alíen [1956: 4] che dalIa fine
deil’Impero romano d’Occidente fino alía seaperta dell’Ameñca l’Europa
sembra dimenticare l’esistenza dci fenicotteri. L’ornitologo americano non
poteva sapere che ‘e invece proprio II tardo Medioevo romanzo a fornire il
nome volgare di pum antica attestazione, vale a direflamenque per lo spagno-
lo, che ‘e peré, com’é noto, un catalanismo, dali’aggettivo catalano flamenc
usala come ornitonimo. La parola catalanaflamenc deriva, come indicano
dizionari ctimologici [Wartburg, FEWJ, seppur con qualehe dubbio [Coro-
minas, DGELGJ, dad lat. flamma + II produttivo suffiso enc di origine germa-
nmca.

11 sostantivo flamenque, antenato in spagnolo del pUm moderno flamenco,
compare nel Libro del Caua/lero et del Escudero di Don Juan Manuel (XIII-
XIV see.> [Colón 1990]. In quest’operaflamenque viene inserito nel contesto
delle

anes que son cacadas et non caqan, asi commo gamas et cisnes et flamen-
ques.
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L’attestazione ci indica immediatamente in quale ambito vanno ricercate
le mi gliori conoscenze medioevati sui fenicotteri. Risulta evidente che sano
cacciatori aristocratmci se non gli unid —in quanto le popolazioni rurati loca-
li non potevano certamente ignorare la presenza dei fenicotteri— comunque
Ira i migliori conoscitori di questi uecelli, facenti parte della riccliissima avi-
fauna dei territori di caccia patudosm.

Ma oltre alíe attestazioni linguistiche, queste ed altre di eui si parlerá an-
cora, il Medioevo ci restituisce anche poche ma significative immagini. 11 cro-
matismo dei voíatili ‘e prevalentemente bianco con quailche macchia rosa-ros-
siccia. Descriveré la miniatura che presenta meno probiemi, fi cui contesto
pUm ampio ‘e sempre quela venatorio-aristocratico.

Nel codice vaticano del De arte venandicum avibus di federica 11<11 mcta
del sec. Xlii>, splendidamente e riccamente miniato, ‘e raffigurata una specie
di oca bianca dalle lunghe zampe rosse immerse nell’acqua, ucceilo etichetta-
to successivamente come phoenicopterus. 11 becco rosso ‘e curvo, u contorno
alare e parte della sehiena sono rossicci. Ii contesto, anche pittorico, ‘e ovvia-
mente quello dcgli uccelii acquatici, che si troyano in grande varietii e quan-
titá disseminati lungo due corsi d’acqua sovrapposti. Secando II commento
alíe nuiniature dell’edizione consultata [1991: 265], il femtcottero insieme con
altri uccelli (cormnorana, clujurlo maggiore, cigna> ‘e esempia di uccelli la cui
«statura rende impossibile impravvisi scarti durante il yola».

Ii contesto venatorio per la ¡nenzione del fenicottero sembra essere una
costante nella letteratura (di ambientazione> catalana. Possiama ricardare
Despuig [1557: sesto dialogo]:

Fabio: Infinitfsims [uccellida cacciare alIo scoppietto a all’arco vi sano
nelle lagune e negli stagni di Tortosa ...]; és una altra Iletania no menor que
la passada, la dels nams que tenen: allí y á primerament signes, flainenchs,
fotjes, [.1.

e Vicente Blasco llxiiiez, Cañas y barro [1902, cap.6]; in quest’ultima ope-
ra u fenicottero pum che semplice setvaggina ‘e un potenziale trofeo di caccia,
dunque una preda preziasa.

Invece per la pum antica attestazione di flamenc come aggettivo in catala-
no, e non gui come ornitanimo, si usa citare questa brano della cronaca tre-
centesca di D’Esclot (che io riprendo dalIa trad. it. ottocentesca pubblicata in
Cronache [1984]>:

Questa re dAragona, don Giacomo, fu il pum bell’uoma del mondo; ave-
va bello incarnata vermiglio e blanco [che,si badi, carrisponde a molí gran
cara e vermella efiamencha], enaso lungo e diritto e bei denti eocclui negri,
e capegli biondi come fila doro e lungo callo e belle mani e dita affusate.
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Se questo re d’Aragona era u piú beli’uomo del mondo, la danzelia so-
prannominata Flamenca, eroina deil’amonima romanzo medievale pro-
venzale del Duecento, era la pum bella donna del mondo: il viva e fresca ca-
lorito del viso, u colon vivi che vi fiammeggiano, cioé si accendona e si
spengono incessantemente, la capigliatura lucente e chiara come Poro pUm
fino, le valgono il sopranome giá familiare, adolescenziale, di flamenca.
Vi sano malti indizi coloristici per considerare u soprannome Flamenca
come descnittiva cromatico del volta e dell’indole del personaggio e non
come encorionimo. flamenca ‘e quindi un soprannome che significherebbe,
a mio avvisa, piuttosto «la fiammeggiante» (cfr. anche U noine italiano rm-
nascimentale Fiammetta), la donna bella per antonomasia, e non «la fiam-
minga» come riteneva invece Spitzer [1936: 97-98]. Che pum ampiamente,
al di lá di questo singolo nome, nel romanzo F/amenca daminina il rosso
e il bianca, e in genere le tinte solari, ‘e stato dinuostrata pUm recentemente
[Games 1988]. Sul viso, la mescolanza del rosso e del bianca indica, se-
cando canoni antichi, un temperamento sanguigno, vivace e un buono sta-
to di sahute, quindi beliezza. Le belle dame medioevali non solo hanno un
incarnata che rivaleggi con le flor de rose, flor de lis, ma pure bouke ver-
mci/le, blanke denture, blankes mains, bel ongle sanguin [nelJeu de la Feui-
l/¿e di Adam de la Halle; Ribard 1984: 44 sgg.]. L’icanagrafia rafforza lo
stereotipo ietterario: una delle preziose miniature a saggetto vegeta]e con-
tenute nel taccuino di fine ‘300 denominato Theatrum sanitatis (custodita
alía biblioteca Casanatense di Roma>, raffigura un rigoglioso cespuglio di
rose (Roxe) rasse e bianche e due giovani dame bionde, di ciii una, dal
capa ornato di una corona di rose rosse e bianche, nc intreccia un’altra
<presumibilmente per la campagna> alternando di nuovo le rosse con le
bianche /11 Fiore 1992: 428].

Tornando all’omitonimo cat. flamenc, registrata in contesti venatari, e te-
nendo presente il canone estetica aristocratico sapra illustrato, possiamo dar
ragione a Corominas [DCELGJ quando intuisce che «un derivado *flame&
no es improbable que significara de “color de llama”, pero no es probable
como denominación popular». Non dabbiamo, infatti, considerarlo name po-
palare, ma creazione calta, cortese, rispandentea un icanema «bianca-rasso».
D’ altronde 1 nami veramente popolari catalani per «fenicoltero» non manea-
no, anche se attestati in epoche moderne: oce// de l§4/bufera, l’uceella dello
stagno per eccellenza (a Valencia>, bragat [Blasco Ibáñez, Cañas y barro,
cap.6>, álic roig «aquila [?] rassa» (roig «rossa tendente al giallo», dunque
«rosso fiamma»).

II significato etimolagico «fiammeggiante» di flamenc ‘e ben evidente per
gii studiasi e scrittori umanisti. Rabelais ad es., che avrá vista u fenicattero
dalle parti di Montpeilier e che percié ci farnisce l’attestazione pum antica
(1534> del nome francese mutuata dall’occ., casi serive (Gargantua et Pan-
tagrue/ IV, 41; si utilizza anche la trad. it. Einaudi [1953]>:
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arrivó un grande, grassa, grasso e grigio porcello, con delle ah lunghe e
vaste come le ah di un mulino a vento. Ed era II suo pelo [recte:piumaggio,
pennage, cioé sola le ah del porcella] d’un rasso acceso, come quello di un
fenicottero che in Linguadoca si chiama Flammante [pennagerouge crainol-
si, camine est cdiii d’un phoenicoptere, <¡iii en Languedoc est appeléflam-
man1].

6. Dci due nomi sardi per «fenicattera», mang¿ni va incluso, secando
suggerimenti di Max Leapold ‘Wagner [DES, s.vv. margóne, mc~nga] nelí‘in-
sieme dei nami di ucceili acquatici inizianti per meng-, marg- (var. ma/g-), pri-
mnari o derivati (come appunto mangóni, con suffisso accrescitivo/spregiativa
non pum separabile> e ricondotto a MERGUS «smergo» (da MERGO, -ERE
«immergere, affondare, ccc.»>. L’ornitanima si apphica metaforicamente a
persone, soprattutto a ragazzi, che sano non sola alte e dalle ganftc lunghe,
ma anche un po’ sgraziate, impacciate nei mavimenti (e non elegantemente
«síanciate» [Dettari 1993: 217]>; cfr. anche rdtts’ ‘e mangóni! «ma guarda che
spilungone!». Quest’impiego trasiato ‘e mnativato dalia deambulaziane lenta
del fenicottero, quando le lunghe zampe si piegana come bacchette che si
stanna spezzando. Usa del tutta simile in Provenza, a Marsiglia, dove di una
persona alta e magra si dicc(va> che ‘e un longflamant [Rolland 1879: 382].
Anche una persona che ha persa una gamba potrá essere chiamata in sardo
mangóni, in quanto l’uccella in posizione di riposa poggia su di una sola
zampa.

7. L’arnitamtmo sintagmatico e complesso (non separabile> (sa) ~ent ‘a-
¡‘rUbia, f., lett. «(la> gente rossa», ‘e, a differenza dat precedente, un rara col-
lettiva sing. e merita pertanta un’attenzionc particolare. Génti, dall’it. gente,
facalizza e rappresenta il carattere fartemente gregario dell‘animate, il quate
pué convivere con centinaia o mighiaia di suai consimili. Per ara dunque as-
suiniamo che il suo significato coincide con quello nucleare (core meaning,
potential rneaning [Nida 1994: 132]> equivalente a «gruppo, maltitudine di
umani». Génti sarebbe in questa caso un nomen absolutum (eioé diretta, che
mmra all’essenza, al duratura>, per usare le utilissime distinzioni anche termi-
nologiche stabilite dall’umanista spagnolo Vives e riproposte da Coseriu
[1971/1977] e da altri dopo di lui. Ma se il tratto «collettivitá» ‘e iconico ns-
petta al referente callettiva, perché tale coliettivitá ‘e paragonata a un gruppo
umano? Perché invece non viene chiamata «gregge (che pascola>» come ave-
va fatto lo Spano [1861: 379]? Che cosa dá fondamenta a questa metafora?
Qual ‘e la sua vera motivaziane? Verso qualecancetto costituisce questo nome
e il suo significato una «scorciataia» [Alinei 1984: 43; 1994: 211]? Ci potreb-
be aiutare neila ricerca della spiegazione, come raceomandana gli etimalagi-
sti postgilliéraniani, un’indagine candotta all’interna del geosinonimi che ci
sveli un’e’ventuale immagine arcaica comune [cfr. Guiraud 1982: 26], avvero
un protasemantismo. Ma, come abbiamo vista, l’altro nome sardo del feni-
cottero ‘e morfologicamente diverso e inoltre vaga, parzialmente opaco, sud
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piano motivazianale. Possiamo allargare i’area della ricerca e rivalgerci agli
ornitonimi oce./fr. o cat./sp. giá menzionati, che peré essendo tipologica-
mente ancara diversi non ci soccorrono. Di queili siciiani ci sará di aiuto X.
di /ifurasteri, che comprende «umana» ma anche «straniero». Mancando altri
nomi popolari europei di fenicottera, per campiere lo spogiio semasuologuco
dobbiamo volgere la nostra attenAone agii altri continenti.

Secondo la testimonianza di Brehm [1870: 807], II quale riprende anche
un’attra del geagrafo Alexander von Humboidt, neilo Sri Lanka e nell’Ame-
rica del Sud (nella regione del delta dell’Orinoeo> i fenicatteri erano chiama-
ti (in traduzione>, rispettivamente, «uceelli soldati inglesi» e «uccelli soldati»;
neil’ultima situazione, quando gli uccelli si avvicinayana in yola all’abitata,
venivano considerati alía stregua di un esercito invasore e suscitavano panica
tra la popoiaziane. Anche qui, seguenda Mmci [1984: 36-37], si deve partire
dalia realtá extraJinguistica e misurare u dati linguistici su di essa. in nuoltis-
sime descrizioni di colanie di fenicotteri —e le citazioni sarebbera trappe ma
pure superflue vistala possibiitá della verifica aculare— si ripete II topos del-
la comparazione o metafora marziale. Cié che it nome del fenicattero singa-
lese contiene in piú rispetto a quella sudamericana, sempre secondo la ver-
sione di Brehm, ‘e un eromonima occulto, implicato in «soldato inglese»; il so-
prannome del «soldier of the British army» ‘e infatti red-coat «giubba rossa».
E’ chiaro, peré, che l’arnitanimo non ‘e stata creata durante il peñado cola-
niale; esso pué castituire la variante «aggiornata», nealogica, di un nome pre-
cedente dat significante/significato similari (mettiamo *«uccello + soldato/ne-
mico/straniero + rasso»>. Tale processa di rimativazione, che qui si pué sol-
tanto ipotizzare in mancanza di materiaili pUm areaici, patrebbe formare la
versuane diciamo secolare delle eyoluzioni motivazionali studiate da Alinei
[1984] per una nutrita serie di zoonimi parentelari (che canservana le tracce
nominali di arcaiche credenze o relazioni tatemiche>.

«Quanda un calare vivace risalta nel grigiare, l’attenziane deil’osservata-
re si svegiia: sta succedendo qualcosa di importante, di rita/e.» Questa consta-
tazione di Tarnay [1981: 91] riguarda quei colon che sano universalmente
dei potenti focatizzatari come, appunto, it rosso; senza sforzature patrebbe
essere adattata al nastro caso anche invertendane t’ardine sintattico: se t’as-
servatore pensa che stia succedendo/per succedere qualcosa (nella fattispecie
un evento bellica> ‘e perché il colare che ha natato ‘e un calare vmvace.

Una terza testimamúanza della «bellicositá» che pué camparire a nel nu-
cleo semantico dcl name del fenicottera, o come tralto assaciativo nivelato da
particolari cantesti, ‘e un raccanta raccolla da Tornay [1981: 95] presso una
popolazione deil’Etiopia meridionale. tu una visione aninica premonitrice
avuta da un indavina nyangantam durante una situazione di conflitto, emer-
gevano queste indicazioni (si nati che gli arnitonimi vengona usati al pl.>:
«Andate sulla pista di guerra. Che le Cicogne uceidana un topo nera, i Feni-
cotteñ un dilt-dik [specie di antilape piccalal ».
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Cié che i significati dei due nomi di fenicottero (asiatico e sudamericano>
hanno in comune con quella del sarda ffent ‘arnibia ‘e il tratta «maltitudine» e
«umana», mentre per ora rimane lora esclusivo il tratto «dalle intenzioni,
dall’aspetto bellicasi». Inoltre uno di essi passiede come implicito il tratta
«rosso», che ‘e invece esplicita nel nome camplesso sardo. Basterebbero questi
raffronti per ridefinire II significato di gent‘arrúbia in base ai significati di «ar-
mata» degli altri due ornitanimi; diamo percié a génti non pUm u. valore di no-
men abso/utum, ma quello di nomen adiectum, che designa un ruolo, una fun-
zione, un qualcosa insomma di acquisita e di saliente: un agentivo nel nastro
caso. In italiano antico (e il nostra aritonimo sarda certamente non ‘e recen-
te> gente dispone praprio del significata richiesla dalia struttura semantica
che stiama mettendo a nudo: «milizia, truppe» (gente da piede «fanteria», gen-
te da cava//o «cavalleria»>.

Pertanta, a questa punta, gent ‘arrúbia non andrebbe pum tradotta con
gente rossa ma con esercito rosso o sin~Úhi. L’interpretaziane in chiave mar-
ziale risolve, sebbene per ora soltanto in modo pravvisario, anche it proble-
ma, riel nostro ornitonimo sardo, del valore del cromonimo arrúbuu. Come
per nitre tanalitá, anche entra il ROSSO (macrorasso, rosso ampio, generi-
ca, includente tutte le sfumature, dad rossa cupo al rosa) sono te sfumature
foeali, sature, che si associaimo di norma all’»energieo» e simili. Siccame sul
piano extralinguistica il rosso, come si sa, ‘e il colore del sangue e del fuoco,
dalia famiglia di associazioni lessicali che l’aggettivo rosso instaura intorna
a sé emergano i tratti ricorrenti «movimenta/dinamismo» e «pericola/ag-
gressiane» [Wyler 1992: 153 sgg.]. Percié u ROSSO delle divise militan e di
altri abbigíiamenti ideati per ineutere rispetta, timare eec., ‘e specifieamente
«rosso» e non «rosa»: «colar ruber militiae signum» [Aldrovandi 1599-1606,
s.v. De phoenicopíeroj Se dunque in alcune culture distanti Ira di loro, per
designare gli stormi di fenicotteri si nicorre alía metafara marziale secondo
le lessicalizzazioni menzionate, sará per la duplice ragiane che da un lato la
tonalitá rassa ‘e percepita nell’area ristretta della sfumatura facale (ampia-
mente presente nel piumaggio alare>, da un altro lato perché la sfumatura
compatibile con imn’ipostasi aggressiva a supposta tale (cui carrisponde un
nomen adiectum) ‘e il «rossa» e non il «rosa». Costituisce soitanto una va-
riazione sud tema della «aggressivitá» la comparsa e i’esplicitaziane della
«xenitá», come dimostrata dat name siciliano X. di /i furasteri. E, origina-
riamente, sará stato per implicazioni semantiche del genere (negative>, e
non per gioia came vuole Pilia [1994: 102] ma nemmena per dare il ben-
venuto, che i ragazzi sardi gnidavano nitualmente all’arrivo dei fenicotteri
al/ónghia, allónghia, su mangóni! «va’ via, vattene, fenicattero ». Ji timare
suscitato tradizionalmente dai fenicotteri ‘e dunque universale; essa ‘e da-
cumentabile daIl’America meridianale aJia Sardegna e all’Asia. Disponia-
mo, infatti, di documentazione sulie credenze legate ai fenieotteri anche
presso i Calmucchi:
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Calmuccis Phoenicopterus maxime ominosa et detestabilis habetur axis,
quandocumque ab lis conspicitur. [Pallas1811, II: 208]

in questa modo abbiamo valula anche dimostrare che l’aggettiva arrúbiu
nel nome sarda del fenicottero non ha il valore ampio di un «macrorosso» ar-
caico/tradizionale ricoprente anche II «rosa» ed equivalente a «rosa» in ques-
ta contesto (tesi di Dettori [1993]), bens’m ji valore di «rasso facale» rispan-
dente a caratteristiche insieme etolagiche e cramatiche dello specifico refe-
rente (l’iconema in questa caso ‘e «rasso»>.

Altri dati, linguistici e non, caneorrana a sastenere la tesi della «rubeitá»,
ovvera della visione tradizionale «roasa» del fenicattero mediterranea. Questa
volta U referente non ‘e lessicalizzato/rappresentala come una collettivitá, ma
individualmente.

Possiamo prendere le masse dall’antiea egiziano dove l’ideogramma <fe-
nicottera> equivalente alía radice d.~r indica calori caldi facálizzati nel «ros-
so». Le raffigurazioni plastiche piiu elaborate del fenicottera, tra quelle note,
sana colorate di rossa [Gardiner 1927]. 11 fenicottero ‘e quindi stato assunto
come entitá prototipica per la ciasse degli oggetti rassi e caldi.

Anche in altre raffiguraziomt artistiche dell’anticliitá il fenicottero pué es-
sere di colore rossa/rassiccio. E’ abbastanza frequente ritrovare it fenicottero
nei niosaici a soggctto acquatico o zoalogico. in una delle opere unusive phu
note, it cosiddetto circo dei bambini nella villa romana di Piazza Armerina in
Sicilia (sec. 111-1V d.C.>, una delle quattro bighe (ciascuna di un colare diver-
so per altrettante fazioni> ‘e trainata da trampalieri interamente rasso-aran-
ciani. Nonostante u loro callo corto, ma a causa di un formidabile beeca rl-
curva, ipercaratterizzato, che forma un tutt’uno con la testa e che cas’i cam-
pensa la brevitá del callo, il madeila naturale va identificato anche a detta
degli ornitolagi nel fenicattero. Sana ugualmente rossicci i fenicatteri in due
mosaici a forma di medaglione di periodo romano conservati al Museo del
Bardo a Tunisi..

Veniamo ai dad Iinguistici. Elencheré rapidamente una serie di nami di
fenieattera tratti da lingue parlate in arce frequentate dal Ph.nub.ros.: cat. ¿¿lic
¡‘aig «aquila [?] rossa arancione»; russo krasnokril lctt. «atirosso» (probabilm.
peré traduziane dell’ornilanimo greca>, krásnij gus’ «oca rossa» corrispan-
dente invece, secando Pallas [1811, II: 207], al chirghiso kysii-kas e al cal-
mueco ulán-galñ, entrambi tradotti in Ial. semnpre dal Pallas con anser nuber.
In sanscrito: raktapaksah, lett. «rasse-ati», «dalle ah rasso vmvace»;
agnivarnahpaksibhedah, lett. «fuaco-calore volatile-tipo», «tipa di uccello ca-
lar di fuoco»; esiste inaltre in sanscrito e in hindi mará/al~¿ «rosso giallastra»
come name de] fenicottera (da confrontare cal nome cat.>.

8. Sal piano climologica, tuttavia, le indaginl sul ~‘aloredel cromanimo
nel sardo gent‘arrúbia ci hanno fatto fare dei progressi abbastanza iimitati.
Sostenendo che it significala dell ‘ornitonima ‘e legato al «mnarziale, invasore,
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straniero», anziché al «generalmente umano» come sembra a prima vista, il
referente ultimo ‘e divenuta di nuovo sfuggente. L’espressionc ‘e trasparente
ma al cantempo opaca come i zoonimi parentelari oi metearoninul studiati da
Alinei. Essa in sastanza non ha staria al nostri occhi. Cansiderata l’unicitá di
quest’ornitonimo collettivo e l’appartenenza dei companenti al lessica camu-
ne, non sussiste infatti la possibilitá, sul solo terreno della lingua odierna, di
motivare convenientemente la parola complessa. Eppure, come sostiene Gui-
raud [1982: 10, 15],

en principe, il ny a pas d’étymologies obseures eS il ¡¡e peul pas en avoir;
la création d’un mat nouveau, en effet, a paur fonction d’assurer la commu-
rncation la plus claire eS la plus elficace possible. Ce mii est obscur, c’est le
systéme daus lequel ces maL sant nés et dont ils tirent leur fonetion,

sistema in cui originariamente «le signe cst taujours motivé» anche se poi ten-
derá a diventare o diventerá «arbitramre au niveau dii. d.iscours historicis&. Ma
a quale profonditá starica si collaca il sistema di partenza che offra motiva-
zione al nostro ornitamuima? Qual ‘e il suo specifico milietí cr~ateur (Zumthor>,
l’ambiente, cioé, in cui nasce la parola, il segno linguistico?

Quale potrebbe dunque essere un terzo anello della catena diacranica ri-
costriíibile ipoteticarnente («gente rassa» < «tnuppe rosse»< «? fi ? Sc II sigul-
ficata di génti si restringe e si specializza (acquisisce tratti semantici> anche
per effetto della coinibinazione della parola con un aggettivo come arrUbuu, vi
patrebbe essere un referente specifico umano come nel caso dell’ucce/lo sol-
dato inglese?

E’ quasi banale affermare che l’omitanimo sintaginaticag’ent’arrúbia, an-
clic se comprende l’italianisma ffénti, non pué essere stata coniata in un mo-
mento successiva all’adozione (medioevale> della parola italiana. II fenicottc-
ro, infatti, non ‘e in Sardegna un ucceilo impartato ma autactono (corrispon-
de probabilmente alía gromphéna sarda di Plinio). E’ quindi lecito supporre
o che ~nti abbia sostitxiito un MIro sostantivo dad significato analogo, o che
II sintagma name+aggett¡vo rilessical izzi, sulla base della continuitá di famid o
del lcssieo [Alinei 1994], un’espressione analoga piú antica.

Come per altri zoonimi sana forse u racconti esplicativi a offrire qualehe
elemento in piú e a farci praseguire nelia ricerca. L’unico racconto a noi noto
sull’arigine del nome del fenicottera lora in Oppes 1995, rimaneggiato anche
sotla l’influssa della mia analisi, di cui altre] ‘e stata registrato qualche anno
addictro ai bordi della penisola del Sinis, da dave proviene anche (Iuest’arni-
tanimo assai singolareEccone U riassunta:

Vn banibino va con suo padre a Lar pascolare lepecare. Per sbrigare cer-
te faccende in paese, il padre lascia il figlia solo sulla iva di uno stagno dove
dovrá trascorrere anche la notte. A un certo momento della notír il bambi-
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no sente parlottare in una lingua strana e sbirciando dalIa riva vede nell’ac-
qua degli esseri malta ah. Si spaventa e trascurre la notte nel terrare. La
mattina dopo raccontim a suo padre di ayer visto un grande numero di ‘<gen-
te rossa» che voleva mangiarsi le pecare. Allora l’adulto gil mostra u fenicat-
teri nello stagna spiegando che la gentarrúbia che aveva visto di notte erano
quegli uccelli grandi. Da quel giorno gli uccelli vennera chiaxnati sa genta-
¡‘rUbia.

Questa racconto ‘e a dir poco doub/e face. Separiamone gii strati. Viene
presentato un bambina tipico che, nel momento in cui inizia la sua vita da
adulto, conasce soltanto vagamente U prapria territorio descritto in termini
realistici. II ragazzina evidentemente sa giá dell’esistenza della «gente rassa»
che pué arrivare da terre straniere e che paría una limgua incomprensitile. Se
cosi non fasse, essendo notte, i’eventuale calare rossa degli spilungani not-
tambuli passerebbe inasservata. Non ‘e peré noto, per lo meno non per espe-
rienza personaJe del bambina, u referente reate. Percié la spavento del bam-
bino deriva saltanta dal supparre di vedere le «persone rosse». E casi che si
spiega anche la risposta tranquillizzante del padre, il quale dimostra che cié
che sua figlia pensava fosse la «gente rossa» e invece una storma di uccelli. Ri-
mane peré irrisolta, in modo significativa, la questione fondamentale: a qua-
le referente avrebbe dovuto corrispandere il nome di «gente rassa»? Chi ‘e o
clii ‘e stata, se non c”e ph>, la «gente rossa»?

Questo raccanta ‘e dunque ini raccamito della prima volta ciclica, che tutti
attrayersano, e non della prima volta in assaluto come invece si presenta in
superficie; di una prima volta cte ogni ragazzino sperimenterá quando Iras-
correrá la sua prima natte fuori di casa. 11 racconta racehiude dunque mime-
ticamente un rita di iiziazione alía vita adulta, e conserva moltissimi dei mo-
tivi minuziosamente elencail cd analizzati da Propp [Le radié...]. Eccali. 1)11
bambina viene caradatta xda 2> da suo padre 3> in un luoga solitaria, 4> e las-
ciato salo (con una scusa, nel nastro caso). ~>Ii bambino capita davanti ad
esserm spaventosi. 6) Ii bambino spaventato si aflaccia al contempa su un
mando, una sarta di aldilá, di onubre parlanti, natturne, 7> che pai si rivela-
no essere degíi animali (=passaggio attraversa gii animali totemici>, anzi uc-
cdli, i quali sano personaggi caratteristici di fiaibe di popoli rivieraschi. 8)11
bambino sembra di non sapere che si troya al caspetto della «gente rossa»;
questo viene rivelato soltanto verso lafine. 9>11 bambino ignaro sarebbe dun-
que al caspetto del fuaco rigeneratore, che peré essenda soltanto sinubalizza-
to (dalla parola rosso, come avviene in certe altre fiabe del medesima tipo>,
non lo pué bruciare effettivamente.

Del tutta recentemente ]‘antrapaloga Gabriella Da Re <Univ. di Messina),
durante inehieste svolte nel Sinis per u rilevamento di narraziani sulla storia
antica della Sardegna, ha raccalto casualmente come racconta di esperienza
vissuta la stessa fiaba sull’oñgine del nome sarda dcl fenicottero. In un mo-
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mento di intensa attivith agricola, dunque in piena estate, il narratore, da gio-
vane, trascorreva le notti in un capanno provvisaria yema alio stagna Sal’e
Poreus. Una volta sarebbe stato svegliato da un gran vaciare in lingua stra-
nmera; pensé che fossera dele persone, ma poco dopo il suo campagno gli
spiegé che si trattava soltanto di uccelli chiamati gent‘arrúbia e quindi giieli
indicé. V”e da dire che la stagno in questiane ‘e una distesa d’acqua interna
stagionale, in quanto si uiempie soltanto con le piogge invernali, mentre si
prosciuga al culmine dell’estate. Cié significa che nella stagiane calda, sempre
che i fenicotteri si travino nel Sinis, ‘e improbabile che sastina in questa sta-
gna diventato una crosta di sale, mentre ‘e normale la sua abituále frequenta-
zíane invernale da parte di questi e di altri uccelli. Ma poco importa, dato che
ji raccanto, salva quest’incangnucnza, rúnane verosímule come episodio auto-
biografica. Quel che intcressa ‘e l’immedesimaziane dell’informatare nel rae-
canta, tanto da spingerlo a non riínanere ai margini come narratore ma a n-
vívere personalmente la «xenitú» della storuno di uccelli entrando nella fiaba
come personaggio. Tale atteggiamenta testimania della storicitú della fiaba,
cmaé del fatto che I’evento venga percepito (limitataníente alía generaziane
anziana> come fatto accaduto. E’ altreal significativo il contesta dell’enuncia-
ziane, vale a dire u fatta che l’informatare —che tra i’altra non era l’interlo-
cutore principaile del momento e che percié non aveva ricevuta una richiesta
esplicita— abbia spontaneamcnte voluta narrare il racconta, sapendo dell’in-
teresse della studiosa per le stoiie su passato della regiane. L’evento narrata
per il propria passato persanale veniva cosi agganciata alía situazione comu-
nicativa il cui argamento centrate erano le narraziani sul passato dei suai ay
o sul passato della coilettivitá. 11 prapria passato veniva fatto confluire in
quello degli antenati (a ‘¿lee versa).

Nella fiaba, cosi come raccalta la prima volta da Oppcs, prevale (oramai)
la visione prafana erealistica. Elementi centraili del raceonto diventano, nella
loro vaghezza, la gente rossa farestiera che vive nell’acqua e il suo nome. La
fiaba ci fornisce quindi e ci canferma quegli elementi semantici che in tittre re-
gmamt del mondo sano espliciti o nel nome del fenicaltero a nelle eredenze
connesse all’uccello (la supposta xenitú/aggrcssivitú e il timare di chi sc la
troya davanti>. Ma la situazione descritta ‘e ancara troppo generica, perché
passa necessitare di una d enominaziane specifica; tanta pum specifiea in quan-
to questo «straniera» ‘e nel concreto «rosso».

La fiaba ha il mci-ita di indirizzare ancor phu 1 ‘attenzione verso la ricerca
di uno speeifica contesto storica-culturale, rispetto al quale svanisca l’apacitá
mativazianale del nostro ornitonima. Meladologicamente, quindi, quesla
tipo di ricerca si ispira ai principi etinuagrafici di Mario Alinei [1994 e bi-
bliagrafia]. Cercheremo ora di identificare un ulteriare gradino pracedurale
etimologico.

Canascendo la storia della penisola dcl Sinis da dove provengano l’orni-
tonimo e la fiaba, la sohuziane (transitoria e ipotetica) si troya forse negli
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eventi anticlul pié salienti. Per noi u dato pié pertinente della storia di ques-
la regione non ‘e tanta u fatta che il promontorio dell’attuale Capo San
Mareo abbia aceolto nel VII see. a.C. i fondatori di Tilarros, una deile ph>
importanti colonie fenicie del Mediterraineo occidentale: la suggestione eti-
mologica che seaturisce dal solo nome di questa papolazione non persuade
(il nome esterno dei Fenici, carne dei Punici, deriverebbe dal greca pisoinos
«rossa», forse a causa della pelle bruciata dal sale dci navigatari fenici a
perché sovente u loro eapelii erano rossicci>. Ritenga sia pié interessante e
importante u fatta che questa eittá sia stata abitata ininterrattamente fina
all’XI secalo. Giá sede vescovile in peñada bizantina, Tharros fu anche pri-
ma capitale del giudicata di Arborea. Intorno al 1070 il giudice, l’arcivesco-
va e l’intera popolazione abbandonarono Thai-as e si spostarono a Orista-
no, al fine di mettersi al. ripara delle incursioni piratesehe. La cittá abban-
donata si trasformé in cava di pietra per i nuovi abitati, come testiinonia
anche un detta sarda rimato, nota pié ampiamente fin da] secolo seorso, u
quale narra came dalla cittú di Tharros (Tarnus) venissero portate ya le pie-
tre a carri (carnus). Le maestose ravine entrarano a far parte del repertorio
di punti di riferirnento costieri pci- 1 naviganti. U pellegrino arabo Mahmud
Ibn Djubayr, in viaggio dalle Balean verso la Mecca, ricorda infatti per II
1183 e per quel punto della casta dove la sua nave aveva cercato ilparo,
«resti di una cittá, sede di Giudei nei tempá antichi». La fama papalare dei
Fenici sopravvisse quindi di malta alíadoro seamparsa. Le rovine continua-
rano a esserc meta dei cercatori di 7rnnmleti antichi (i famosi scarabei tha-
rrensi eec.>. 11 ricardo, a, ancar prima, u nome di questi uomninm «rassi» pro-
venienti dal mare d’Afnica, nelía cui fama lcggendaria si canfonde la lora
abilitá marinara con i tessuti di parpora cte praducevano e con le azioni di
pirateria, patrebbe essersi fissato metaforicamente ne] nome di un uccello;
uccello dalle ah rosse, che ‘e si autoctono ma ‘e anche migratore, che va e vie-
ne in falte seliucre secando ritmi spesso incomprensibili, che ubbidisce in-
somma a leggi misteriosc. Pci quanto rignarda invece l’aspetto migratorio
deghi uccelli neile suc fasi cicliche, regalan (arrivo all’inizia deli’autunno,
partenza alía fine della primavera verso l’Africa, come si credeva>, si pué
operare un ulteriare raffronto. L’attivitá commerciaite dei Fenici, nell’area
accidentale del Mediterranea, era seandita da ritmi quasi identici, imposti
dalle peculiaritá dei venti: le navi commerciahi¶?ebirc*te nel porto agli ini-
zi di ottobre, salpavano verso la fine di marzo. E’ cosi possibite collegare la
struttura semantica del nome del femuicottero, che include indizi su popala-
zioni l)ellicose e/o straniere, a grandi avvenimenti culturali che passana for-
nire periodicamente u contesta per la rimotivazione delle parale (cfr. gli or-
nitonimi raccoiti da Brehm e da 1 lumboldí). Quest’ipotesi ha il vantaggio di
meglia evidenziare, anche sul madello di Durkheim - Mauss [1903], un
modo di rappresentare la natura non saltanto latamente antropocentrico,
ma pié spccificamente sociacentrica.
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9. L’adeguatczza delle ipotesi etiunologicbe che pangono alía base di al-
cuni nami per fenicattero (in siciliano e in sarda> u nucleo «xenitim, aggressi-
vitá», ‘e comprovata anche dall’utitizza ariginale del motivo «fenicottero» in
un romanzo dello scrittore sudafricano Laurens van der Post, La piumadife-
nicoltero. Scritto nel peñado della guerra frcdda, it romanzo narra di una
sventata rivolta anticolonialista di indigenilneri sudafricani, organizzata ed
alimentata dai sovietici, i qutili a tale seopo mcttono in mata un vasto traffi-
ca clandestina di armi; come apprada delle navi da cantrabbando gli astuti
sovietici seavano una bala interna dimenticata da tutti, il cui name Bacino dei
fenicotteñ ‘e oramai creduta soltanta leggendaria. In questo romanzo, al di lá
dcl messaggia generale che qui interessa meno, le suggestive scene di descri-
zione naturalistica di gusta moderno, colme inaltre di allusiamt calte, si abbi-
nana a un’adginalc attualizzazione degli arcaici nuclei di significata «aggres-
sivitá, pericola, xenitá» legati ai fenicatteri. Per concludere, eccone un fram-
menta [Pp. 169, 172]:

[.1 ia rimasi solo sull’orla di un ripido pendio [.1 laggiú, con flamme
che si intrecciavana e si interlaeciavano senza pasa, che guizzavana e tre-
molavano e balímginavano come scarlatte ondaLe di luce j...], il fuoco arde-
va in ogni spiraglio e in ogni lacerazione della nebbia [...] Cosa pateva es-
sere? Poi, di coipo, compresi. Nonpoteva darsi che stessi contemplando la
prima fiamníata niattutina delle ah dei fenicotteri africani, e che il Grande
Bacina dei Fenicotteri non fasse né una supersilziosa credenza, né un’ozia-
sa diceria ~degliindigeni]? [la nebbia si alza di colpo] Occarrerebbe la mu-
sica di Strawinsky per dare un’idea dell’incalzare dei rassi e del rapido in-
trrlacciarsi dei [N.B)] classici rosa. [..] quanda alzai gli acchi sulla cupa
fascia ad anfiteatro di nera giung]a africana e sulla nebbia cte se nc alzava
come il fumo della fenice, mi slupii, quasi, nel constatare che non erano
quelle le pareti a specchi dei [...] salatti di tiria Versiglia di qualehe scom-
parso Re Sale. [..]
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