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1/ lessicodeipescatoricagliaritaní

Maria Sofia CÁSULÁ

RESUMEN

La ricercaprendele mossedalI’affermazione,fatta da molti studiosi,delI’in-
consistenzadi un lessicodi matricesardarelativo all’attivitá alicutica.Si indagano
perciósoprattutto1 campi lcssicali del “rezzaiolo” <s’arrezwdori) e delle “reti” (ix
carezcas> in baseamateriali provenientida inchiestediretie. La terminologiava-
riegatarivela. piú in generale.un forte influssoitaliano,giustificatoe spiegatosul
pianoculturale.

Palabrasclave: Sardo,Iessicologiasarda.

Molil sonogil studiosichehannomessoin ex’idenzaquanto,adis-
petto della naturainsularedella Sardegnae del suo considerevolesvi-
luppo costiero.i sardisiano scarsamentelegati al mare.Noti sonoanche
¡ motivi di questadisaffezione,connessisoprattuttoconle vicendesto-
richedell’isoia. Comeénoto la fasciacostieradellaSardegnaha conos-
cinto periodi di grandefloridezza,chedurantela dominazionepunica e
romanahannovisto 1’isola inseritanelle rotte di navigazionecommer-
dale e militare del Mediterraneo,e periodi di abbandono,cominciati
neIl’Vlfl secolocon la decadenzadeJl’imperobizantino,acuiti dall’af-
fermarsisu tutto il hacino del Mediterráneodella potenzaarabae cul-
minati tra ¡1 XIV e it XV secolo,quandosi stimachescomparvecirca II
90%dci centri costieriab¡tati (cfr. Tangheroni1983,53). Sappiamoin-
fatti che «Nessuna—o quasi—dellecittá costieredellaSardegnaattua-
te nacquein epocaanticacol Fenici ~ 3. Cagliari, Sant’Antioco,Bosa,
Alghero, PortoTorres,Castelsardo,Olbia e Posadasonoper lo pió di ori-
ginemedinevaleo, al massimo,di essesi puódire chequaleunarisorse
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all’inizio del nostro millennio, duranteji periodo dei giudicati, dopo
chele veechiecittápun¡co-romaneeranostateabbandonateda oltre due
secoli»(Casula1983, 175). E purenotoche al pericolorappresentatoda-
he seorreriesaracenesi aggiunse,comeun flagello, la malaria,cheebbe
facile sopravventoneMa fasciacostieraabbandonata,ancheper la vid-
nanzadei numerosistagni disseminatjintuito ji perimetrocostierodell’i-
sola.

Datequestepremessela pescain mare non fu praticatadai sardi per
secoll: si avvicendaronopisani, genovesi.aragonesi,catalani,spagnolie
infine campani,lazialí e siciliani. Mentre 1 sardihannoda semprepratí-
cato la pe-scanegli stagnie nelle acqueinterne.sviluppandoin questo
ambitounaterminologiatecuicaindigena(cfr. Dettori 1984 e 1994), an-
chese non priva di apporti stranieri (cfr. Faulis 1984,239), II lessicotee—
nico dellapescadi mare,nonessendosiatapraticataper lungo tempodai
sardi,non potevaesseresardo.Comedice Dettori (1982, 551) «saráne-
cessarioarrivarealtasecondametádel secoloseorsoper vederei sardi rl-
tomare,almenoparzialmenteal mare,seguendol’esempiodei folti nuclel
di pescatoriligurí, ponzesí,siciliani e napoletaniche vi esercitavanola
pesca»stacomepe-scatoristagionali.sia comestanziali.Si puétuttavia
dire che La Sardegna,ancoraoggi. éunadelle regioni italianedove la pes-
caé menosviluppata.lnfatti, sc si effettuaun confrontodell’isola col res-
to dell’Italia risultache la Sardegnaha la minoredensitádi natantiper
chilometrodi fasciacostierae la suaflotta nonsolo é la piéesignama an-
chela piú inadeguatae la pié inveechiatarispetto al livello tecnologico
raggiuntonellealtremarinerieitaliane. 1 recentidati sullaconsistenzadel
naviglio sardopubblicati nel periodicodel C.1.R.S.P.E.(cfr. O. Fadda
1998, 6) sembranoaddiritturamostrareun SU() decrementose Ii si con-
fronta conquelli fornid da Nucaro (1986,22>), ancheseregistranoun lle-
ve incrementorispetioa quelíl fomiti da Cau (1997,211). Ad ogni modo
un datoche emergecon molta chiarezzadai discorsi dei pescatoridi
Cagliari ~ II perduraredello searsoradicamentodellapescanelle tradi-
zioni produttivc isolane.Vi édi piñ. lo scarsoamoreper la vita del mare
cominciaacoinvolgereanchei figíl dei pescatoricontinenlallche.aven-
do sposatodonnesarde,si sonostabiliti in Sardegnanel secondodopo-
guerra.Infatti solo chi nutre unaforte passioneper u mare,secondoi pes-
catori, puéaffrontare1 disagíe la grandefaticachecontinuaacomportare
questolavoro. Certo, rispetio al passato,quandosi rirnanevain mare
per almeno duemesiprima di rientrarenelle proprie casee la fonte di
¡lluminazioneerarappresentatada su Iantwni a stearica (lampionecon
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candela)1e, in ordinedi tempo,dasulantioní apetroglin(lampioneape-
trolio), le eondizionidi lavoro sononotevolmentemigliorate,e tuttavia
chi é impegnatoneJl’attivitá pesehereccia,compresi i figli dei pe-
scatori, laabbandonasenzarimpianti appenatroyaun lavoro atena2.

Essendocedochelagrandemaggioranzadei pescatorinon é di origine
sarda3écertamentevero, comeaffermaDettori (1994, 156) che «la tradi-
zionemarinaraisolanasi caratterizzacomeesogenae compositae rivela,a
benscavare,apportied esperienzeprofessionalidiversificate,in relazionea
tecniche.attrezzie terminologie»anchese si inquadra«all’intemodi una
comuneculturamarinaratirrenicae/o mediterraneae.Quantodicela Dettori
puéessereapplicatonon solo alI’isola consideratanella suatotalit’a, maan-
che ai singoli compartimentimarittimi e alía maggiorpartedei singoli
centri peschereccichesonostati metadi migrazionedi pescatoridi diversa
origine. Infatti, oltre a queicentri doveé preponderanteun nucleodi pro-
venienzaallogena,essendonatigrazieaquelparticolareinsediamento4,ve
ne sonoaltri cheregistranola consistentepresenzadi piú gruppi esogeni.
Cagliari é uno di questi: fra i pescatorida noi intervistati ve ne sonodi ori-
ginesiciliana, laziale, campanae toscana.La nostraricerca,di cui presen-

Col termine 5/cacica sia nei dialetti sardi, sia nellitaliano regionale di Sardegna ci si riferisce
alía candela per l’illuniinazione, a prescindere dalia sostanza di coi é composta. Cfr. Loi Corvet-
te (1983, 197 e 203).

2 Non diverso é II comportamentoe 1 ¡nododi sentire dei pescatori di Porto Torres dove,
come dimostra Mondardini (1976), ¡ giovani preferiscono lavorare nell’industria petroichirnica
piuttosto che tare i pescatori. Soprauutto coloro che praticano la piccola pesca, ma anche i pe-
seator, chc lavorano alíe dipendenze di un armatore in grossi peschereeci, ritengono. infatti, di fare
un ¡nestiere da poveracci, che abbandonano non appena si presentino altre opportunitá di lavoro.
Fanno queMo nonostante la consapevolezza di essere, tranne rari casi. lultima ruda dell’ingra-
naggio, di compiere un lavoro esclusivamente esecutivo senza la benché minima partecipazione
alía sea organizzazione come, al contrario, avvlene ‘u marc.

Della composizione polietniea dei pescatori che operano in Sardegna si seno occupati
Mori (1949, 1950, 1966), Mondardini (1997), Zaccagnini (1997).

~ sobito in mente, in particolare, le comunitá di Arbataz e Bosa Majina, fondate da
pescatori pon-scsi clic vi si eran’) stabiliti con le proprie lamiglie. Ma, come é noto. molti sono
centri peschcrccci dove ‘elemento ponzese prevale. fra questi possiamo ricordare Olbia, Siena Te-
resa di Gallura e La Maddalena. Per quanto riguarda le selle di insediamento ligore vengono 50-

bito alía mente i casi di Carloforte e Calasetta che, come é noto, seno doc cenLri nati rispettiva-
mente ne] 1738 e nel 1770 grazie allinsediamento di ulla colonia di pegliesi provenienti da
Tabarca. Relativamente allartivitá peschereccia bisogna, peré, dire che loriginario nucleo ligo-
re di pescatori rappresenta attualmente la mineranza, poiché la gran parte della flotta pescherec-
cia é ormai costituita da ponzesi e, in misura minore, da siciliani. A questi bisogna tuttavia ag-
giungere II piú giovane centro di Stiníino, paese nato nel ¡885 come comunitá di pescatori e deve
la pesca continua ad essere l’attivitá prevalente e ad csscre prevalentemente esercitat.a dalIorigi-
narlo nucleo ligure (cfr. Delitala 1980, 340).
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tiamo qul 1 primí risultati, é motivataproprio dalia curiositádi verificare
l’affermazionedella inconsistenzadi un lessicodi matricesarda relativo
all’attivitá alieutica, falta da molti studiosi.A tal fine abbiamoiniziato
l’indagine fra i pescatoridi Cagliari.ma abbiamointenzionedi estenderíaa
tutta larea cagliaritanae sulcitana.II nostroprimo obiettivo é quello di
completarela raccoltadel lessicogiá in partepresentenei Iavori degli an-
tropologi che hannostudiatoalcune comunitámarinaree la cultura del
mare.Ci riferiamo soprattuttoai Iavori di Mondardini(1984, 1990, 1997a,
1997b, 199k) e Delitala (1980, 1983). 1 nostri informatori SOE() rappre-
sentatividellevanetipologiedi pescatori.Abbiamo,infatti, intervistatosia
anzianipescatori,ormai in pensione.chehannopraticatoper buonaparte
della loro vila la piccolapescasu imbarcazionia remi e a vele, sia pescatori
che hannosemprepraticatola piccolapesca,basatasu teeniehetradiziona-
Ii e rapportidi lavoro di tipo familiare,su ímbarcazioniprovvistedi moto-
re, sia giovani pescatorichehannoda semprepraticatoLa pescameccaniz-
zatae, infine, pescatoriesperti sia della piccola pesca,sia della pesca
meccanízzata.

Fra le imbarcazioniutilizzateperlapiccolapesca,ve né una,sajúluga
(cfr. Pellegrini 1974-75,p. 152), del tutto scomparsae presentcsolo nel rl-
cordodei pescatoripiú anziani.Le itnbarcazionichecontinuanoad essere
utilizzatesonoil chiattino,sucia (< Scyphus,‘imbarcazioneafondo piatto’,
fipico natantedella lagunadi S. Gilla e delle altre lagunesarde:cfr. DES,
s.v. iskívueArtizzu, s.v. cia) e u gozzo,subuzzu(= ital.), ora rigorosamente
provvistedi motore.II primo é uíilizzatosopratiutioper la pescadi siagno.
ma ancheper la pescanelle immediatcvicinanzedella costa.II gozzoé iii-
lizzato per la pescasottocosta.ovveroquellachesi effettuaentrole tre ini-
guadalia costa.Perfa pescad’altura venivanoe vengonoutilizzate imbar-
cazionípié grossecomesuparanzella,(la paranzella,diminutivo di paranza)
con laqualesi effettuala pescalocale ravvicinataentrole 12 miglia, e la pa-
ranza.suparanza(vocedi origine meridionale),per lapescacostieraravvi-
cinataentroenon olíre le 20 miglia. Sia le paranzelle.sia le paranzesono
dotatedi verricello (su vericella) per salparele reti. Anchenel-le piccole im-
barcazioni,comei gozzi, le reti non vengonosalpateamano: sonoinfatti do-
tate di unasortadi arganodenominatoconuna forma sintagmaticachenc
indicala funzione,susalpaarreznas(letteralmente,il salpareti).

L’equipaggiodellepiccoleimbarcazionié tbrmatoda un minimo di uno
ad un massimodi tre pescatoricd i ruoli di ciascunonon sononc rigidi. né
bendistíntí. L’equípaggíodelle paranzeé inveceforniatodaalmenosel uo—
mini: larmalore,sumcii (maanchesarmadori). II capitano,sucapitana, il
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motorista,su motorista, ji retiere,s’orrezzadori,ji marinajo,su mannerí e
il mozzo,sup¡cc¡occheddu5.

Questaprimadistinzionefra coloro che praticanolapescameccanizzatae
coloro chepraticanolapiccolapesca,ne comportadi ulteriori perquantocon-
cernele tecnichee gil attrezzidi lavoro o, comediconoi pescatori,perquan-
(o concerneladifferenziazionee 1 ‘articolazionedei van me-stieri.Puédesta-
re meraviglia a chi si raffiguri u mestieredel pescatorecomeun’attivitá
unitariasentirein rispostaalíarichiestadi deseniverele reti che«dipendedal
mestiere».Mesfiereé, infatd, assuntonel significatodialettaiedi teenicadi
pesca,ovvero di specializzazionedel mestiere(efr. Guarino Amato - Nesi
1997, 129).ComebenrisultadaMondardini(1997, 50), i pescatorisonoae-
eomunatidaii’autorappresentarsicomedei poveraccie sonodifferenziati solo
dalmestiere,pertanto,soprattuttonel passato«i termini rezzoiolo,cora/loro,
palamítaro,nassaioloo aragostaro,pié che categoriesocialidesignavanoca-
tegonieteenologichedifferenziateperun complessoarticolatodi saperi,abilitá
corporee.esperienzee praticheJavorative»6• Ma questenon sonole uniche
specializzazioni.Anche il mestieredel rezzaiolo(de s’orrezzadori)é ulte-
riormentesottoarticolato in diversespecialitá:esistono,infatti, diversi tipi di
reti chevarianocol variaredel tipo di pescee del luogo in cui vienepescato.

Le reti (is arrezzos)sonofondamentalmentedi tre tipi: reti da posta
(orrezzosdeposta), reti datramo e reti da circuizione.In generalel’opera-
zione del calarele reti é denominatadai pescaíoricagliaritanimo/ial is
arrezzas(iett. mollarele reti) e quelladel salparlesarpal is orrezzas.

S’arrezzadorié propriamenteji pescatorechelavoraconle reti da po-
sta,is arrezzasdeposta.Questered,unavolta chesiano calate.formano una
barrieradi variaestensionedovei pescivannoad ammagliarsi.Esistonodi-
versí tipi di red da postama lepié usatesonoi tremagli (tremoglius o tra-
maglius) e i tremagiioni(tremaglionis). Essesonocosi denominateper il
fatto di cssereformateda tre pezzedi retesovrapposteconmagliedi gran-
dezzadiversa,pié piccolequelledellapezzacentrale(chiamatasu panna),
di misuramaggiorequelle di ogni pezza laterale(chiamatasu parida),
benchéle magliedel tremagiioni,essendousatiperlacatturadellearago-
stee dovendoesserecalati in fondali rocciosieprofondi,sianopié grandie
di filo pié robusto.AII’intemo dellacategoriadeile reti da postaa tre teIl

II termine campidanese pit-c-ioccheddu (dim. di pic< lo/tu) significa ‘ragazzino, giovanetto.
ma e anche otilizzaío come forma ellittica per designare l’apprendista di un determinato mestie-
re (cfr. Perru,s.v.)

1 Cerrispettivi terminí campidanesi per designare questi peseatori seno rispeltivamente
ar;-t’szado;i, tora/unu su chi piscada tu;; su ptnantu (o palan;idu). nossarori e aligas/am.
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possiamoinciudereso rezzella(it. rezzella)e sobarracudao or¡era giap-
ponesa(lett. rete giapponese),entrambedi filo pié souuleedi dimensioni
pié ridotte dei tremagli; so barrocuda, in particolare,é una retedi nylon
moho sottdee trasparente.

Gli aitri tipi di reti da postasono,invece, formateda unasolapezzadi
retedi cui variala robustezzadel filo e u numerodello maglie.in molti casi
essedevonola loro denominazioneahusoa cul sonodestinate.Sobogara,
ad esempio,éunaretea magliestrettcchevieneutilizzataperlapescadel-
le boghe,comepuresopa/anudara(la palamitara)e so tonnara(la tonna-
ra), lequali hannovia via magliepié larghee pié grossee vengonoutiliz-
zaterispettivamentepor la catturadolle paiamitee perlacatturadei piccoli
tonni. A questehisognaaggiungereso rezze/lae sose/wtto (o siuzietta),reti
da imbroccoa magUostrette,con lequali si pescanopesctcomeocehiatee
pisan.La sc/icHoé la retecon laqualesi fa simpostara,ovvoro si delimi-
ta un tratto di marecalandola retea semicerdhioe poi si cominciaa batte-
re sullabarca(o bu/iai) con dei bastoni(mazzuccus,cfr. Porrus.v.) perspa-
ventare i peseie spingerli in direzionedella rete7.Col termine rczzel/asi
designasia un tramagliofine, sia,comesi é appenadetto,una retead una
solaparete.Tutte le roti da postaven’5onocalateja marea zig-zag,acorn-
pinus (o acampiní), in modo da crearedei trabocchettiche convoglino
pesciversola reteo da rondere,quindi, pié abbondantola cattura.

Attualmentele reti, essondodi materialesintetico(nylon o plastica),ñu-
rano molto pié a lungo, mentrequelledi fibre naturali (cotoneo canapa)
usatein passatosi deterioravanofacilmente e u mantenerlein efficienza
comportavaun aggraviodi lavoro per i pescatori.lnfatli le reti di canapa,
oltre alíanormalepulizia quotidiana.almeno unavolta alíascttimanado—
vevanocssereaccuratamontelavatee stosead asciugareal soleprima di es-
serenuovamonteraccoltenella barca.Unaltraoperazioneperiodicaasso-
lutaínontenecessania(fino allinizio degli anni seltanta)era quelladella
tinteggiatura(Pisa tinto) chenon solo servivaad irrobustirele reti, maan-
chea farneuno strumentopió adattoalía pesca,giacchégraziealía loroca-
pacitádi mimetizzarsie camuffarsi rendevanopió fruttuosaogni caía.La
sostanzautilizzataper tingere le rcti era lacortecciadi pino ridotta in pol-
vero e chiamatazappinu~. Ora. comesi diceva. le reti sonodi malerialesin-

Lo stcsso tipo di opel-azione é praticata in alcune loealit~ dell ‘Nola dElL;. (SIr. Cortelazzo
(1965) sv. buega 1 ecl e sv. sUc/u

Termine ampiamente diffuso per designare la tintula í)er lii ¡cli (cfr. (‘aré (1998. 159) e Man-
cm ‘(1979, 90)clic sará neloníní camente demivatí; da :appunc. neme volgaí-e dcl pinos halepen—
sis (cfr. DEI s.v.).
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tetico esenofornite nel colon adactial van usiealíevanenecessitá,ma per
quantove ne sianoin commerciodi giá pronte,alía loro armatura,cioé alía
loropreparazione,preferisconoprovvederegli stessipescatorit Uno stru-
mento indispensabilesia per larmatura,sia per la riparazionedelle reti é
s’aghigedda(lago). Anchessaé oggi disponibilein commercíoed é fatta
di materialeplastico,mentrein passatoeracostruitadagli stessipescatori,
preferibilmenteconunaperticadi mirto, cioé conun legnodal saporegra-
devolepoichéduranteu suo utilizzo eramolto spessotenutain bocca.LItre-
maglio vienearmatounendole tre pezzedi rete(delle quali la medianaha
le magliepié piccolemaunamaggioreestensione)alíalima dei galleggianti
e alía lima piombata.

Le denotninazionidelle parti del tremagliodannolachiaradimensione
degli apportiesogeniplurimi checaratterizzanou lessicomarinarescoca-
glianitano.La ralinga,ovverola cerdacheoria la rete, vienedhiamataora
lima, come nelle marineriedell’Adriatico (cfr. Giammarco1963: 105 e
Mancini 1979: Sl), ora stromozzo/a,terminediffuso e sentito come au-
toctono in aleunelocalitá dellIsoladElba, ma comenapoletanoa Porto
Ferraio (cfr. Cortelazzo1965, 105). Limo senzaulteriori specificazioni
indicapropriamenteLa cordapiombatacheservea tenerefennala rete sul
fondo, ora disponibilein eommercio.In passato,al contrario, venivapre-
paratadal pescatorestringendoviattornole medagliedi piombo (is hoja-
nos)cheavevaprecedentementeapprontato.La ralingasuperioredotatadci
gallcggiantivienechiamatasummu(forsedallit. ‘sommo’, visto che con
taleterminesi indica la sommitádella rete) o cortícioli, cioé ‘lima con
cortici’, unaneoformazioneche ha comemodello u terminecampano
cortice attestatoin molti centri pescherecci(cfr. Nesi 1997: 45). Nella
denominazionedei galleggiantidellarete possiamoindividuarevanzazioni
di ordinegenerazionale,infatti le formazionisardeSai-jis (sugheri),is suras
de s’arrezza(“i sugheridella rete”, cfr. Artizzu 1996, s.v.suru)e orro-
deddas(rotelle), usatedai pescatorianziani si alternanocon litalíanismo
gal/eggiantise II regionalismonotíelil, usati dai pescatoripié giovani.
Anche nelladenominazionedei segnalidelie reti si altemanoji campano
pedogno col siciliano orzoe con l’italianismo segnali,mentrelagrossapie-
tra cheservead ancorarela reteal fondoé denominatamozoro,unavoce
sicilianadi origine arabachesi é diffusanell’it. attraversola terminologia
della tonnara(cfr. Peflegrini 1974-1975:153 eCortelazzo1965: 73).

Per la descrizione del processo di armatora delle reti e della loro manutenzione rirnandiano
a Mondardini (1997a, 84-96).
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11 tempodi stazionamentodelle reti varia in relazienealía zonapié e
menolontanadaliacostao pié o menotraffieatain cui essevengonocalate.
lnfatti i tempi di posapossonoessereabbreviatiper u timoreche le reti ven-
ganodanneggiatedai delfini (vero terroredci pescatori)oppuredagli stras—
cichi delle paranzeo, anche,per pauradi subirefurti. 1 piccoll pescatorila-
mentano,infatti. lo sfruttamentoeccessivodeile risorse ittiche, imputabile
alíapescameccanica,che Ii portaa continui sconfinamentinei luoghi di cat-
tura dei natantidi maggiortonnellaggioe lamentano,inoltre, lamancanzadi
deontologiaprofessionaleda partedei molti pescatoriimprovvisati chesi
procuranole red sottraendoieachile lasciaincustodite.

Nelle zonepié vicine alíacostageneralmentevengonoeffettuatedue
cale, ovverosi Jairí samaunoroe sosn-ura. In aitri termjni si/cari somo-
tínoro quandole reti vengonocalateprima del sorgeredel sole e saipate
dopoqualeheera,normalmenteuneradopo u sorgeredel sek, mentresí
jáiri so sirara quandole reti vengonocableunora primadel tramontoe
saipatein nottata.Matinora e sirara, che sonei termini utilizzaíi da s’ar-
rezzadori,sonodegii evidenti italianismi. Perrifcrirsi alíe duecale u pa-
ranzellaio(su paranzc/Iaia)paría invece di arh¿ri o arhñri. Anche qui
stamocertamentedi frente ad un italianismo,assuntonellaccezionedi
‘chiarore’. Se cosi non fosse tale denominazioneapparirchbeappropriata
solo in riferimentoalía primacaía,giacehé¡1 terminecampidanesearborí
significa «alba»(cfr. DES s.v. orN)re), ína non la si capirebbein rifen-
mentealíaseconda.Infatti se consideriamole forme sintagmatiche,arbbri
de mengianae or/6ri dc mcii, utilizzateper differenziarele dueoperazio-
ni ci troviamodavanti a unacentraddizionein termini che poírebhecssere
riselta ipotizzandeche u termineorbñrl, inizialmenteutilizzatoperdesig-
nareun’operazionechesi svoLgevain unacertapartedel giornosia passa-
to a designarel’eperazionestessa,dandoces) luogoalíaforma sintagmati-
cacontraddittoniache letteralmentesignifica«albadella sera».La confe¡-ma
che ci troviamodi fronte a un italianismoci vieneda Mondardini (1977:
183) cheparlandodci tempi dellapescaafferma: «Nel corsodella giornata
¡1 tempopié favorevoleper la catturadci pescidi fondocon rcti e palamiti
é quello che i pescatonidefinisconol’aibhore. Col termineaibborc-’ essiin—
tendonosia u momentodi passaggiofra la notte e il giorno (l’oibborc dcl
mattino), sia quello di passaggiodal giorno alía notte (1 ‘oibborc de//a
sera»>, quindi un momentodel giornocaratterizzatoda chiarore.

Nelle zoneÑU batanedalIa costa, tuttav¡a,e. soprattulto nei luoghi
menotrafficati i tempi di stazionamentodelle reti si allunganofino a rag-
giungerele 48 ore di pesa.
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1 pescatoriche utilizzano le reti da tramo sono,invece,chiamatitro-
scínororis.La pié semplicedellereti da tramoé quellachiamatagonghcru
(dall’it. gangarno)o gong/idi o, asecondadeBedimensioni,col dimimuti-
yo ganghilcddu(dal cat.gánguil, cfr. DES,s.v.)o, conunametonimiafer-
ra, essendola suaimbeccaturafermatada due sem¡cerchidi ferro, dei
quali quello inferioretoccait fondo. Dei pescatoricheutilizzanoquestarete
si dice, infatti. che mo//antasuferra (o sugongheru)amañetironta. Si
tratta, cicé di unapiccola rete a forma di imbuto che dopo esserestata
buttatain marevienetrainata(trascinata)dai pescatorimentrela barcaé in
movímento.11 pescevienecatturateper insaccamentodurantel’operazione
di tramo; la duratadell’eperazionepuévariaredalleduealíe quattroore in
relazioneal tratto di marein cui vengonecalatele red: nei tratti in cui af-
fioranogli scogli (is ogguontadoris)é necessariameltaattenzioneper non
perderele reti. Un fondaleroccioso,dovele reti possonoimpigliarsi, cos-
tringe infatti i pescatoria salparepiévolte. Unaltrareteda tramo,molto si-
mile aquesta,ésas/bgliara; é uguale.infatti, limbeccaturasuperiore(it fe-
rro a semicerchio)e la conformazionedel saccoe se ne differenziaper
averecomeimboccaturainferioreunacatenaalPestodel semicerchiodi fe-
rro. Pié complessesonele aRrereti da tramocomesuboliggiu (= cat. bo-
lUx, spagn.boliche, cfr. DES s.v. e Artizzu 5v.) o sciabig/zelloe comeso
tartancddo, chesonodellepiecolesejabiche.Mentrele reti cheabbiamofin
qui menzienatevenivanetrainateda unasola baita,sosciabicao suiahigo,
con laqualesi effettuavalapescoa ombradoveva,invece,esseretrainata
da duebarchedal largoversoterra.Anualmentelusodi qualunquetipo di
seiabieaé proibito perchélemaglietroppofitte di eui é formata,catiurando
ancheil noveliame,depauperanoferternentela faunaittica.

Fra le reti da circuizioneveniva utilizzatain passatoso lampara, che
oggi é statainteramentesostituitada sugiongiolu.

La rete utilizzataperlapescameccanizzataé la paranza(soporanza)o
strascico(su srascicu): si trattadi una rete da fondo molto grandeche
deveesseresalpatacon l’aiuto del verricello, ha la forma di un troncodi
conoed b costituitada diversisettori,eioéda pié pezzedi reteconmaglie
diverse,sia per dimensieni,sia per titolo (diametro)del tilo. Fra le reti da
tramo lo strascicoé la pié notae la pié personalizzatadelle reti: infatti nel-
la grandemaggioranzadei casi il pescatorecenfezionao, come si dice
teenicamente,arma (armara) la propria rete con dettagli di costruzione
d¡versi ancheda quelli delle reti della stessamarineria.La variazienearea-
te nelladenominazionedeLle parti checestituisconelo strascico,anchese
presente,sembraesseremenoaccentuatarispettoalíedenominazionidegli
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altri tipi di rete. Si puépensaread un proeessedi standardizzazionefavorito
dalia diffusione pressei pescateridi periodici come 1/ gozzcttinodello
pescaoppureCorriere della pescoedellarquacoltarao Iniziativapescoe
stmili, cheaffrentanoi problemiriguardantiu mondodellapesca,da quelli
legislativi aquelli relativi agli strumcntidi lavoro.1 pezzichecompongone
la rete, se la si guardanellapartesuperiere,seno:sa soccu (II sacce),su
cannoni (cieé limboccaturadel sacce),sa cela o cc/cnn (il tetto della
rete),sa scaglienu,unapezzadi rete di forma triangolareche servead
ampliare u cielo e a dividere la rete. Le bracciadella rete si dhiamano
vonnas,mentrela cucituracheunisce II cielo alíevanneé chiamatacopain-
ciali. Tutti questipezzi senouniti al certiciale(sa corticiali), unacerdache
nelleparti laterali é dotatadi gruppidi galleggiantidi protbnditáchiamati
carioncinus,chediventanopié numeresinellapartecentrale,in corrispon-
denzadellabasedello scaglictta,formandounasortadi collanadenemina-
ta corioni, che servea teneresellevatoII tetto della rete. Le parti chefor-
niano Ii letto seno,in ordine, xci lenzao suspixsa,ovvero la pezzadi rete
unita al sacco,molte grossa,robustae ftttache rasehiau fondomarino,nc-
lía qualeé incuneatolo scagliettoche divarica la rete dandoorigine alíe
braccia,formatenel primo tratteda pezzedi retemolto robustachiamate
moscos,le quali senounite alíevanne.1 pezzichefermaneji ietto senoer-
lati dalIalima dei piombi.Altri elementiimpertantidellaretesenosucinc-
cia, unafune che serveal parzialerecuperodella retequandevengadan-
neggiatao si impigli in qualeheostacelo(cfr. ancheGiammarco1963,s.v.
ciaccé)cd é legataal saceedella retee a soÑrcc1/a (la parteinizialedeile
braccia).Laltre elementoche si dipartedalla forcellaé somazzeuo,una
cerdadi spartoche si innestanei ca/omcnti, grossi cavi formati da fui
d’acciaiee da libre tessili, che servonea collegare ¡ divergentialía rete.
Mentrein passato,quandole barcheeraírnprive di motore,le grandi reti a
strascjcovemvanetrainateda natanti in coppiaperpotergarantirel’aperl ura
orizzontaledella rete,eraquestafunzieneé assoltadai divergenti.

Volendesehematicamenteríassumereciécheabbiamedcttea propesito
delle reti da pescae dei loroaddettici sembrache i termini che Ii denetane
possaneessereerganizzatiin un campolessicaleche puéassumerela se-
guentecenfigurazione:

arrezzadori

arrezzaderi strascinarori paranzellaiu 9
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arrezzas

Arrezzasde posta 9

rezzella rezzella ganghileddu paranza lampara
barracuda schetta gangaru o giangiolu
tremaglius bogara o strascicu

tremaglionis palamidara ganghili
tonnara sfogliara

boliggiu
tartanedda
selabica

Comesi vede,sia fra i termini che denotanoi van tipi di rete,sia fra i ter-
mini chedenotanoi pescatonicheutiljzzanoun particolaretipo di rete,si sta-
biliscono rapporti iponimici. Si sa, tuttavia, che la relazione di iponimia
non sempreé armonicae che in ogni lingua si creanodegli scornpensise-
manticichea volte non é possibileriequilibrare. Perquantoriguardau primo
dei campi semanticiche stiamo considerandosi pué vedereche it ter-
mine superordinatoche Lo domina é un iperonimo virtuale, Comesí sa,
quellodi far assumerela funzionedi iperonimoad uno dei coiponimi é in-
fatti uno dei mezzi acui unaiingua ricorre quandenon possiedaun termine
checomprendaintenzionalmentei suoi iponimi. Ma non sempresi riescea
colmarele lacune,perciéquandenon esistanéunaparola,né unaformasin-
tagmaticacheIessicalizziun determinatoconcetto,i nodidel diagramman-
mangenovuoti. E quelcheaccadesianel primo dei campilessicali,dove
non esisteproprio un terminechedenoti u pescatorechelaveraconle reti a
circuizione,sia nel secondo,doveperdenominarequei particolari tipi di rete
si potrebbericorrerealíeforme sintagmatjcheorrezzosdestrascinuo arrez-
zasde trama (reti da trame)eorrezzosde giangio/u,cheper quantosiano
sentitecomeforme possibili dai pescatori,tuttavianon sonoentratenelluso.
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