
Nuove luci sulle origini 

della domesticazione animale 

Il problema dell'origine dell'allevamento 

Moltepl ic i sono gli a spe t t i de l l ' ampio e comple s so p r o b l e m a delle 
or igini de l l ' a l l evamento . 

Infa t t i  si p u ò i n d a g a r e p r i n c i p a l m e n t e : 1) sul luogo in cui l 'Uomo 
d ivenne p e r la p r i m a vol ta a l leva tore ; 2) sul la d a t a di t a le evento; 
3) sui mo t iv i rel igiosi od ut i l i tar is t ico-profani ,  o di a l t ro genere , che 
p o s s o n o a v e r sp in to l 'Uomo a d a l levare an imal i ; 4) sul le c o n c a u s e 
s to r i co-ambien ta l i e s torico-social i che p o s s o n o aver favori to  la genes i 
de l l ' evento in pa ro l a ; 5) sul la d e t e r m i n a t a economia , s t r u t t u r a sociale, 
cioè c o m p l e s s i v a m e n t e sul la c u l t u r a in cui l ' a l l evamento si è g e n e r a t o ; 
6) sul sesso che p iù a t t i v a m e n t e vi h a p r e s o p a r t e , cioè se l 'Uomo o la 
Donna . Ino l t r e , da l p u n t o di v i s t a p iù p r o p r i a m e n t e zoologico, zoopsi-
cologico, zootecnico: a) qua l i specie o so t tospec ie an ima l i sono s t a t e 
a l levate e domes t i ca t e ; b) qua l i modificazioni  a n a t o m i c h e e fisiologiche, 
e r e d i t a r i e o m e n o , sono c o m p a r s e negli an ima l i a l levat i e domes t i ca t i ; 
c) qua l i p roces s i psicologici ne l l 'Uomo e ne l l ' an ima le h a n n o p e r m e s s o 
l ' a l l evamento e ìa domes t i caz ione di ques t ' u l t imo ; d)  qua l i ca ra t t e r i s t i -
che ps icologiche e b io logico-economiche de l l ' an imale , r e n d e n d o l o affine 
o c o m p l e m e n t a r e a l l 'Uomo, n e h a n n o p e r m e s s o l'allevamento  continuato 
e la domes t i caz ione ; e) le t ecn iche con cui l 'Uomo in iz ia lmente lo h a 
a l leva to e domes t i ca to . 

Quesi t i t u t t i che, n a t u r a l m e n t e , pos sono avere u n a soluzione spe-
cifica  a s e c o n d a del la specie a n i m a l e e del t ipo di a l l e v a m e n t o a cu i 
ci si r iferisce.  Alla loro so luz ione p o s s o n o c o n c o r r e r e d iverse scienze: 
p re i s to r i a , a rcheologia , e tnologia , biologia , psicologia , geografia  ed a l t re . 
Così che difficilmente  lo spec ia l i s ta in u n a di esse p u ò o t t e n e r e buon i 
r i su l ta t i , a n c h e q u a n d o u n a so la scienza p o s s a avere la p reva lenza , 
c o m e a d e s e m p i o la ps icologia , ne l caso della con t rove r s i a t r a or ig ini 
p rofane  e or ig ini re l igiose delle va r i e tecniche , in q u a n t o i r i su l t a t i d i 
u n t i p o di indag ine d e b b o n o essere con t ro l l a t i a l la luce delle a l t r e scien-
ze. Risu l ta t i , poi , che d e b b o n o essere c o n t i n u a m e n t e r ivedu t i e d appro-
fonditi ,  in b a s e a l l ' i ncessan te p r o g r e d i r e degli s tud i in ogni s e t t o re . 

R e c e n t e m e n t e ci s i a m o occupa t i (1) del p r i m o g r u p p o di ques i t i , 
e s o p r a t t u t t o delle or ig ini re l igiose e del le or igini p ro fane  dell 'alle-
v a m e n t o . F ino ra , i n genere , si è m a l e i m p o s t a t o q u e s t o p r o b l e m a , 
c o n t r a p p o n e n d o il r az iona le a l l ' i r raz ionale , c o m e fa,  a n c o r a r ecen t i s s imamen te 



, il L a n t e r n a r i (2). N o n si può, infatt i ,  a f fermare  c h e 
r az iona le è l ' a l l evamento , che soddisfa  b i sogni a l i m e n t a r i ed ut i l i tar i -
s t ici in genere , e i r raz iona le , quel lo i n t r a p r e s o p e r soddis fare  b i sogn i 
rel igiosi . Raz iona le o i r raz ionale , s e m m a i , è il m o d o con cui, d a t e 
d e t e r m i n a t e conoscenze tecniche , l ' a l l evamen to è p r a t i c a t o . La con-
t r appos iz ione , qu indi , t e r m i n o l o g i c a m e n t e , p u ò e v e n t u a l m e n t e impo-
s t a r s i t r a or igini u t i l i ta r i s t ico-profane  e or ig ini re l ig iose del le tecniche . 
Ma essa , se c o r r e t t a ne l la forma,  è e r r a t a nel la sos t anza : infatt i ,  b i s o g n a 
d i s t i ngue re t r a c o m p l e s s o di event i i nnova to r i ( t r a cui si c o m p r e n d e 
l ' invenzione o s c o p e r t a tecnica) , il so rge re del nuovo t ipo di e c o n o m i a 
b a s a t o sul la n u o v a tecnica , e il so rgere del la n u o v a re l ig ione (3). Lan-
t e rna r i , al con t r a r io , ne l l 'or ig ine delle var ie tecniche , s e p a r a u n mo-
m e n t o p ro fano  iniziale da u n m o m e n t o sac ro success ivo. I n effetti, 
invece, m o m e n t o s ac ro (la n u o v a re l ig ione) e m o m e n t o p ro fano  (la 
n u o v a e c o n o m i a ) si g e n e r a n o ass ieme, in co inc idenza col diffondersi 
del la n u o v a tecnica . L ' invenzione o s c o p e r t a di q u e s t a p u ò cos t i tu i re , 
c o m e si è de t to , u n evento i nnova to re e p u ò avere d iverse or igini : 
s ac ra , u t i l i t a r i s t ico-profana  od a n c h e di a l t r o genere . 

Invenzione o scoperta? L'allevamento inconsapevole 

A c o m p l e t a m e n t o delle p r e c e d e n t i r i ce rche nel pi-esente s tud io 
c e r c h e r e m o di d i m o s t r a r e p r i n c i p a l m e n t e : 

I ) che l ' a l l evamento , nel le sue fasi  p r imord ia l i , è da c o n n e t t e r s i 
con mot iv i p ropu l s iv i che n o n sono n é p r e v a l e n t e m e n t e u t i l i ta r is t ico-
economic i n é p r e v a l e n t e m e n t e religiosi; 

I I ) il r uo lo d e t e r m i n a n t e che h a l 'affettività  e il b i sogno di 
svago delle donne , degli ado lescen t i e dei b a m b i n i ne l la genes i del-
l ' a l l evamento ; 

I I I ) il r uo lo dei p rocess i psicologici d ' a p p r e n d i m e n t o ( l ea rn ing 
p rocess ) de l l ' an imale ne l l ' ammans imento- fami l i a r i zzaz ione ; 

IV) la necess i t à de l l ' es is tenza di u n a p r e c e d e n t e s imbiosi , t r a U o m o 
e an ima le , spesso inconsapevole , nel la genesi e sv i luppo de l l ' a l l evamento 
d e t e r m i n a n t e la domes t i caz ione ; 

V) la p r e m i n e n z a de l l ' ambien te agr icolo su quel lo vena to r io , ne l 
p r e s e n t a r e le condiz ioni gene t iche ada t t e . 

Secondo il Gro t tane l l i (4) che si r iferisce  a R. B. Dixon, u n e l emen tc 
cu l tu ra l e p u ò t r a r r e or igine o da un ' invenz ione o d a u n a scoper t a . 
M e n t r e la p r i m a è « la c reaz ione de l ibe ra t a di qua l cosa di radical-
m e n t e n u o v o », la s econda cons is te « ne l l ' accorgers i di qua lcosa p r i m a 
n o n o s s e r v a t o ». 

La genes i de l l ' a l l evamento deve ascr ivers i senz 'a l t ro a d u n a sco-
p e r t a , a l m e n o p e r quel che r i g u a r d a gli an ima l i a l levat i p e r p r i m i . 

B isogna infat t i  d i s t i ngue re t r a a l l e v a m e n t o « consapevo le » ed allevamento 



« inconsapevole ». Ques t ' u l t imo h a bas i p u r a m e n t e biologico-
na tu ra l i s t i che . P remesso , infatt i ,  che l 'essenza de l l ' a l l evamento cons i s t e 
nel favori re  in u n qua ls ias i m o d o l ' an imale in ogget to, ta le c o s t u m e 
si o s se rva a n c h e a livello a n i m a l e : così, ad es., a l cune specie di for 
m i c h e favor iscono  lo sv i luppo e la mol t ip l icaz ione di d e t e r m i n a t i afidi, 
e m i t t e r i do t a t i di ghiandole , « sifoni  », c h e sece rnono u n a specie di l a t t e 
zuccher ino , la m e l a t a , di cui le fo rmiche  sono m o l t o ghio t te . 

Le fo rmiche  p e r ques to f r e q u e n t a n o  mel i , per i , rose , ecc., infe-
s t a t i d a afidi,  n e s t i m o l a n o con le a n t e n n e l 'escrezione dei sifoni  e 
del l 'ano, in q u a n t o a n c h e le deiezioni sono r icche di zucchero . Le for-
m i c h e t r a s p o r t a n o gli afidi  d a u n a p i a n t a a l l ' a l t ra , p e r favor i rne  la 
diffusione,  li difendono,  li o s p i t a n o nei loro formicai ,  t ag l iano le ali 
a l le fo rme  a l a t e p e r c h é n o n fuggano.  Stuol i di fo rmiche  a p p a r t e n e n t i a 
formica i  d ivers i c o n d u c o n o lo t t e sp i e t a t e t r a loro p e r di fendere  i 
p r o p r i a l l evamen t i di afidi  (5). I n ques to fanno  p e n s a r e alle lo t te t r a 
le popolaz ion i pas to ra l i , d u r a n t e le razzie di m a n d r i e e greggi (6). 

Pa ra l l e l amen te , mo l t i inset t i , c o m e la m o s c a (Musca domes t i ca ) , 
v ivono in assoc iaz ione con l 'Uomo, t r a e n d o a l i m e n t o dai suoi rifiuti. 
Si t r a t t a qu ind i di u n a l l e v a m e n t o inconsapevole . Affine  è il ca so del 
t o p o delle abi taz ioni , ed a n c h e del p a s s e r o ( P a s s e r domes t i cus ) , che 
i l l u s t r e r emo p i ù avant i , e, in m i s u r a minore , della r o n d i n e (Chel idon 
rus t i ca ) . 

I l p r o c e s s o s imbio t ico t r a fo rmiche  ed afidi  si p u ò cons ide ra r e del 
t i po mu tua l i s t i co , in q u a n t o le p r i m e favor iscono  lo sv i luppo degli afidi 
e n e u t i l izzano la me la t a . Tu t t i gli a l t r i sono del t ipo pa ra s s i t a r io : mo-
sche domes t i che , p a s s e r i domes t ic i , top i domes t ic i , ed in m i s u r a m i n o r e 
la rond ine , sono p a r a s s i t i de l l 'Uomo. 

E ' di e s t r e m o in t e re s se n o t a r e che m o l t e spec ie o so t tospec ie di 
an ima l i selvat ici da cui si r i t i ene che der iv ino i co r r i sponden t i a n i m a l i 
domes t ic i , si t r o v a n o t u t t o r a in u n o s t ad io di s imbios i p a r a s s i t a r i a 
con l 'Uomo. Un caso, s ebbene n o n a n c o r a del t u t t o ch ia r i to , è quel lo 
del cane. Secondo W e r t h (7) si è o r a in p reva lenza d ' acco rdo ( m a oc-
co r r e t e n e r p r e s e n t i le c au t e osservaz ioni di Reed) (8) ne l r i t ene r e c o m e 
capos t ip i t e del cane d o m e s t i c o il l upo (Canis l upus ) e, p iù p r e c i s a m e n t e , 
q u a l c u n a delle piccole so t tospec ie locali del Sud-Asia. Ad es. il Canis 
l u p u s pa l l ipes dell 'Asia Ante r io re Mer id iona le è s t a t o t r ova to d a W e r t h 
solo p r e s s o i luoghi ab i t a t i dove si inc roc ia f r e q u e n t e m e n t e  con i 
locali can i r andag i . Ciò significa  c h e l 'Uomo ne favorisce  lo sv i luppo 
e, qu indi , s i a m o a livello di u n a l l evamen to inconsapevole e di u n a 
s imbios i p a r a s s i t a r i a , s ia p u r e a t t e n u a t a , del l upo r i s p e t t o a l l 'Uomo. 

Al t r e t t an to , e forse  in m o d o p iù spin to , avviene p e r il m a i a l e (Sus 
scrofa  v i t t a tus ) . I ma ia l i selvat ici dell 'Asia Sud-Orienta le n o n ev i t ano gli 
i n s e d i a m e n t i umani, , e d anzi gli indigeni devono c o s t r u i r e dei r o b u s t i 
r i pa r i alle lo ro p i an t ag ion i di p i a n t e d a t u b e r o e di b a n a n i , che i ma ia l i 
d a n n e g g i a n o g r a v e m e n t e , s c a v a n d o col grufo.  I n Africa  Or ienta le , il p o r c o 
se lvat ico locale ( P o t a m o c h o e r u s ) d a n n e g g i a le colt ivazioni , che, qu ind i , 
devono esse re p r o t e t t e con o p p o r t u n i m u r i di p i e t r a . W e r t h r a c c o n t a 



che ques t i p o r c i selvaggi p e n e t r a v a n o p e r s i n o ne l la sua t e n d a e cer-
cavano a l i m e n t o t r a gli avanzi di c ibo lasc ia t i fuor i  (9). 

I n Melanes ia , al le T r o b r i a n d , t u t t i i porc i a l levat i sono figli  di quel l i 
selvat ici (10). Gli indigeni , infat t i ,  n o n c o n o s c e n d o la funzione  feconda-
t r ice del masch io , c a s t r a n o t u t t i i verr i , di m o d o che le scrofe  sono fe-
conda t e , ne l loro g i rovagare , d a i m a s c h i selvat ici . 

Anche i poll i selvat ici (Gal lus bank iva ) , p u r e dell 'Asia Mer id iona le , 
v ivono p r e s s o le ab i t az ion i u m a n e e p e n e t r a n o nei r ec in t i p r e s s o gli 
ab i t an t i , p e r c e r ca r e c ibo t r a i rifiuti.  F r e q u e n t e è l ' incrocio s p o n t a n e o 
con i pol l i domes t i c i (11). 

Anche p e r a l t r i a n i m a l i domes t ic i , a d e semp io gli e rb ivor i , p u r se i 
p rogen i t o r i selvat ici sono scompar s i , è a l t a m e n t e p r o b a b i l e u n o s t a d i o 
p r e d o m e s t i c o e po i s e m i d o m e s t i c o di s imbios i p a r a s s i t a r i a con l 'Uomo. 

Infa t t i ,  è n o t o da i r e p e r t i lasc ia t i dai cacc ia to r i supe r io r i del t a r d o 
paleol i t ico E u r o p e o p r i n c i p a l m e n t e , e c o n s t a t a t o p r e s s o i cacc ia to r i 
supe r io r i a t t u a l i o r e c e n t e m e n t e s c o m p a r s i di b i son t i o r e n n e dell 'Ame-
r ica se t t en t r iona le , c h e tal i popo laz ion i v ivono c o m e p a r a s s i t e delle gran-
di m a n d r i e che m s e g u o n o e con cui, in u n ce r to q u a l m o d o , convivono. 
I n a l cun i casi, ques to l egame s imbio t ico è favor i to  a n c h e da a l t r i fat-
tor i . Ad es., ne l caso del le renne , ques te sono r e c i p r o c a m e n t e a t t r a t t e 
dagli a c c a m p a m e n t i del l 'Uomo, in q u a n t o appe t i s cono l ' e rba o d i l icheni 
i m b r a t t a t i di o r i n a sa l a t a (12). 

In  genere presso i cacciatori si può parlare  di  uno stadio  di  simbiosi 
in cui l'Uomo  è parassita delle  mandrie  e dei  greggi  selvatici  e, quin-
di,  si può considerare  che l'Uomo  venga inconsapevolmente allevato  dal-
l'animale.  Con ciò n o n si p u ò nega re che p o s s a essers i verificato  t r a i 
cacc ia to r i a n c h e il ca so di u n a l l evamen to spo rad i co di b r e v e d u r a t a : 
a d es., l ' impiego di f e m m i n e  in ca t t iv i t à p e r a d e s c a r e i m a s c h i selvatici 
l iberi , p r o c e d i m e n t o t u t t o r a in u s o p r e s s o i cacc ia to r i di r enne . Ma , 
c o m e fa  n o t a r e R u o n g (13), e tnologo di razza Lappone , qu ind i o t t i m o 
conosc i to re del la s u a gente , ques to p r o c e d i m e n t o ed a l t r i ana loghi , co-
m e l ' a l l evamen to t e m p o r a n e o di an ima l i c a t t u r a t i , n o n p o s s o n o di ce r to 
sfociare  in u n a p i e n a domes t i caz ione . Ques t a p u ò esse re so r t a t r a i cac-
c ia tor i di r e n n e solo p e r influenza  degli a l leva tor i p a s t o r i o, p i ù spesso , 
agr ico l to r i del Sud . 

Infa t t i  p r e s s o i col t ivator i , i r a p p o r t i s imbiot ic i t r a e rb ivor i ed 
U o m o si capovolgono . Sono a l lora le m a n d r i e ed i greggi selvat ici che, 
s p e c i a l m e n t e in local i tà boscose , o, meglio, in pe r iod i in cui, p e r umidi -
ficazione  del c l ima, le s t eppe si t r a s f o r m a n o  in boschi , e p iù t a rd i , p e r 
un inve r so fenomeno  di d i s seccamen to , le s t eppe si t r a s f o r m a n o  in de-
ser to , r i c e r cano i c a m p i col t ivat i e, p i ù ancora , le va s t e r a d u r e e rbose 
cos t i tu i t e dai c a m p i a b b a n d o n a t i . Come è noto , infatt i ,  i co l t iva tor i pri-
mit ivi , n o n p r a t i c a n d o la conc imaz ione a b a s e di l e t a m e e la ro t az ione 
con leguminose , e sau r i scono in b r eve t e m p o il t e r r e n o col t ivato , che 
qu ind i viene a b b a n d o n a t o , e in s u a vece si d i s sodano nuov i t r a t t i di 
fores ta  o boscagl ia . Infine,  è da ind ica re il fa t to  che p r o p r i o il f enomeno 



di e spans ione delle foreste  p e r umidif icazione  del c l ima, è c o n t e m p o r a n e o 
al n a s c e r e del la col t ivazione. 

Un f enomeno  ana logo avviene t u t t o r a , od avveniva in t empi stori-
ci in piccola m i s u r a pe r il muf lone  (uno dei p r e sumib i l i a n t e n a t i degli 
ov icapr in i domes t i c i ) di S a r d e g n a (14), e p e r l 'u ro ( u n o dei p r e sumib i l i 
a n t e n a t i dei bov in i domest ic i ) , solo da qua lche secolo s c o m p a r s o , del 
Cen t ro N o r d E u r o p a . Ques t i an imal i , spec i a lmen te in pe r iodo di s icci tà, 
o d i f reddo,  c o m e fanno  anche le lepr i ed a l t r i an ima l i selvat ici dei mon t i , 
s cendono a valle, res i coraggios i dal la fame,  p e r b r u c a r e o ros icch ia re 
le p i a n t e col t ivate . 

Presso i coltivatori,  quindi,  sono gli  animali selvatici  che vengono 
inconsapevolmente allevati  dall'Uomo  e perciò ne sono parassiti. Tut-
tavia, è neces sa r io agg iungere che si t r a t t a di u n a s imbios i p a r a s s i t a r i a 
che p r e s e n t a a n c h e a spe t t i mu tua l i s t i c i , in q u a n t o gli e rb ivor i , c o m e 
già ne l caso del cane (le cui c a rn i sono apprezza te dai p r imi t iv i ) , del 
maia le , del gallo, del pas se ro , ecc., sono, anche p r e s s o i col t ivator i , ri-
ce rca t i e caccia t i . 

L'allevamento per svago, una fase  primordiale dell'allevamento 
consapevole 

Lo s tud io dei popol i p r imi t i v i c o n t e m p o r a n e i , spec ia lmen te a ri-
g u a r d o de l l ' economia , sociologia e psicologia , p u ò a iu ta rc i a d inter-
p r e t a r e i r e p e r t i forni t i  da l l ' a rcheologia e da l l a p re i s to r i a e ci per-
m e t t e qu ind i di r i cos t ru i r e , sia p u r e con e s t r e m a cau te la e con u n 
m a r g i n e m o l t o a m p i o di poss ib i l i differenze  a n c h e nei t r a t t i fonda-
menta l i , le fasi  p r i m o r d i a l i de l l ' economia . Ciò pe rché , d a t a la sostan-
ziale i den t i t à t r a gli u o m i n i a p p a r t e n e n t i alle var ie razze, e nel le 
var ie epoche s tor iche , il m o d o di r eag i re e di c o m p o r t a r s i de l l 'Uomo 
in u n mezzo cu l tu r a l e r u d i m e n t a l e (cioè a livello tecnico, a s t r u t t u r a 
sociale, ecc., r e l a t i v a m e n t e sempl ic i ) ed in u n a m b i e n t e n a t u r a l e n o n 
differente,  è p u r e s o s t a n z i a l m e n t e s imile. Per q u e s t o si suole c h i a m a r e 
p r im i t i vo u n popo lo ad e c o n o m i a sempl ice : caccia, raccol ta , ecc., seb-
bene in effetti  il n u m e r o di generaz ion i che s e p a r a n o i p r imi t i v i a t t ua l i 
da quell i p re i s to r i c i è ident ico a quel lo che s epa ra i p re i s to r i c i d a no i 
e le s tesse t ecn iche di r acco l t a , ecc., h a n n o sub i to a loro vol ta 
un 'evoluzione. 

Ques t a ipo tes i h a t a n t o m a g g i o r e poss ib i l i t à di e s se re va l ida nei 
c a m p o dei n o s t r i s t ud i in q u a n t o la genesi delle t ecn iche agrar io-
zoo tecn iche r i m a n e ne l l ' amb i to di u n a dec ina di mi l l enn i a.C., spaz io di 
t e m p o r e l a t i v a m e n t e r i s t r e t t o , in con f ron to  al le cen t ina ia di migl ia ia 
di ann i del la p r e i s t o r i a nel suo complesso , d u r a n t e le qua l i c o m p a r v e r o 
razze u m a n e e s u b u r b a n e b io log icamen te m e n o o m o g e n e e ed il cui livello 
tecnico, nel paleol i t ico, fu  anco r p iù r u d i m e n t a l e che t r a i p iù p r imi t iv i 
c o n t e m p o r a n e i (15). 



P e r i n d a g a r e sul le fasi  p r i m o r d i a l i de l l ' a l l evamento , è q u i n d i m o l t o 
u t i l e s t u d i a r n e i t en t a t iv i p r e s s o popo laz ion i a d u n livello cu l tu r a l e 
m o l t o b a s s o ed esent i , a l m e n o p r i m a del la colonizzazione b ianca , dagli 
influssi  di popo l i spec i f ica tamente  a l levator i . 

Ciò p r e m e s s o , le nozioni sul la t ecn ica d ' a l l ev amen t o ed i suoi mo-
ven t i psicologici p r e s s o u n a s e t t a n t i n a di s t i rp i p r i m i t i v e del l 'America 
Mer id iona le , caccia t r ic i , raccogl i t r ic i , col t ivat r ic i e semicol t iva t r ic i , ci 
p e r m e t t e r a n n o di ch i a r i r e megl io la n a t u r a , la morfologia ,  la genesi e la 
s t o r i a p r i m o r d i a l e dei r a p p o r t i Uomo-animale . 

Ci s i a m o basa t i , al r i gua rdo , sul le descr iz ioni del v iagg ia to re e stu-
d ioso f rancese  M a r c h e s e de Wavr in (16). I l fa t to  che egli s ia semplice-
m e n t e e tnografo  e n o n e tnologo, se f r e q u e n t e m e n t e  n o n gli p e r m e t t e 
di t r a r r e conseguenze s to r i che e di genera l izzazione da ciò che osserva , 
giova spesso la s u a ob ie t t iv i tà . D e p o n g o n o in suo favore  a n c h e la scru-
po los i t à del le sue descr iz ioni , n o n c h é il fa t to  che l 'Autore h a p o t u t o tra-
s c o r r e r e p r e s s o quel le popo laz ion i m o l t o t e m p o , e s o p r a t t u t t o l ' ingente 
n u m e r o di s t i rp i s t u d i a t e ( u n a se t t an t ina ) . 

Delle popolaz ion i desc r i t t e , a l cune sono s e m p l i c e m e n t e caccia t r ic i 
e raccogl i t r ic i , a l t r e col t ivatr ic i , m a es i s tono t u t t i i g r ad i i n t e r m e d i . 
L ' a t t i t u d i n e ps icologica di ques t i p r imi t iv i ve r so gli an ima l i v a r i a da t r i b ù 
a t r ibù , e d a n c h e a s econda del sesso, del t ipo e del l ' e tà de l l ' an imale . 
P r e s s o a l cune t r i b ù si p o s s o n o t r o v a r e u n g r a n n u m e r o di an ima l i d o m e -
st ici e selvaggi in fase  d i a m m a n s i m e n t o , p r e s s o a l t r e gli an ima l i sono 
ra r i , p e r cu i è ch i a ro c h e q u e s t e s en tono u n a m i n o r e a t t r a t t i v a p e r 
l ' a l l evamento . P o t r e b b e a n c h e esse re il caso di magg io r i difficoltà  i ncon 
t r a t e ; s t a il fa t to  che in gene re gli an ima l i a l levat i m a n c a n o o q u a s i 
p r e s s o i cacc ia to r i n o m a d i . 

L ' a t t i t u d i n e degli u o m i n i specie se cacc ia to r i ve r so gli an imal i 
adu l t i è m a r c a t a d a t r a t t i di c rude l t à : a caccia li m u t i l a n o o li feri-
scono con e s t r e m a n o n c u r a n z a , spesso p e r d ive r t imen to . Di f r equen te 
si o s se rvano dei cacc ia to r i che p o r t a n o a casa uccel l i vivi, con ancora 
infine  nel le c a rn i le frecce  c h e li h a n n o colpi t i . Anche gli an ima l i dome-
st ici n o n sono t r a t t a t i megl io . 

Migl iore è invece il t r a t t a m e n t o a r i g u a r d o di an ima l i m o l t o giovani , 
di cui si p r e n d o n o c u r a e sc lu s ivamen te o quas i le donne . Ques te di 
sol i to sono to l l e ran t i a n c h e ne i r i gua rd i degli an ima l i adu l t i ; anzi t a lo ra , 
p r e s s o a lcune t i i b ù , vi si affezionano,  c o m e si osserva , a d es., t r a i 
J ivaros . 

Gli an ima l i a l levat i a p p a r t e n g o n o a specie d ivers i s s ime: quel l i 
domes t i c i si r i d u c o n o in genere , nel la zona t ropica le , al c a n e e, t a lora , 
a l gallo, m a n o n sono in f requen t i  i casi, spec ie t r a i n o m a d i , in cui 
m a n c a n o anch 'ess i . Ol t re a ques t i , si a l levano s c ì m m i e d iverse e pap-
pagal l i di va r ie specie, pauh i l i (uccell i de l gene re Pauxi , s imil i a 
t acch in i selvatici) , n a n d ù (lo s t ruzzo s u d a m e r i c a n o , R h e a a m e r i c a n a ) , 
t ap i r i (Tap i ru s a m e r i c a n u s ) , ors i p o l t r o n i ( B r a d y p u s t r idac ty los ) , peca r i 
( specie di su ino a m e r i c a n o : T a y a s s u pecar i ) . N o n solo, m a a n c h e 
felini,  c o m e l 'oce lo t to (Fel is pa rda l i s ) , c o m e u s a n o gli Hu i to to , ed i 



t r e m e n d i s e rpen t i Boa cons t r i c to r , a l levat i dal le popolaz ioni r iv ie rasche 
del Medio Amazoni . 

In gene re si t r a t t a di a n i m a l i c a t t u r a t i g iovaniss imi , m e n t r e la 
m a d r e viene ucc isa a caccia . 

Le d o n n e si affezionano  e n o r m e m e n t e a ques t e c r e a t u r i n e e, di 
soli to, ne l caso di mammife r i ,  li a l l a t t ano al loro pe t to , a s s i e m e al 
p r o p r i o b a m b i n o . Ci sono m a d r i che a l l a t t ano così d u e an imal i , o l t re 
al figlio.  Le d o n n e ind igene sono con q u e s t i an ima l i a c o n t i n u o c o n t a t t o , 
n e conoscono m o l t o le es igenze e le a t t i t ud in i e r a r a m e n t e a c c a d e che 
essi m u o i a n o . A l t r e t t a n t o fanno  con i cuccioli di cane, q u a n d o a 
q u a l c u n o di essi m u o r e la m a d r e . De Wavr in r a c c o n t a di u n a donna , 
mogl ie di u n p o r t a t o r e indigeno, che, d u r a n t e il viaggio a t t r a v e r s o 
la fores ta  in zone pa ludose , e m a l g r a d o le difficoltà  c a u s a t e dal le 
c o n t i n u e e v io len te piogge, p o r t a v a con sé u n cucciolo, t enendo lo 
s t r e t t o al p e t t o p e r sca ldar lo . E q u a n d o , alla p a r t e n z a , veniva inv i t a ta 
a d affidarlo  a q u a l c h e s u a conoscen te che r i m a n e v a al villaggio, rispon-
deva  meravigliata  che non si affida  ad  altri  il proprio « bambino 
neonato ». M a l g r a d o t u t t e le cure , p e r il f reddo  e l ' umid i t à della 
pioggia, il cucc io l ino di poch i g iorn i (non teneva a n c o r a ape r t i gli 
occh i ; mor ì . El la e ra così affezionata  che p o r t ò con sé il cadaver ino , 
m a l g r a d o gli s che rn i di tu t t i . Solo q u a l c h e t e m p o dopo, d i e t ro i con-
t inu i invi t i de l l ' in te rpre te , e forse,  p iù p r o b a b i l m e n t e , p e r c h é cominc iava 
a puzzare , con le l a c r ime agli occhi si decise ad a b b a n d o n a r e il c a d a 
ver ino ne l la c o r r e n t e di u n fiumiciattolo  che s t ava g u a d a n d o con a l t r i 
p o r t a t o r i . 

Mol te vol te q u e s t i a n i m a l i l a t t a n t i finiscono  p e r d iven t a r famil iar i 
a t u t t e le d o n n e del vil laggio da i seni do t a t i di la t te , in q u a n t o o ra suc-
ch iano da l l 'una , o ra da l l ' a l t ra . 

Mol te d o n n e si affezionano  a d u n g r a n n u m e r o di an imal i , p e r cui, 
nel la loro c a p a n n a , si t r o v a n o a n i m a l i d 'ogni genere . Ai pappaga l l i esse 
in segnano a r i pe t e r e p a r o l e e frasi ,  agli a l t r i an ima l i a n o n s p o r c a r e 
con i lo ro e s c r e m e n t i p r e s s o le capanne . Le donne J i v a r a s sono sol i te 
far  d o r m i r e ques t i an imal i , e s p e c i a l m e n t e i cani , nei lo ro giacigli, con 
i figli. 

P r e s so il Rio Negro , affluente  del l 'Amazoni , le giovani m a d r i , 
q u a n d o v a n n o a l avo ra r e gli or t i , affidano  n o n di r a d o il lo ro b a m b i n o 
che d o r m e su u n a s tuo ia d i s t e sa p r e s s o la c a p a n n a ad u n uccel lo not-
t u rno , il Guac i a ro (17) che esse h a n n o a p p o s i t a m e n t e a d d e s t r a t o a stri-
de re p e r a t t i r a r e l ' a t t enz ione dei vicini, n o n a p p e n a si avvicina u n 
e s t r aneo . A vol te a n c h e gli si avven ta addosso , beccandolo . 

Ol t re al le donne , a n c h e i b a m b i n i ed i ragazzi sono a p p a s s i o n a t i 
a l leva tor i di an imal i , s o p r a t t u t t o di uccelli . Anzi, è u n o de i lo ro pas-
s a t e m p i prefer i t i .  Essi , c o m e in t u t t i i Paesi , v a n n o a caccia di nidi . 
Gli uccelli , a n c o r ciechi ed incapac i di volare , sono n u t r i t i con inse t t i , 
v e r m i od a l t ro , e a l levat i c o n c u r a , così che m o l t o di r a d o m u o i o n o . 
A p a r t e ciò, la funzione  dei b a m b i n i , specie dei p iù piccoli , n o n deve, 
e s se re so t t ova lu t a t a , in q u a n t o è a p p u n t o v ivendo in fami l ia r i t à  con 



essi, s u c c h i a n d o il l a t t e con essi, che i g iovan iss imi an ima l i si ada t -
t a n o al la n u o v a v i ta t r a gli u o m i n i . 

Ques te p r a t i c h e conc re t e e c o n t i n u a t e di a m m a n s i m e n t o n o n giun-
gono a r e n d e r e ques t i an ima l i (non m i riferisco,  n a t u r a l m e n t e , a quel l i 
già domes t i c i ) c o m p l e t a m e n t e domes t ic i , p e r m o l t i mot iv i . I n p r i m o 
luogo, mo l t i di ess i n o n posseggono in c o m p l e s s o un ' i ndo le ed u n a 
n a t u r a a d a t t a . Vedi, a d es., gli oce lo t t i ed i s e r p e n t i boa . Q u a n d o sono 
adul t i , d iven t ano t r o p p o per icolos i , spec i a lmen te p e r gli e s t r ane i . E 
t r a gli e s t r a n e i ques t i an ima l i c o n s i d e r a n o a n c h e i b a m b i n i a p p e n a na t i , 
q u i n d i « nuov i » p e r loro. I n a l t r i casi , si t r a t t a di an ima l i che h a n n o 
b i sogno di m o l t o spazio, di m u o v e r s i e di m i g r a r e c o n t i n u a m e n t e . Pe r 
cui c o m i n c i a n o a l a sc ia re il vi l laggio d a p p r i m a p e r p o c h e ore , po i p e r 
t u t t a la no t t e , infine  r i m a n g o n o lon tan i i n t e r e g iorna te , cos ì c h e i 
can i e gli a l t r i an ima l i ca rn ivor i delle ab i taz ion i finiscono  p e r d imen-
t i ca r sene e, q u a n d o t o r n a n o , d a n n o lo ro la caccia , c o m e se fossero 
an ima l i selvat ici . 

I n secondo luogo, è la n a t u r a s tessa de l l ' a l l evamento c h e n o n p u ò 
sfociare  in r i su l t a t i d u r a t u r i . Le d o n n e ed i b a m b i n i si o c c u p a n o di 
ques t i a n i m a l i fin  q u a n d o son piccini , graziosi ed a t t r a e n t i ; poi , diven-
t a n d o adul t i , li t r a s c u r a n o . Ques to a t t e g g i a m e n t o si r if let te  a n c h e 
ne l l ' a t t r ezza tu ra , che r i su l t a insufficiente  ed i n a d a t t a p e r m o l t i a n i m a l i 
fat t i  adu l t i . Pe r q u e s t i occo r r e r ebbe ro , a d es., a m p i recint i , m a gli 
a n i m a l i t enu t i in a m p i rec in t i o gabbie , o l t r e al l avoro c h e r i ch iedono , 
p r e s e n t a n o m e n o a t t r a t t i v a p e r lo svago ed i d ive r t imen t i . 

Q u e s t a m a n c a n z a di u t i l i t à o s ca r sa p r e s e n z a di e s sa si n o t a 
in d ivers i cas i a n c h e negli an ima l i domes t ic i , i n t r o d o t t i in gene re dagl i 
Europe i . Così i c an i n o n se rvono p e r la caccia , in q u a n t o s p a v e n t a n o 
la se lvaggina che ques t i p r imi t iv i s c o p r o n o senza b i sogno del lo ro 
a iuto . Ugua lmen te , poi , gli u o m i n i r i n t r a c c i a n o da soli gli an ima l i 
feriti.  Dei cani adu l t i n e s s u n o (ed in p a r t i c o l a r e gli u o m i n i ) si cu ra . 
N e s s u n o dà loro c ibo, c h e essi si p r o c u r a n o cacc i ando p e r lo ro con to . 

L ' a l l e v a m e n t o dei can i giace qu ind i a d u n livello p r e s s o c h é incon-
sapevole . L 'un ica u t i l i t à dei cani è forse  quel la di avve r t i r e la p r e s e n z a 
di e s t r ane i e di se rv i re c o m e p r i m a v i t t ima , in caso di i n c u r s i o n e 
di bes t i e feroci. 

Anche i pol l i si mo l t i p l i c ano e si a l i m e n t a n o s p o n t a n e a m e n t e . Le 
lo ro ca rn i in gene re sono d i sprezza te dagli uomin i , che le r i s e r v a n o 
alle donne . Alcune popolazioni , c o m e i J ivaros , n o n n e u t i l izzano 
n e m m e n o le uova . 

Degli a l t r i a n i m a l i selvat ici al levati , a n c h e se commes t ib i l i , d i 
sol i to r a r a m e n t e si u t i l izzano le carni , p u r e se m o l t o apprezza te . Le 
donne , a b i t u a t e a vezzeggiarli , ed a b i t u a t e alla loro c o m p a g n i a , n o n 
to l l e rano che vengano uccis i ; solo in casi di e s t r e m a ca res t i a si utiliz-
zano. Degli uccell i si imp iegano t a lo r a le p iume , dei t ap i r i i peli . 

I s e rpen t i Boa p r e s e n t a n o q u a l c h e u t i l i t à c o m e ucc i so r i dei topi , 
pipis t re l l i , v a m p i r i spec ia lmente , che f r e q u e n t a n o  gli i n s e d i a m e n t i u m a -
ni. Affine  è il servizio del le piccole s c i m m i e « u is t i t i », che si c ibano 



di ragn i o inse t t i var i nelle abi taz ioni . Ma, in complesso , la l o ro sca r sa 
u t i l i t à n o n ne spiega l ' impegno e le fat iche  sos t enu te p e r il lo ro al-
l evamento . 

E ' b e n vero che de Wavr in accenna a n c h e a dei m o v e n t i religiosi, 
m a ques t i e s i s tono solo in casi pa r t i co la r i , a d e semp io a r i g u a r d o del 
t ap i ro (18). Moven te d o m i n a n t e , in conf ron to  a quel lo u t i l i t a r i s t i co o 
rel igioso è qu ind i lo svago (in cui gioca u n ruo lo d e t e r m i n a n t e la 
soddisfazione  di s en t imen t i affettivi);  p e r q u e s t o ca ra t te r izzere i ques to 
t ipo di a l l e v a m e n t o c o m e « a l l evamen to p e r svago ». 

Un u l t i m o i m p o r t a n t e r i l ievo a cui già s o p r a si è a c c e n n a t o ci fa 
il de Wavr in : facendo  il conf ron to  t r a le popolaz ion i caccia t r ic i , semi-
col t ivat r ic i e col t ivatr ic i , r i su l t a che l ' a l l evamento , c o m p r e s o quel lo 
p e r svago, è m o l t o p iù diffuso,  se n o n esc lus ivamente , t r a gli agricol-
to r i ed i s e d e n t a r i in genere , in conf ron to  ai n o m a d i (19). 

Il ruolo degli adolescenti e dei bambini 

Già si è v is to che, p r e s s o le popolaz ion i p r imi t i ve del l 'America del 
Sud, lo svago dei b a m b i n i e dei ragazzi p iù diffuso  è l ' a l l evamento degli 
uccelli . T r a le popolaz ion i p r imi t ive , in genere pas to ra l i , si r ega l ano 
ai b a m b i n i degli an ima l i da a l levare c o m e c o m p a g n i di gioco. Ess i poi 
c o s t i t u i r a n n o il p r i m o nuc leo del la m a n d r i a che a l l eve ranno da g r a n d i 
Così, a des., t r a i L a p p o n i si r ega la u n a p iccola r e n n a (20). 

Ugua lmen te , p r e s s o mo l t i popol i agr ico l tor i pr imi t iv i , la cus tod ia 
del b e s t i a m e è affidata  ai ragazzi (21). Così t r a i T s ' a m a k o (popo lo 
col t iva tore-a l leva tore del S u d Abiss in ia) i ragazzi , fino  a l l 'e tà m a t u r a , 
a b i t a n o ne l b a s s o p i a n o , dove si ded icano alla c u r a delle m a n d r i e di 
bovin i pasco lan t i . F a t t i adul t i , si s p o s a n o e v a n n o ad ab i t a r e sul le 
coll ine dove, c o m e i geni tor i , co l t ivano i c a m p i t e r razza t i e d i r r igat i . 
Aggiungiamo, p e r inciso, che, a t t u a l m e n t e , u n n u m e r o via via c rescen te 
di g iovani sposa t i r i m a n g o n o p a s t o r i anche dopo le nozze e t u t t ' a l più 
p i a n t a n o q u a l c h e m a n c i a t a di cereal i nel la t e r r a fertile  del p iano , m e n t r e 
in m o n t a g n a , dove il t e r r e n o r i su l t a s e m p r e p iù e s a u r i t o del la sua 
fert i l i tà,  vive u n g r u p p o di co l t iva tor i via via p iù s t r iminz i to . Così che n o n 
m a n c a n o m o l t i ann i che gli T s ' a m a k o s a r a n n o d iven ta t i comple ta-
m e n t e p a s t o r i . F e n o m e n o ques to "che si è o r m a i c o m p l e t a m e n t e verifi-
ca to p r e s s o a l cune popolaz ion i vicine c o m e i B a n n a e gli H a m m a r (22). 
Ques t a è qu ind i u n a delle fo rme  con cui da popolaz ioni col t iva t r ic i si 
o r ig inano delle popo laz ion i pas to ra l i . 

M a a no i i n t e r e s sa s o p r a t t u t t o il fa t to  che p r e s s o i popol i coltiva-
to r i p r imi t iv i l ' a l l evamen to degli e rb ivor i è, in genere , affidato  a i ra-
gazzi e spes so a n c h e t r a i popol i E u r o p e i a civil tà p iù evoluta , c o m e 
v e d r e m o success ivamen te . Ciò significa  che gli ado lescen t i sono parti-
c o l a r m e n t e inc l ina t i ed a d a t t i a q u e s t a a t t iv i t à e, quindi , è a l t a m e n t e 
p r o b a b i l e che essi n e a b b i a n o in iz ia to l ' a l levamento . Gli adolescent i 
ed i p r eado le scen t i sono infat t i  p iù de l l ' adu l to p s i co log icamen te affini 



al le donne . Più de l l ' uomo a d u l t o sono p o r t a t i allo svago e d all 'affetto 
ve r so gli an imal i . Ino l t r e , è p i ù veros imi le che p r o p r i o gli ado lescen t i 
a b b i a n o in iz ia to l ' a l l evamento , in q u a n t o p iù p o r t a t i , p e r n a t u r a , alle 
innovazioni , e m e n o legat i a l la r o u t i n e g iorna l ie ra , c r i s ta l l izza ta degli 
u s i e c o s t u m i t r a m a n d a t i dal p a s s a t o . 

D ' a l t r a pa r t e , n o n si p u ò r ag ionevo lmen te p e n s a r e a d u n a l levamen-
to p e r svago di e rb ivor i p r a t i c a t o dal le donne . Ques t e n o n p o t e v a n o 
a l l a t t a r e al p r o p r i o seno dei vitellini, a d es., che p e s a n o d ive r se dec ine 
di Kg., s e b b e n e q u e s t a ipo tes i s ia forse  am mi s s i b i l e p e r gli agnell ini 
e i c ap re t t i . P iù p robab i l e , spec i a lmen te p e r i g ross i e rb ivor i (a pre-
sc inde re d a u n loro a l q u a n t o inveros imi le a l l a t t a m e n t o d a p e c o r e o 
cap re ) è che i ragazzi a b b i a n o ins i s t i to p e r la conse rvaz ione in 
ca t t iv i t à delle vacche , c a p r e e peco re m a d r i , c a t t u r a t e dai p a d r i even-
t u a l m e n t e ferite,  coi lo ro vitell ini , c a p r e t t i ed agnell i , fino  allo slat ta-
m e n t o di ques t i . Ciò e ra p a r t i c o l a r m e n t e p r o b a b i l e q u a n d o la caccia 
e r a a b b o n d a n t e . I n ta l i casi, anzi, la conse rvaz ione p e r u n po ' di 
t e m p o de l la se lvaggina viva c a t t u r a t a si r endeva n e c e s s a r i a p e r p o t e r l a 
ut i l izzare . N a t u r a m e n t e , a n c h e in q u e s t o caso, la conse rvaz ione in cat-
t iv i tà di an ima l i selvat ici adu l t i feriti  o c o m u n q u e r i l u t t a n t i e r a im-
poss ib i le p r e s s o n o m a d i , m o l t o p iù facile  p r e s s o co l t iva tor i s e d e n t a r i 
o s e m i s e d e n t a r i . 

V e r o s i m i l m e n t e , ques t i vitell ini , agnelli , capre t t i , c o m p a g n i di gioco 
dei ragazzi , d ivenut i adul t i , sono s ta t i ogget t i d i con t i nue c u r e ed alle-
va t i s p e c i a l m e n t e nel le loca l i tà ove la se lvaggina e ra a b b o n d a n t e e si 
avevano a l t r e fonti  di n u t r i m e n t o , c o m e po teva avven i re t r a i colti-
va tor i . Ai p r i m o r d i di ques to a l l evamen to p e r svago si s a r a n n o p e r s i 
od uccis i solo gii a n i m a l i m e n o m a n s u e t i e p iù i r requie t i , in p reva lenza 
m a s c h i . Le popo laz ion i a l levate in iz ia lmente s a r a n n o s t a t e cos t i tu i t e 
qu ind i solo da f emmine  fecondate ,  c o m e avviene t u t t o r a t r a i p r imi t iv i 
p e r le scrofe,  gal l ine, cagne, ecc., d a m a s c h i selvat ici . 

I n t e r e s s a n t e , a r i g u a r d o del la funzione  d o m e s t i c a t r i c e dei ragazzi , 
è il fa t to  r i fer i to  d a S c h w e i n f u r t h  (23), secondo cui, t r a gli ind igeni de l 
N i a m - N i a m (Africa  Cen t ra le ) i ragazzi sono soli t i c a t t u r a r e ne l le bo-
scaglie il locale g a t t o selvat ico (Felis oc rea t a ) che v iene po i l ega to 
p r e s s o la c a p a n n a ed a l levato con ogni cu ra , i n m o d o d a famil iar izzar lo . 
E s s o si r e n d e u t i l e n o n solo c o m e a n i m a l e da svago, m a a l t r es ì p e r 
l a caccia ai top i che infes tano  il villaggio. Ques to a l l e v a m e n t o t u t t a v i a 
n o n sfocia  in u n a domes t i caz ione vera e p rop r i a , in quanto , p r a t i c a t o 
t r o p p o s a l t u a r i a m e n t e . 

Da ga t t i di q u e s t a specie, tu t t av ia , sono der ivat i , s econdo Hi lzhei 
m e r (23) gli a t t u a l i ga t t i domes t ic i . 

La genesi della domes t i caz ione del g a t t o si verificò  ne l l ' an t ico Eg i t to . 
Qui i s ace rdo t i del la Dea Ba s t a l l evavano i ga t t i selvat ici di t a l e 
specie, i m p o r t a t i a p p u n t o dall 'Africa  Centra le , che poi mummif i cavano . 
Infa t t i  i ga t t i , c o m e a l t r i felini,  e r a n o sacr i alla Dea. 

Dopo c i rca u n mi l l enn io di ta le a l l evamen to fami l ia r izzante  e dome-
s t i can te , ve r so il 2000 a.C. si c o m i n c i a n o a d o t t e n e r e ga t t i in cui si 



osse rvano ca ra t t e r i s t i che p r o p r i e degli a t tua l i ga t t i domes t ic i , c o m e 
il r a c c o r c i a m e n t o del m u s o . E ' p robab i l e , tu t t av ia , che q u e s t o pro-
cesso di a d d o m e s t i c a m e n t o p r e s s o il t e m p i o della Dea Bas t , sia s t a t o 
a c c o m p a g n a t o e p r e c e d u t o da u n o analogo, conseguen te a l l ' a l l evamento 
del g a t t o p r e s s o le ab i taz ion i comun i , pe r la d i s t ruz ione dei parassiti*: 
topi , ecc. " : 

La donna come allevatrice nella moderna civiltà occidentale 

Può esse re i n t e r e s s a n t e agg iungere qua lche indag ine su c o m e p e r 
m a n e l ' a t t i t ud ine ps icologica del la donna , dei b a m b i n i e degli ado lescen t i 
alla famil iar izzazione  di an imal i , a n c h e p r e s s o la n o s t r a civiltà. 

Riferendoci  p r i n c i p a l m e n t e ai con tad in i i ta l iani di ogni regione, 
p o s s i a m o far  n o t a r e come, nei lo ro a l l evamen t i famil iar i ,  è la donna , 
la « m a s s a i a », che si occupa dei piccol i an ima l i domes t i c i : polli, maia l i , 
cani, gat t i , conigli, c a p r e e peco re (ques te u l t i m e q u a n d o sono in pic-
colo n u m e r o ) , spesso, a l m e n o pa rz i a lmen te , dei vitell ini e dei piccoli 
pu ledr i . Anche il b a c o da se ta è affidato  alle sue cure . P u r se n o n 
g iunge a l l ' a l l a t t amen to di m a i a l e t t i e cuccioli , c o m e t r a i p r imi t iv i del-
l 'Amazonia , t u t t a v i a se ne p r e n d e cu ra m o l t o a f fe t tuosamente :  p e r 
o g n u n o h a il suo n o m e , d à cibi special i a seconda dei gus t i dei singoli 
an imal i . Di ogni a n i m a l e conosce i c o s t u m i pa r t i co la r i , gli specifici 
m o d i di e sp r imers i , in q u e s t o c o a d i u v a t a dai b a m b i n i che p o r t a n o 
ad u n pol lo u n pezzo di pane , a d u n a l t ro r i s e rvano u n a c ros t a di 
formaggio,  a s econda dei gus t i . 

I n u n a zona dove si p r a t i c a v a la bach ico l tu ra , in Br i anza (Lom-
ba rd i a ) , i vecchi r a c c o n t a n o che, nel secolo scorso, le donne , p e r incu-
b a r e le u o v a del b a c o d a seta , r i m a n e v a n o a le t to , in m o d o da farle 
s ch iude re col ca lo re del loro corpo . Nel le case dei contad in i , a prescin-
de re da i can i e da i gat t i , a n c h e polli , conigli , e, t a lora , ma ia le t t i , scor-
r azzano p e r casa . Q u a n d o sono ma la t i , vengono t r a t t a t i da l la donna 
con ogni cu ra , e pos t i vicino al focolare,  avvol t i m a g a r i in u n o s t racc io , 
p e r c h é s t i a n o caldi . 

I n I ta l i a Mer id ionale , ne i vil laggi p iù spe rdu t i , s ino a poco t e m p o 
fa,  maia l i , piccol i as in i ed a l t r i a n i m a l i e r ano al levat i dal la d o n n a 
nel lo s t anzone che serviva da cuc ina e da c a m e r a da le t to c o m u n e . 

Del res to , n o n è r a r o t r o v a r e a n c h e le s ignore p iù evolu te nel le 
c i t t à p iù evolute di t u t t a E u r o p a , d o r m i r e con accan t o il c a n e o il g a t t o 
che spesso r iposa a n c h e nel lo s tesso le t to dei pad ronc in i . 

Un esempio di domesticazione incipiente: il Passero domestico 

M a l ' e sempio p iù significativo  è quel lo del p a s s e r o (Pas se r dome-
st icus) , a n i m a l e c h e in c a m p a g n a (e anco r p iù in c i t t à ) è a l levato 



i n c o n s a p e v o l m e n t e da l l 'Uomo, a l m e n o pa rz i a lmen te , nel p e r i o d o in cui 
n u t r e n d o s i dei g r a n i becca t i nei campi , n e r i su l t a p a r a s s i t a . 

Nel le zone ab i t a t e , dove n o n è ogget to di pe r secuz ione , si s ta o ra 
c o m p i e n d o u n p roces so di selezione na tu r a l e , p e r cui si v a n n o na tu ra l -
m e n t e c r e a n d o razze di pa s se r i che, di generaz ione in generaz ione , 
c o n s e r v a n o ed e s a l t a n o u n a sp icca ta a t t i t u d i n e di fami l ia r i t à  ve r so l 'Uomo. 

M a q u e s t o p r o c e s s o è r a l l en t a to dal la n o n d e t e r m i n a n t e u t i l i t à 
di q u e s t o uccel lo . C e r t a m e n t e , la sua c a r n e è g rad i t a , m a fino  a u n 
c e r t o p u n t o ; inol t re , è m o l t o p iù semplice , e forse  convenien te , cacc ia r lo 
che a l levar lo ; il suo c a n t o n o n è conf ron tab i le  con quel lo di a l t r i 
uccell i , a d es. del c ana r ino , che, e s sendo uti le , p e r ques to , d a t e m p o 
è d o m e s t i c a t o e p r e s e n t a nel le razze d o m e s t i c h e c a r a t t e r i s t i c h e m o l t o 
differenti  (ad es. ne l p i u m a g g i o ) in conf ron to  a que l le se lva t iche . Da 
cui si deduce il ruo lo del l 'u t i l i tà p e r c h é il d o m e s t i c a m e n t o si svolga 
con cos t anza in p ro fond i t à . 

C o m u n q u e sia, il p a s s e r o è t u t t o r a a n c o r a t o in u n p r o c e s s o m o l t o 
s imi le a quel lo de l cane ne i suo p r i m o r d i . Con la c o m p a r s a de l l 'Uomo 
agr i co l to re e s e d e n t a r i o q u e s t a specie di uccell i h a a c c e n t u a t o la s u a 
d i p e n d e n z a da l l 'Uomo, p e r la magg io re d i sponib i l i t à di cibo, la possi-
b i l i t à di c o s t r u i r e n i d i nel le ab i taz ioni u m a n e , ecc.; d i p e n d e n z a in iz ia ta 
su scala p iù r i d o t t a p r e s s o gli a c c a m p a m e n t i dei cacc ia to r i n o m a d i 
di passagg io , c o n t e m p o r a n e a m e n t e s ta s u b e n d o u n p roces so di selezio-
n e n a t u r a l e , di famil iar izzazione  e t a lo ra di a l l e v a m e n t o consapevole , 
nel le qua l i u l t i m e fasi  occupa u n ruo lo di no tevo le i m p o r t a n z a la 
Donna . 

Es i s tono , nel le c i t t à E u r o p e e , delle s ignore che a b i t u d i n a r i a m e n t e 
d i s t r i bu i s cono r i so e d a l t r i s emi a n c h e d iverse vol te al g io rno sui 
davanza l i del le loro finestre  e sui ba lconi . I p a s s e r i h a n n o u n a g r a n d e 
fami l ia r i t à  con esse, le c h i a m a n o b a t t e n d o i ve t r i col becco , p e r mani -
fes tare  il loro affetto  svolazzano p o s a n d o s i sul le lo ro spal le , b e c c a n d o 
i capel l i e c i n g u e t t a n d o di gioia. 

La somig l ianza di ques t i p r i m o r d i di a l l e v a m e n t o con quel lo del 
c a n e s t a a p p u n t o in ques to , che u n a selezione n a t u r a l e a b a s e ps i 
chica si a c c o m p a g n a al p roces so di famil iar izzazione,  p e r cui p iù s t re t -
t a m e n t e in fami l ia r i t à  con l 'Uomo vivono quel l i con a t t i t u d i n e ps i ch ica 
favorevole  al la convivenza u m a n a . La domes t i caz ione c o m p l e t a n o n si 
rea l izza poi , p e r i mo t iv i cui p r i m a a b b i a m o accenna to . 

Un p roces so s imi le è s t a t o sub i to da l c ana r ino . P r i m a del la con-
qu i s t a Spagno la delle Cana r i e (secolo XV) esso visse in u n o s t ad io di 
s imbios i p a r a s s i t a r i a r i s p e t t o a l l 'Uomo, s imile a que l lo a t t u a l e del pas-
sero, e che p e r d u r a t u t t o r a nella p a t r i a or ig inar ia . Se si c a t t u r a n o q u e s t i 
c ana r in i s emidomes t i c i e si p o n g o n o in gabbia , m o l t o fac i lmente  si 
a m m a l a n o e m u o i o n o . Nel '500, invece, le s ignore spagno le c o m i n c i a r o n o 
ad a l levare ques t i cana r in i l iberi nel le loro c a m e r e (le m a t r o n e so levano 
p o s a r e p e r il p i t t o r e con u n c a n a r i n o accovacc ia to sulle d i ta ) . Così , 
p i a n o p iano , in local i tà e s t r anee alla loro p a t r i a o r ig inar ia , i c a n a r i n i 
si a d a t t a r o n o a v ivere in piccole gabb ie ed ebbe inizio la d o m e s t i c a z i o n e 



vera e p rop r i a , con modificazione  dei c a r a t t e r i somat ic i e r ed i t a r i 
e la differenziazione  in d iverse razze, c h e o r a sono innumerevo l i (24). 

I bambini e gli adolescenti come allevatori nella moderna civiltà 
Occidentale 

La s tessa pa s s ione p e r il cacc ia re nidi ed a l levare i piccoli , che de 
Wavr in h a o s se rva to p r e s s o i figlioletti  dei p r imi t i v i del l 'Amazonia , la si 
r i s con t r a a n c h e t r a i b a m b i n i e ragazze t t i b ianch i , t r a n n e che ques t i 
sono p iù inespe r t i nei t en ta t iv i di a l l evamento . La pa s s ione i s t in t iva 
dei b a m b i n i e degli ado lescen t i p e r u n a l l evamen to p e r gioco o pe r 
cur ios i t à si osse rva anche ne i t en ta t iv i d ' a l l evamen to c h e sono m o l t o 
p iù f r equen t i  c h e t r a gli adu l t i a r i g u a r d o di an ima l i selvatici : lepr i , 
uccell i var i , scoiat tol i , ecc., c a t t u r a t i con t r a p p o l e o feriti  a caccia 
dai pad r i . 

P e r c o n s t a t a r e l 'acutezza di osse rvaz ione p e r m e s s a dal la con t i nua 
convivenza dei b a m b i n i con gli an imal i , b a s t a s t u d i a r e i figli  dei 
contad in i , i qua l i conoscono i p iù m i n u t i pa r t i co l a r i del la v i ta degli 
an imal i , il che è e s t r e m a m e n t e u t i l e p e r al levarl i . Dei ragazze t t i delle 
Alpi Tren t ine , d a noi in te r roga t i , s apevano d i s t inguere ne i poll i locali 
u n a dec ina di modu laz ion i di voce diverse: a l l a rme , a d es., q u a n d o 
dei falchi  so rvo lano il pol laio, spaven to , l amen to , gioia e soddisfazione, 
invi to al c ibo ( u s a t o da i galli nei r i gua rd i delle gal l ine e dal le chioc-
ce ne i r i gua rd i dei pulcini) , r i c h i a m o dei pulc in i da p a r t e delle chioccie, 
v iceversa dei pu lc in i p e r invocare la chioccia, pigolì i comuni , s t r i da 
di avvers ione ve r so a l t r i polli ed an imal i . Infine  il t ip ico can to del ma-
schio adu l to : il c a n t o del gallo. I l B r e h m , u n o zoologo di valore , n o n 
n e e lenca p iù d i sei (25). 

Ma u n a del le t e s t i m o n i a n z e p iù significative  p e r d i m o s t r a r e la ten-
denza i n n a t a degli adolescent i , a l l ' a l l evamento p e r svago, e l ' acutezza 
delle lo ro osservaz ioni a r i g u a r d o del m o d o di n u t r i r s i e di c o m p o r t a r s i 
degli an ima l i l iberi , che p e r m e t t e po i loro di al levarl i in ca t t iv i tà , è 
quel la forni tac i  da A. G r a m s c i (26) c h e r i t e n i a m o u t i le r i po r t a r e , con la 
p r e m e s s a che la t e rmino log ia i m p i e g a t a da G r a m s c i n o n è, c o m e è com-
prensibi le , del le p i ù e sa t t e (si veda, a d es., l 'uso imprec i so del t e r m i n e 
« a d d o m e s t i c a r e »): 

« Io da ragazzo ho allevato molti uccelli e anche altri animali: falchi, 
barbagianni, cuculi, gazze cornacchie, cardellini, canarini, fringuelli,  allo-
dole, ecc. ecc.; ho allevato una serpicina, una donnola, dei ricci, delle tarta-
rughe. Ecco come ho visto i ricci fare  la raccolta delle mele ( ). Ci siamo 
nascosti in un cespuglio, contro vento. Ecco, a un t ra t to sbucano i ricci, 
cinque, due più grossi e tre piccolini. In fila  indiana, si sono avvicinati verso 
i meli, hanno girellato tra l 'erba e poi si sono messi al lavoro; aiutandosi 
coi muset t i e con le gambette, facevano  ruzzolare le mele, che il vento aveva 
staccato dagli alberi, e le raccoglievano insieme in uno spiazzetto, ben bene 
vicine una all 'altra. Ma le mele giacenti per terra si vede che non bastavano: 
il riccio più grande, col muso per aria si guardò attorno, scelse un albero 
molto curvo e si arrampicò, seguito da sua moglie. Si posarono su un ramo 



carico e incominciarono a dondolarsi, ritmicamente: i loro movimenti si 
comunicarono al ramo, che oscillò sempre più spesso, con mosse brusche, e 
molte altre mele caddero per terra. Radunate anche queste vicine alle altre, 
tut t i i ricci, grandi e piccoli, si arrotolarono, con gli aculei irti, e si sdraia-
rono sui frutti  che rimanevano infilzati;  c'era chi aveva poche mele infilzate 
(i riccetti), ma il padre e la madre erano riusciti ad infilzare  sette od otto 
mele ciascuno. Mentre stavano ri tornando alla loro tana, noi uscimmo dal 
nascondiglio, prendemmo i ricci in un sacchetto e ce li por tammo a casa. 

« Io ebbi il padre e due ricetti e li tenni molti mesi, liberi nel cortile; 
essi davano la caccia a tutt i gli animaletti, blatte, maggiolini ecc. e mangia-
vano frutti  e foglie  d'insalata. Le foglie  fresche  piacevano loro molto e così li 
potei addomesticare un poco; non si appallottolavano più quando vedevano 
la gente. Avevano molta paura dei cani. Io mi divertivo a portare nel cortile 
delle bisce per vedere come i ricci le cacciavano. Appena il riccio -i accorgeva 
della biscia, saltava lesto lesto sulle quat t ro zampette e caricava con molto 
coraggio. La biscia sollevava la testa, con la lingua fuori  e fischiava;  il riccio 
dava un leggero squittio, teneva la biscia con le gambette davanti, le mordeva 
la nuca e poi se la mangiava a pezzo a pezzo. Questi ricci un giorno spari-
rono: certo qualcuno se li era presi per mangiarli... ». 

S e m p r e a l fine  di conva l ida re la n o s t r a d i m o s t r a z i o n e s a r à u t i l e 
r i c o r d a r e c h e oggi il pe r iod ico p e r l ' infanzia  e l ' adolescenza p iù diffuso 
in tutto  il mondo:  « Topol ino » h a p e r p r o t a g o n i s t i degli an ima l i an t ro-
pomorfizzat i .  E d infat t i  il b a m b i n o cons ide ra c o m e esser i u m a n i gli 
a n i m a l i che al leva. D a t o l ' e n o r m e successo o t t e n u t o d a « Topol ino », innu-
merevo l i sono i per iod ic i c h e lo imi tano , i sp i r andos i a d an ima l i p a r l a n t i . 
Da n o t a r e a l t r e s ì c h e sui per iod ic i infantili  spesso a n c h e le r u b r i c h e di 
c o r r i s p o n d e n z a coi le t tor i , e t r a i le t tor i , r i g u a r d a n o l ' a l l evamen to di 
an imal i . Ad es. ne l N. 451 (19 Lugl io 1964) di « T o p o l i n o » b e n se t t e 
l e t t e r e r i p o r t a n o la r i ch ie s t a di s camb io di piccol i a n i m a l i (in preva-
lenza cucciol i di cane , m a a n c h e scoiat tol i , ecc.) p e r al levarl i . 

A r i g u a r d o de l l ' a l l evamento di e rb ivor i di g r a n d i e m e d i e d imen-
sioni, p u r e qu i è ch i a ro il ruolo , anche p r e s s o la n o s t r a civil tà, svol to 
dagli adolescent i . Sono essi infat t i  che, p e r a t t i t u d i n e psicologica, do t i 
fisiche  ( sono p iù agili), p e r es igenze funzional i  (gli adul t i , in u n a comu-
n i t à di col t iva tor i , n o n p o s s o n o avere t e m p o di p o r t a r e al p a s c o l o il 
be s t i ame , c o m e invece succede t r a i popol i p a s t o r i ) o p e r t rad iz ione , o, 
p r o b a b i l m e n t e , p e r t u t t i ques t i mot iv i ins ieme, c o n d u c o n o al pasco lo il 
b e s t i a m e . Ciò avviene con p a r t i c o l a r e f requenza  nel le zone a lp ine , 
dove i ragazzi t a l o r a a t t e n d o n o gli an ima l i di p iù p ro p r i e t a r i . 

Ugua lmen te , nel le operaz ion i agr icole ( a r a t u r a , ecc.) sono i ragazzi 
che, di soli to, s t i m o l a n o e g u i d a n o gli an imal i . 

D u r a n t e t u t t e q u e s t e funzioni,  e, a casa , nel le cure di a l l evamento , 
i ragazzi m o s t r a n o u n a g r a n d e tenerezza p e r le bes t ie , cui si affe-
z ionano c o m e a p e r s o n e u m a n e . 

Ques to g r a n d e in t e re s se dei b a m b i n i e degli ado lescen t i p e r l'alle-
v a m e n t o è il f r u t t o  p r o b a b i l e di p iù comples se t endenze i s t in t ive che, 
negli esser i u m a n i in g iovane età , si man i f e s t ano  p iù s c h i e t t a m e n t e . Oltre 
alla  tendenza  al gioco e allo  svago, è riconoscibile l'istinto  sociale, per 
cui l'essere  umano proietta  se stesso od  altri  esseri umani negli  animali 
allevati,  e li protegge.  Spesso, tale tendenza  viene a contrasto  con 
l'istinto  di  caccia e uccisione, che pure è spontaneo nell'Uomo,  come 



mangiatore  anche di  carne. G i u s t a m e n t e o ra si fa  di t u t t o p e r soffocare 
q u e s t ' u l t i m o i s t i n to nei b a m b i n i , m a con ciò n o n b i sogna d i m e n t i c a r e 
che esso r ives t ì u n a essenziale e provvidenzia le funzione  biologica ne l la 
p iù l o n t a n a p re i s to r i a . 

Ruolo del « learning process » e della « companionship » nella 
genesi dell'allevamento, della familiarizzazione  e della do-
mesticazione 

T r a gli s tud ios i del l 'or igine degli an ima l i domes t ic i , si è ded ica t a 
finora  m o l t a a t tenz ione , e g i u s t a m e n t e , a r i g u a r d o delle modificazioni 
a n a t o m i c h e e fisiologiche  e r ed i t a r i e specifiche  del la domes t icaz ione , 
m a si è p o s t o u n a sca r sa (o nu l l a a d d i r i t t u r a ) a t t enz ione ai p roces s i 
psicologici che h a n n o p e r m e s s o agli an ima l i selvaggi di convivere 
s t a b i l m e n t e con l 'Uomo. 

Preziosi , al r igua rdo , sono gli s t ud i di ps icologia a n i m a l e r i g u a r d a n t i 
i p rocess i di a p p r e n d i m e n t o , « l ea rn ing p rocesses », c o m p i u t o in q u e s t i 
u l t imi anni . Ess i ci p e r m e t t o n o di sp iegare o di p o r r e so t to u n a n u o v a 
luce i f enomeni  di convivenza Uomo-an imale (sfocianti  po i nel la dome-
s t icaz ione) cu i s o p r a si è accenna to . 

T h o r p e (27) fa  r i e n t r a r e nel « l ea rn ing p roces s » t u t t i i « cambia -
m e n t i di a d a t t a m e n t o ne l c o m p o r t a m e n t o individuale , c o m e conseguen-
za di un ' e spe r i enza . Ques to è u n o dei mezzi p iù i m p o r t a n t i con cui 
l ' an ima le t e n t a di c o n s e r v a r e u n equi l ibr io in segui to al c a m b i a m e n t o 
delle condiz ioni e s t e rne » (28). Da ques t a definizione  si deduce l 'im-
p o r t a n z a di ques t i p rocess i p e r c h é qua le c a m b i a m e n t o è p iù no tevo le 
del la sos t i tuz ione delle condiz ioni di v i ta n a t u r a l i se lva t iche con quel le 
di convivenza con l 'Uomo? 

Tu t t i i t ipi di p rocess i d ' a p p r e n d i m e n t o h a n n o g ioca to u n ruo lo 
i m p o r t a n t e n e l l ' a m m a n s i m e n t o o famil iar izzazione,  cioè n e l l ' a d a t t a m e n -
to ps ich ico de l l ' ind iv iduo a n i m a l e a l l 'Uomo. E s s e n d o ques t i c a r a t t e r i 
psichici d ' a d a t t a m e n t o e red i ta r i , è ch ia ro che, nel le fasi  p r i m o r d i a l i di 
a l l evamen to c o n t i n u a t o di gene raz ione in generaz ione si sono elimi-
na t e quel le specie che n o n p r e s e n t a v a n o ques t i c a r a t t e r i d ' a d a t t a m e n t o 
in g r a d o sufficiente  e, nel le specie addomes t i cab i l i , le razze e gli indi-
vidui che li p r e s e n t a v a n o in m i n o r g rado . Ciò dal p u n t o di v i s ta de l la 
gene t ica Mende l i ana è spiegabi le , c o n s i d e r a n d o ques t i c a ra t t e r i c o m e 
p o r t a t i da d ivers i geni d i cui a lcuni dominan t i , a l t r i recessivi . Elen-
c h i a m o ora , s eguendo T h o r p e (29) ques t i p rocess i : 

a) l'abitudine  ( hab i t ua t i on ) : essa spesso n o n è d i sg iun ta da u n 
ce r to g r a d o di s t anchezza del s i s t ema ne rvoso . E s s a p e r m e t t e all 'ani-
m a l e di a b i t u a r s i a l la sensaz ione di per ico lo che c o m p o r t a , a d es., la 
p r e s e n z a de l l 'Uomo, spec i a lmen te se, dopo u n lungo per iodo , q u e s t o 
n o n r i s u l t a d a n n o s o ; 

b ) i riflessi  condizionati  ( condi t ion ing) : ce r t e reaz ioni riflesse 
di t imore , de r iva te dal la p r e senza del l 'Uomo, n o n si c r eano se l 'animale 



è a l l eva to sin d a piccolo. I n lo ro vece si p o s s o n o f o r m a r e  dei 
riflessi  condiz iona t i pos i t iv i ; 

c) apprendimento  mediante  esperimento ed  errore  ( t r ia l a n d e r r o r 
learn ing) : differisce  da l p r e c e d e n t e in q u a n t o n o n si t r a t t a del la con-
ness ione del lo s t imo lo ad u n a reaz ione i n n a t a od ab i tua le , m a a d u n a 
az ione s o m a t i c a vo lon ta r i a . I l ruo lo di ques to p r o c e s s o di apprendi -
m e n t o è cos ì ev iden te che n o n abb i sogna di e s se re c o m m e n t a t o ; il 
c o m p o r t a m e n t o n e i r i gua rd i de l l 'Uomo è la r i s u l t a n t e di u n a c a t e n a di 
p r o v e e di e r ro r i ; 

d ) di c o m p l e t a m e n t o al p r e c e d e n t e è l'« ins igh t a n d ins igh t 
l e a r n i n g ». Pe r Tho rpe , l'« ins igh t » è l'apprendimento  di  relazioni  e 
l'« ins igh t l ea rn ing » è l'organizzazione  delle  esperienze antecedenti  in 
senso adattativo  alla  nuova realtà,  cioè u n c o m p o r t a m e n t o n o n a casac-
cio di f ron te  al fa t to  nuovo, m a cos t i tu i to d a n u o v e r i spos t e ada t t a t i ve . 
Di conseguenza , si t r a t t a di ideare  r i spos t e n u o v e alla n u o v a r ea l t à . 

Anche qu i p u ò differenziarsi  l ' an ima le famil iar izzabi le  d a quel lo 
n o n famil iar izzabi le .  Il p r i m o sa idea re r i s p o s t e di coope raz ione con 
l 'Uomo, il s econdo solo quel le di con t r a s to , fuga  e difesa  od offesa; 

e) imitazione ( imi t a t ion ) : a n c h e q u e s t o p r o c e s s o p u ò ave r g ioca to 
u n a p a r t e n o n t r a s c u r a b i l e n o n solo n e l l ' a d d e s t r a m e n t o , c o m e comune-
m e n t e si c rede , m a a n c h e ne l la famil iar izzazione,  c o n t r i b u e n d o ad avvi 
c ina re il c o m p o r t a m e n t o a n i m a l e a quel lo u m a n o ; 

f)  l'impressione  ( impr in t i ng ) : ques to p r o c e s s o è s t r ao rd ina r i a -
m e n t e i n t e r e s s a n t e a r i g u a r d o de l l ' a l l evamento e famil iar izzazione;  esso 
p e r m e t t e n i e n t e m e n o di  legare  l'animale  all'Uomo  in maniera addirit-
tura superiore che agli  animali della  sua stessa specie, che n o n s iano 
i suoi geni tor i . M a v e d i a m o o r a in che cosa cons i s te : gli e spe r imen t i 
di H e i n r o t h , ne l 1911 (30) e di Lorenz (31) h a n n o d i m o s t r a t o che u n 
a n a t r o c c o l o a p p e n a sgusc ia to da l l 'uovo in u n a i n c u b a t r i c e si m e t t e a 
segui re l ' u o m o che h a a s s i s t i t o al la sua n a s c i t a (o in m a n c a n z a d ' a l t ro 
l ' ogge t to in m o t o p i ù vicino) , c o m e se fosse  l'« a n a t r a m a d r e ». 

Gli effetti  di  questa « impressione » permangono per tutta  la vita e 
tutte  le relazioni funzionali  rimangono ancorate alla  specie impressa 
ad  es. all'Uomo  (32), p e r cui q u e s t o funge  da c o m p a g n o affettivo.  Ques t a 
s t r a o r d i n a r i a poss ib i l i t à d ' a p p r e n d i m e n t o , in d ivers i g r ad i di in t ens i t à , 
è c o m u n e a d a l t r e specie di uccell i e di an imal i , p e r s i n o di inse t t i . 
Da n o t a r s i che è l i m i t a t a ad u n pe r iodo m o l t o b r e v e (poche ore, od 
a n c h e poch i minu t i , gli inizi del la v i ta indiv iduale) . T h o r p e (33) la con-
s idera u n « l ea rn ing » sopra- individuale , p e r cui l ' an ima le si i m p r i m e 
le c a r a t t e r i s t i c h e genera l i del la specie cui a p p a r t i e n e . Infat t i ,  in n a t u r a 
viene a l leva to da i suoi geni tor i . Anche Lorenz lo d i s t ingue da l c o m u n e 
« l ea rn ing », in q u a n t o è i r revers ib i le ed è, c o m e già de t to , r i s t r e t t o 
a specifici  i s t an t i del la v i ta de l l ' an imale . Vi è p e r ò u n a fase  i n t e r m e d i a 
di sol i to p iù lunga, d o p o l'« i m p r e s s i o n e », in cui è poss ib i l e la r ide ter -
minaz ione del l 'ogget to « i m p r e s s o » p e r esempio , p a s s a r e da l la specie 
u m a n a a quel la cui a p p a r t i e n e l ' an ima le a l leva to (34). 



Si t r a t t a di u n p a r t i c o l a r e m e c c a n i s m o in cui il m o t o r e del feno-
m e n o è inna to , m e n t r e l 'ogget to non è r i conosc iu to i s t i n t ivamen te , ss 
n o n p e r il m o t o . Ma, u n a vol ta c h e l ' impress ione è avvenu ta , l ' an ima le 
r i conosce l ' individuo della specie « i m p r e s s a » i s t i n t i vamen te . Si t r a t t a 
quindi , in definitiva,  di u n p r o c e s s o a m e t à i n n a t o e a m e t à sper i 
men ta l e , p e r scegl iere e foggiarsi  « i n t e r i o r m e n t e » i c o m p a g n i della 
p r o p r i a es is tenza , la « compar i ionsh ip », c o m e la c h i a m a Lorenz . 

Tu t t av ia , n o n b i s o g n a a t t r i b u i r e u n ' i m p o r t a n z a a s so lu t a a ques to 
p roces so ne l l a genes i de l l ' a l l evamento e famil iar izzazione,  i n n a n z i t u t t o 
p e r c h é l'« i m p r i n t i n g » n o n è s t a t o r i s con t r a to , a l m e n o in u n a forma 
così sp icca ta ne i m a m m i f e r i  (35) che, c o m e si sa, cos t i tu i scono la mag-
gior p a r t e degli an ima l i domes t ic i . In secondo luogo, a n c h e negli an imal i 
a l levat i di sol i to sono s e m p r e p r e s e n t i i geni tor i , t r a n n e che ques t i 
vengano uccis i p r o p r i o nel d a r e alla luce i figli.  Ino l t r e , a d a t t e n u a r e 
l'« i m p r i n t i n g » del l 'Uomo, p o s s o n o esse r p resen t i , in ta le fase  iniziale, 
a l t r i co rp i in m o v i m e n t o . I n te rzo luogo, s t a n d o alla d o c u m e n t a z i o n e 
archeologica , n o n s e m b r a che gli uccelli , cioè gli an ima l i do t a t i del 
t ipico « i m p r i n t i n g » s iano s ta t i gli an ima l i p e r p r i m i domes t i ca t i . Ma 
b i sogna agg iungere che le ossa degli uccell i sono s t a t e t r o p p o spesso 
t r a s c u r a t e negli scavi a rcheologic i e che, p e r la lo ro fragil i tà,  si con 
se rvano male . D 'a l t r a p a r t e gli uccell i domes t i c i p iù c o m u n i : i polli, 
n o n sono n o m a d i , m e n t r e i p iù p r imi t iv i co l t iva tor i e r a n o a l m e n o 
s e m i n o m a d i e qu ind i l ' a l l evamento inconsapevo le di poll i selvatici p u ò 
essers i in iz ia to solo q u a n d o la col t ivazione e ra già a l t a m e n t e sv i luppa ta . 
Ques to fa t to  p u ò a n c h e p r o v a r e che a l t r i fa t tor i  n o n psicologici , m a 
economic i e cu l tura l i , h a n n o a v u t o u n no tevo le peso nel la genesi del la 
domes t i caz ione . 

P u r con ques t e r iserve, r i t e n i a m o che l ' i m p o r t a n z a dell'* i m p r i n t i n g » 
n o n è s t a t a t r a scurab i l e , i n n a n z i t u t t o in q u a n t o , p a r a l l e l a m e n t e a 
q u a n t o è s t a t o d i m o s t r a t o a n c h e p e r l 'Uomo, in tu t t i gli an ima l i i n 
genere, ed in p a r t i c o l a r e nei m a m m i f e r i ,  vi è, nel la p r i m a fase  di v i ta , 
un periodo  di  massima sensibilizzazione  ve r so il m o n d o e s t e rno , e, 
quindi , a n c h e a r i g u a r d o di co loro che cos t i t u i r anno i c o m p a g n i della 
es is tenza , l ' amb ien t e sociale, p e r così dire. I n definitiva  u n p roces so di 
« i m p r i n t i n g », sia p u r e a t t e n u a t o . Ques t a fase  iniziale di m a s s i m a sen-
sibi l izzazione d i m o s t r a u n a vo l t a di p iù il ruo lo d e t e r m i n a n t e della 
Donna , c o m e a l leva t r ice di n e o n a t i an imal i , nel la famil iar izzazione  e 
qu ind i ne l la domes t icaz ione . 

Psicologia, comportamento animale e condizioni d'allevamento 
e di domesticazione - La necessità di una fase  d'allevamento 
inconsapevole - La preminenza dell'ambiente di coltivazione 

L'anal is i s o p r a e s p o s t a del p roces so ps ich ico con cui l ' an ima le si 
adegua al la c o m p a g n i a con l 'Uomo, cioè si famil iarizza,  n o n è super-
flua  in q u e s t o s tudio . Essa ci d i m o s t r a c o m e il difficile  t r a p a s s o dal-



l ' a m b i e n t e n a t u r a l e a quel lo del la s t r e t t a convivenza c o n l 'Uomo p o s s a 
avven i re solo a t t r a v e r s o u n passagg io g r a d u a l e qua l e p u ò esse re quel lo 
di u n a p r i m a fase  di convivenza a livello p a r a s s i t a r i o ( l 'Uomo cac-
c i a to r e p a r a s s i t a degli an imal i , e po i gli an ima l i p a r a s s i t i de l l 'Uomo 
co l t iva to re ) ne l l ' amb i to del la qua l e è n a t o l ' a l l evamen to s a l t ua r io p e r 
svago. E s s o è sfociato  in u n a seconda fase  di a l l e v a m e n t o c o n t i n u a t o 
e d o m e s t i c a n t e . 

S p e c i a l m e n t e nel la fase  in cui gli an ima l i d iven t ano p a r a s s i t i 
de l l 'Uomo, si inizia u n p roces so di selezione n a t u r a l e ps ich ica-ered i ta r ia , 
nel senso già s o p r a ind ica to . Gli an ima l i che s a n n o adegua r s i p i ù pro-
f o n d a m e n t e  al la convivenza c o n l 'Uomo (36) r i m a n g o n o c o s t a n t e m e n t e 
p r e s s o di lui e d ivengono i suoi pa rass i t i . Gli a l t r i , p r e s t o o t a rd i , si 
a l l o n t a n a n o . T r a i figli  dei p r i m i avviene u n ana logo processo , e cos ì 
via. Ques t a selezione si r ipe te con i p r i m i t en t a t iv i di a l l e v a m e n t o a 
livello n o n so l t an to n a t u r a l e (37), m a a n c h e artificiale,  in q u a n t o gli 
a n i m a l i che n o n s a n n o adegua r s i vengono e l imina t i , l asc ia t i m o r i r e , 
od a n c h e uccisi . 

Lo svolgers i dei va r i p rocess i di s imbios i p a r a s s i t a r i a e di preal le-
v a m e n t o e po i a l l e v a m e n t o inconsapevo le con s e m i d o m e s t i c a z i o n e è 
qu ind i d e t e r m i n a t o da l succeders i delle t a p p e e c o n o m i c h e de l la s t o r i a 
u m a n a , e la sua ub icaz ione dal la p r e senza di a n i m a l i selvat ici dome-
st icabi l i . 

P e r il p r i m o p u n t o , è logico che il cane, m a l g r a d o o ra le de te rmi -
naz ion i a rcheo log iche lasc ino u n m a r g i n e di incer tezza (38), a b b i a p o t u t o 
ave re la p r ecedenza , e cos t i tu i sca p r o b a b i l m e n t e un 'eccez ione e s s e n d o 
forse  l 'un ico a n i m a l e che si a d a t t i ad u n a s imbios i p a r a s s i t a r i a ve r so 
l 'Uomo a n c h e in u n a m b i e n t e n o m a d e vena to r io . A ciò lo adeguano , 
o l t r e alle sue poss ib i l i t à m i g r a t o r i e e al suo t ipo c a r n e o di a l imen-
taz ione (ut i l izzazione di rifiuti  p roven ien t i dal la caccia) , a n c h e la sua 
agi l i tà fìsica  e ps i ch ica e la sua sens ib i l i tà ps ich ica . 

E ' qu ind i p iù p r o b a b i l e che con il cane , p i u t t o s t o che con a l t r i 
an imal i , si sia p a s s a t i i n sens ib i lmen te da l l ' a l l evamen to inconsapevo le 
a l l ' a l l evamento consapevo le p e r svago ed in s i eme u t i l i t a r i s t i co , in q u a n t o 
il c a n e fornisce  esso s t e s so c a r n e ( appe t i t a in gene re da i p r imi t iv i ) e 
servigi apprezzab i l i a n c h e p r e s s o i n o m a d i c o m e l ' avver t i re dei per ico l i 
( c ane d a g u a r d i a ) ed il suo sacrificarsi  nel la lo t t a c o n t r o le fiere,  du-
r a n t e l ' a t t acco di q u e s t e a l l ' a c c a m p a m e n t o . 

F o r s e u n ana logo p roces so i n sens ib i lmen te g r a d u a l e dal la fase  in-
consapevo le a quel la consapevole av rà sub i to il gallo, m a , c o m e a b b i a m o 
visto, in e tà p o s t e r i o r e e n t r o l ' economia col t ivat r ice , ed il ma ia le , fisi-
c a m e n t e e p s i c h i c a m e n t e m e n o agile del cane e l ega to anch ' e s so a d 
una economia seden ta r i a , n o n c h é a d a m b i e n t i boscos i ed u m i d i . 

Se poll i e maia l i sono p a s s a t i i n sens ib i lmen te a l l ' a l l evamento consa-
pevole, m a e n t r o u n ' e c o n o m i a s eden t a r i a o s e m i n o m a d e col t iva t r ice , 
p e r rag ioni ecologiche e biologiche, gli e rb ivor i h a n n o dovu to anch ' e s s i 
effet tuare  il passagg io ne l l ' amb ien t e di col t ivazione, p e r mot iv i ps ich ic i 
e tecnici. I n n a n z i t u t t o , la s imbios i p a r a s s i t a r i a de l l 'Uomo v e r s o l ' an imale 



, che si verifica  in u n ' e c o n o m i a vena tor ia , n o n s e m b r a a d a t t a 
p e r favor i re  l ' a d e g u a m e n t o ps ich ico de l l ' an imale cacc ia to a l l 'Uomo; 
non così ne l l ' economia col t iva t r ice , in cui gli e rb ivor i c e r cano essi 
s tess i l ' amb ien t e u m a n o p e r t r o v a r e a b b o n d a n t e cibo. Ma ciò n o n è 
sufficiente:  a n c h e oggi i topi nel le ab i taz ioni e le lepr i nei campi , 
d u r a n t e l ' inverno, sono a t t i r a t i p e r il m e d e s i m o mot ivo , senza p e r 
ques to p a s s a r e g r a d u a l m e n t e e s p o n t a n e a m e n t e alla famil iar izzazione. 
E ' qu ind i necessa r ia , p e r ques t i an imal i , la ca t t iv i t à : q u e s t a è r e s a 
poss ibi le t e c n i c a m e n t e dal le condiz ioni di v i ta s eden t a r i e o semiseden-
tar ie . S p e c i a l m e n t e nel caso di gross i erbivori , che n o n si p o s s o n o 
al levare , ad es., vitell i senza le m a d r i che li a l la t t ino . Ques t i an ima l i 
adu l t i si fami l iar izzano  con e s t r e m a difficoltà  e solo p a r z i a l m e n t e . I noma-
di cacc ia to r i (che non b i sogno confondere  con i pas to r i , i qua l i h a n n o a 
d isposiz ione a n c h e energ ia an ima le ) , n o n h a n n o poss ib i l i tà p r a t i c a 
n é in t e re s se economico n é e v i d e n t e m e n t e di svago, a t r a s c i n a r e a 
forza  ques t i g ross i an ima l i r i l u t t an t i , p e r lunghi t r a t t i . L ' e sempio dei 
caccia tor i -a l levator i di reni le n o n è p r o b a n t e . Ques t i sono in r e a l t à 
dei pas to r i , sia p u r e r u d i m e n t a l i , che h a n n o m u t u a t o da a l t r i p a s t o r i 
0 dagli agr ico l to r i le t ecn iche di a l l e v a m e n t o e, di soli to, a n c h e gli 
an ima l i domes t ic i . N o n è p r o b a n t e (39) in q u a n t o la domes t i c i t à del la 
r enna p r e s e n t a t u t t o r a c a r a t t e r i di sp icca ta p r im i t i v i t à p e r cui p r o b a 
b i l m e n t e si t r a t t a di u n a or ig ine recen te . Ino l t re , n o n es is te u n a docu-
men taz ione a rcheologica p e r d i m o s t r a r e u n a r e m o t a an t i ch i t à dell 'al-
l e v a m e n t o del la r e n n a (40). Del r e s to t u t t o il f enomeno  pas to ra le , se-
condo le r i ce rche p i ù m o d e r n e , s e m b r a esse re di or ig ine p i u t t o s t o 
r ecen te (41) e senz ' a l t ro p o s t e r i o r e a l l ' agr ico l tu ra di cui, all ' inizio, si 
è differenziato.  Già in a n t e c e d e n z a a b b i a m o a c c e n n a t o ad u n o s tud io 
sul la pa s to r i z i a « in s t a t u na scend i » in Abiss inia (42). 

L ' a l l evamento , invece, di gross i an ima l i e rb ivor i in ca t t iv i t à t e m 
p o r a n e a p e r l ' a l l a t t a m e n t o è di e s t r e m a facilità  p r e s s o i col t ivator i 
s e d e n t a r i che p o s s o n o c o s t r u i r e a m p i rec in t i s tabi l i in cui p o r r e gli 
an ima l i r i l u t t an t i . Ino l t re , il co l t iva to re di t u t t i i t empi , c o m e fa  n o t a r e 
a n c h e il de Wavr in p e r i p r imi t iv i del l 'Amazonia , è p o r t a t o irresist ibil-
m e n t e a l l ' a l l evamento . 

Ma n o n b a s t a n o condiz ioni psicologiche, biologiche, tecniche, am-
bienta l i favorevoli .  Da tali posiz ioni si p u ò sfociare  a d u n a l l e v a m e n t o 
inconsapevole , c o m e nel caso de l p a s s e r o d o m e s t i c o e del c a n a r i n o 
ne l le Canar ie , p r i m a de l l ' avvento degli Spagnol i , od anche ad u n alleva-
m e n t o famil iar izzante ,  c o m e quel lo dei b o a e degli oce lo t t i in Amaz-
zonia. A b b i a m o vis to che p e r e sse re a l levato c o n s a p e v o l m e n t e e con t i 
n u a t i v a m e n t e , al p a s s e r o n u o c e il fa t to  di n o n p r e s e n t a r e u n a ut i l i tà 
sp icca ta , ed in s i eme la sua facile  r epe r ib i l i t à allo s t a t o spon taneo . 
Ugua lmen te , il c a n a r i n o nel le Canar ie è a b b o n d a n t e allo s t a t o n a t u 
ra le di a l l evamen to inconsapevole , e lo svago o d i le t to che a r r e c a con 
il suo c a n t o e col suo svolazzare è poss ib i le goder lo senza dover lo 
a l levare c o n s a p e v o l m e n t e e speci f ica tamente .  Pe r ques to , solo q u a n d o 
1 cana r in i venne ro i m p o r t a t i in I spagna , dove n o n e r a n o disponibi l i 



n a t u r a l m e n t e , se n e dove t t e n e c e s s a r i a m e n t e in iz iare l ' a l l evamen to con-
sapevole . Infine,  gli ocelot t i , i boa , i t ap i r i ed a l t r i a n i m a l i de l l 'Ama 
zonia n o n sono t u t t o r a g iun t i ad u n o s t a t o di domes t i c i t à , in q u a n t o 
si t r a t t a di an ima l i che non p r e s e n t a n o u n a sp icca ta u t i l i t à n é c a r a t t e r i 
ps icologici e biologici che ne facil i t ino  l ' a l l evamen to d a adul t i e la 
lo ro convivenza con l 'Uomo. Si t r a t t a qu ind i di a l l evamen t i sporad ic i 
famil iar izzant i  che ce s sano q u a n d o ques t i a n i m a l i d iven t ano adu l t i . 
Invece , c o m e si è de t to , p e r c h é si realizzi la domes t i caz ione , è neces sa r io 
u n a l l e v a m e n t o c o n t i n u a t o da p a d r e in figlio,  p e r generaz ion i e ge-
ne raz ion i . 

Di conseguenza , o l t r e ad u n p r ee s i s t en t e a l l e v a m e n t o inconsa-
pevole , a l la s e d e n t a r i e t à e, c o m e v e d r e m o p i ù a fondo,  a l la familiariz-
zazione, a n c h e la sp icca ta u t i l i tà , la imposs ib i l i t à di u t i l izzazione a d u n 
livello soddis facen te  e sufficiente  allo s t a t o n a t u r a l e ed u n c e r t o g r a 
do di affinità  o c o m p l e m e n t a r i e t à o d a n c h e p la s t i c i t à p s i ch ica nei 
conf ront i  de l l 'Uomo, sono le condizioni f o n d a m e n t a l i  che h a n n o per-
m e s s o la domes t i caz ione dei p r inc ipa l i a n i m a l i oggi domes t i c i . Na tu -
r a l m e n t e , n o n è d i m o s t r a t a la s t r e t t a necess i t à che t u t t e le suaccen-
n a t e condiz ioni si verifichino  c o n t e m p o r a n e a m e n t e , m a ciò è a v v e n u t o 
nel la m a g g i o r p a r t e dei casi . 

Ruolo dell'affettività  femminile,  dei bambini e degli adolescenti 
nella genesi della domesticazione 

L'anal i s i p s i ch i ca dei p rocess i di « l ea rn ing » an ima l i e dei r a p p o r t i 
sociali i m p e r n i a t i sul la « c o m p a n i o n s h i p » ci ch ia r i sce u n a l t ro e l e m e n t o 
o comple s so di e l emen t i , che h a p e r m e s s o il pas sagg io da l l ' a l l evamen to 
inconsapevo le a quel lo consapevole : la passione, tendenza  e capacità 
innata che ha la donna  ad  allevare.  Anche nei casi a m m e s s i s o p r a di 
un passagg io a s s o l u t a m e n t e g r a d u a l e fino  a l l ' a l l evamento consapevole , 
vi è u n p u n t o in cu i l ' an ima le e n t r a d i r e t t a m e n t e ne l d o m i n i o del-
l 'Uomo, e c'è qu ind i u n a so r t a di sal to . I p roces s i psicologici di adegua-
m e n t o de l l ' an ima le a l l ' ambien te , che sop ra a b b i a m o anal izza to , sono 
b ivalent i , in q u a n t o p o s s o n o p o r t a r e tu t t i , o quas i , a r a p p o r t i di con-
t r a s t o e di cooperaz ione . Pe r ché p o s s a n o p reva l e r e in m o d o de te rmi-
n a n t e q u e s t i u l t im i , occo r re che l ' an imale si t rovi con esser i u m a n i 
sin da l la nasc i t a , e ques t i s a p p i a n o in tu i re e soddis fare  i suoi p iù 
m i n u t i bisogni . Solo in ques to m o d o , l ' an imale p u ò « a b i t u a r s i » al-
l 'Uomo, fo rmar s i  dei riflessi  posi t iv i condiz ionat i da l la p r e s e n z a del-
l 'Uomo, c r e a r e u n m o d o di c o m p o r t a m e n t o in cooperaz ione con l 'Uomo, 
i m p r i m e r e ne l suo inconsc io la « c o m p a g n i a » del l 'Uomo. E ' inu t i le ag-
g iungere che ta le capac i t à di in tu iz ione (la d o n n a è a b i t u a t a a d alle-
vare b a m b i n i n e o n a t i che, n o n e s sendo do ta t i di pa ro la , si e s p r i m o n o 
c o m e an imal i ) , t a le i n n a t a e p r e p o t e n t e t endenza o neces s i t à di 
soddisfare  i p iù pa r t i co l a r i b i sogn i di ques t i n e o n a t i an ima l i e, qu indi , 
di al levarl i , sono p r o p r i e della donna . La donna  è, per sua intima 



natura, allevatrice.  Lo s tud io del c o m p o r t a m e n t o del la d o n n a r i g u a r d o 
agli an ima l i p r e s s o le popolaz ioni p iù p r imi t ive e quel le p iù civili ce 
ne d a n n o una confe rma  asso lu ta , di cui la p iù significativa  è l ' usanza 
che h a n n o le d o n n e p r imi t i ve di a l l a t t a r e al p r o p r i o seno ques t i ani-
ma l i neona t i . 

D e t e r m i n a n t e (in quan to , d a t a la d i sponib i l i t à di an ima l i selvatici , 
l ' a l l evamento , agli inizi, n o n h a m o v e n t i u t i l i t a r i s t ic i ) è a n c h e il fa t to 
che la d o n n a a l leva ques t i n e o n a t i an ima l i n o n p e r u n t o r n a c o n t o eco-
nomico , m a s e m p l i c e m e n t e p e r e s t r i n seca re la sua affettività  i l l imi ta ta , 
il suo b i sogno di a l levare , p e r u n a soddisfazione  p r o p r i a a se s t an te , 
p e r u n o svago dal p e s a n t e l avoro quo t id iano . 

Si agg iunga che p r o p r i o a lcune var iaz ioni s o m a t i c h e ca r a t t e r i s t i che 
degli a n i m a l i domes t ic i , c o m e il r a c c o r c i a m e n t o del m u s o e l ' ipertrofia 
del c r an io (che le r i ce rche p iù r ecen t i (43) a sc r ivono alla sovra-a l imen 
taz ione) si p o s s o n o conne t t e re , a l m e n o al l 'or igine, a ques to p a r t i c o l a r e 
c o m p o r t a m e n t o della Donna . 

Infat t i ,  in m a n c a n z a di mo t iv i u t i l i tar is t ic i , la sov ra l imen taz ione 
p u ò esse re a sc r i t t a p r e v a l e n t e m e n t e solo ai m o v e n t i affettivi  p r o p r i 
del la D o n n a . 

Ques to b i sogno affettivo  è c o m u n e a n c h e ai b a m b i n i ed agli a d o 
lescent i , m a in essi l ' a l l evamento p r e n d e p iù d e c i s a m e n t e l ' a spe t to di 
un gioco, che, ne i p iù piccoli , è spesso u n a sempl ice imi taz ione di 
ciò che c o m p i e la m a d r e . Negl i adolescent i , gli animal i -g iocat to lo si 
t r a s f o r m a n o  in an ima l i c o m p a g n i di gioco. Soven te l ' a l l evamento è 
effet tuato  c o n t e m p o r a n e a m e n t e da donne , b a m b i n i , e p reado lescen t i , 
e d a l lora l ' in tuiz ione ed esper ienza del la d o n n a suppl i sce a l l ' inconsidera-
tezza dei suoi co l l abora to r i . E ' ve ros imi le che t r a le m a n i di essi a b b i a 
t r a t t o o r ig ine l ' a l l evamento consapevo le dei m a m m i f e r i  p iù piccoli , com-
pres i forse  agnell ini , c ap re t t i ed i piccoli delle r enne . Pe r i g ross i 
e rb ivor i , bovin i e cavalli , e s sendo m e n o p r o b a b i l e l ' in te rven to del la 
d o n n a o d a l m e n o u n suo i n t e r v e n t o d e t e r m i n a n t e , il pas sagg io da l l a 
se lvat ichezza a l l ' a l l evamento fami l ia r izzan te  s a r à s t a to m o l t o p iù diffi-
col toso e p e r q u e s t o i r epe r t i a rcheologic i dei gross i e rb ivor i al lo s t a t o 
d o m e s t i c o sono p iù recen t i (44). 

E ' ev idente il fa t to  che t u t t o q u e s t o p roces so con p ro t agon i s t i sia 
le dorme, sia gli adolescent i , abb ia r i ch ies to u n a sp icca ta s ed en t a r i e t à 
p e r svolgers i in condiz ioni o t t ima l i . 

Da te q u e s t e p r e m e s s e , è poss ib i le o t t e n e r e u n q u a d r o a b b a s t a n z a 
c o m p l e t o del m e c c a n i s m o delle fasi  conclus ive del la domes t i caz ione : 
d a p p r i m a si h a il f enomeno  della s imbios i p a r a s s i t a r i a degli an ima l i 
r i s p e t t o agli u o m i n i che li avvic ina e li p o n e a p o r t a t a di m a n o 
di ques t i . Donne, ragazzi , b a m b i n i , a l levano p e r sfogo  affettivo  e svago 
gli an ima l i così d isponibi l i . La s e de n t a r i e t à delle sedi ed il c l ima m i t e 
c h e n o n i m p o n e mig raz ion i agli an ima l i d u r a n t e la ca t t i va s t ag ione 
p e r m e t t e il r i pe t e r s i c o n t i n u a t o di q u e s t i a l l evamen t i (o, megl io , semi-
a l l evament i , in q u a n t o a n c o r a spesso senza r i p roduz ione de l l ' an imale ) 
che, t e n i a m o l o p re sen t e , n o n c o m p o r t a n o u n a c o m p l e t a domes t i caz ione , 



m a , o l t r e n a t u r a l m e n t e al la famil iar izzazione,  la sempl ice c o n t i n u a z i o n e 
del p r o c e s s o di s emidomes t i caz ione , iniz ia tosi con la s imbios i p a r a s s i t a r i a . 

C o m e a b b i a m o v i s to p e r il p a s s e r o ed il c ana r ino , solo quando 
aumenti l'utilità  e diventino  rari (45) gli an ima l i p r i m a d isponib i l i 
n e l l ' a m b i t o del la s imbios i p a r a s s i t a r i a inconsapevole , p u ò d e t e r m i n a r s i 
u n a l l evamen to c o n t i n u a t o , n o n solo, m a di gene raz ione in genera-
zione, in m o d o d a c o m p o r t a r e u n ve ro e p r o p r i o d o m e s t i c a m e n t o , con 
r i p r o d u z i o n e gove rna t a , a l m e n o in p a r t e , da l l 'Uomo, e c o n s e g u e n t e 
selezione artificiale. 

La r iduz ione degli a n i m a l i d isponibi l i ne l l ' amb i to del la s imbios i 
non deve avven i re o b b l i g a t o r i a m e n t e p e r dec imaz ione in segu i to a l la 
c o n t i n u a caccia (il co l t iva tore , specie se n o n a n c o r a a l l eva to re dì 
a n i m a l i domes t ic i , c o m p l e t a la sua d ie ta vege ta le con que l l a c a r n e a 
forn i ta  dal la caccia) , m a b a s t a l ' i n t e rven to di e l emen t i innova to r i , c o m e 
emigraz ion i forzate  p e r g u e r r e od a l t ro , che h a n n o a l l o n t a n a t o la popo-
laz ione u m a n a da i lo ro s imb ion t i an ima l i e l ' h a n n o p o r t a t a in a m b i e n t i 
ove essi m a n c a n o . Gli even tua l i an ima l i g iovani p o r t a t i seco da d o n n e 
e ragazzi si sono qu ind i dovu t i a l levare n o n solo, m a a n c h e r i p r o d u r r e 
c o n t i n u a t i v a m e n t e . 

P iù sempl ice p u ò e s s e r e il ca so di sempl ic i c o n t a t t i di popolaz ion i , 
c o m e è a v v e n u t o r e c e n t e m e n t e p e r il cana r ino . Popolazioni , n o m a d i o se-
m i n o m a d i , venu t e a c o n t a t t o con gli a l leva tor i p e r svago, p o s s o n o ave r ac-
qu i s t a t o , r ap i to , r i cevu to in dono, ques t i an ima l i famil iar izzat i  e, t r a smi -
g r a n d o in a m b i e n t i dove m a n c a n o ( a l m e n o in u n o s t a t o di familiarizza-
zione) p o s s o n o a v e r n e iniz ia to l ' a l l evamen to a r i p roduz ione c o n t i n u a t a 
o p o s s o n o aver lo t r a s m e s s o a d a l t r e popolaz ion i seden ta r i e . 

Uno schema storico-genetico della domesticazione 

L'anal i s i dei da t i e tnologici , archeologici , na tu ra l i s t i c i ivi c o m p r e s i 
quel l i forni t i  da l la ps icologia an imale , i da t i ecologici, pa leosocio logic i e 
pa leoeconomic i , n o n c h é quel l i forni t i  da l la ps icologia u m a n a , ci per -
m e t t o n o di r i c o s t r u i r e u n o s c h e m a s tor ico-genet ico della domes t i caz ione , 
val ido s o p r a t t u t t o p e r gli e rb ivor i e che t e n t i a m o o r a di e spo r r e : 

a ) fase  iniziale: a n i m a l i ed u o m i n i vivono i n d i p e n d e n t e m e n t e . 
Negl i s t ad i p iù an t i ch i l 'Uomo si n u t r e di p r o d o t t i vegetali , inset t i , mol-
luschi , ecc., p e r la cui r acco l t a n o n sono necessa r i n é u n a s t r u m e n t a -
zione, n é u n a organizzaz ione sociale comples sa ; 

b) l 'Uomo d iven ta cacc ia to re : nel la fase  dei cacc ia to r i super io r i 
le t r i b ù cacc ia t r ic i v ivono a c o s t a n t e o quas i i n t i m o c o n t a t t o con 
le m a n d r i e di an ima l i selvat ici che inseguono. Nasce la s imbios i pa rass i -
t a r i a de l l 'Uomo ( p a r a s s i t a ) con gii an imal i . L ' an ima le al leva inconsape-
v o l m e n t e l 'Uomo. Bio log icamente , p o s s o n o c o m p a r i r e i p r i m o r d i del la 
s e m i d o m e s t i c a z i o n e (domes t i caz ione senza selezione artificiale).  Tecni-
camen te , p o s s o n o c o m p a r i r e i p r i m o r d i de l l ' a l l evamento s a l t ua r io (se-
m i a l l e v a m e n t o ) u t i l i t a r io ( c a t t u r a di f e m m i n e  p e r a d e s c a r e i m a s c h i ) 



o p e r svago. P robab i l e inizio de l la domes t i caz ione p iena del cane (46); 
c) inizio della fase  s e d e n t a r i a del la economia di colt ivazione, 

che p u ò avere u n a n t e c e d e n t e in quel la della r acco l t a specia l izzata 
( raccogl i tor i super io r i ) e della pesca . Capovo lg imen to dei r a p p o r t i di 
s imbios i : l 'Uomo d iven ta p a r a s s i t a t o dagli an imal i , fa t to  già forse 
p r e s e n t e p e r il cane nel la fase  an teceden te . Ques ta s imbios i t e n d e già 
a d iven ta re mu tua l i s t i c a , p e r c h é l 'Uomo a sua vol ta con t i nua a cacc ia re 
gli an imal i . B io log icamente , si h a l ' a l l evamento inconsapevo le degli 
a n i m a l i d a p a r t e del l 'Uomo, e s t ens ione ed intensificazione  della semi-
domes t i caz ione ; 

d)  e n t r o la fase  p r eceden t e , si sv i luppa l ' a l l evamento p e r svago, 
p e r ope ra del la d o n n a e co l l abora to r i , senza r ip roduz ione , qu ind i a n c o r a 
al lo s t ad io di s emia l l evamen to . Di conseguenza , p e r m a n e la semidome-
stificazione.  Si effettua  in q u e s t a fase  la famil iar izzazione; 

e) g r a d u a l m e n t e , o p e r u n in s i eme di event i innovator i , si h a u n 
a c c r e s c i m e n t o del l 'u t i l i tà degli a n i m a l i ed ins ieme u n a loro r iduz ione 
di d i sponib i l i t à a l lo s t a t o n a t u r a l e . L 'Uomo in te rv iene d i r e t t a m e n t e , 
a n c h e se a n c o r a pa rz i a lmen te , nel la r ip roduz ione . Si h a qu ind i l ' inizio 
de l l ' a l l evamento e del la r i p roduz ione p r o p r i a m e n t e de t t i . Si intensifica 
il c a r a t t e r e m u t u a l i s t i c o del la s imbios i Uomo-animale ; 

f)  la fase  de l l ' economia d ' a l l evamen to si h a q u a n d o l ' a l l evamento 
d iven ta un ' a t t i v i t à economica d e t e r m i n a n t e p r e s s o u n a d a t a popolaz ione . 
Or ig ina r i amen te , q u e s t a e c o n o m i a è solo parz ia le ed i n t e g r a t a con a l t r e 
a t t iv i t à economiche : l ' agr ico l tu ra è a p p u n t o u n a fase  economica in cui 
la col t ivazione è i n t e g r a t a con l ' a l l evamen to di b e s t i a m e grosso . Ques te 
fo rme  e c o n o m i c h e complesse , c o m e a n c h e la p iù p u r a economia d'alle-
v a m e n t o , che è a p p u n t o l ' economia pas to ra l e , ( come a b b i a m o visto, 
di or ig ine recen te ) , sono il c a r d i n e di specifiche  civi l tà che su di esse 
si i m p e r n i a n o . Quindi , a l l ' economia d ' a l l evamen to è connes sa la ri-
spe t t iva re l ig ione e s t r u t t u r a sociale. Non  bisogna di  conseguenza 
confondere  la genesi tecnica dell'allevamento  con quella  dell'economia 
d'allevamento  e della  religione  e della  concezione del  mondo  degli 
allevatori,  fatti  e stadi  questi successivi a quello  di  genesi tecnica di 
cui ora ci siamo occupati (47); 

g) or ig ine del la domes t i caz ione - Ques t ' ana l i s i p u ò fornire  a n c h e 
qua lche cons ide raz ione d i r e t t a m e n t e od i n d i r e t t a m e n t e connes sa con 
il p r o b l e m a del la m o n o g e n e s i o po l igenes i della domes t i caz ione . Infa t t i 
se, p e r c h é si realizzi l ' a l l evamento domes t i can t e , è necessa r i a u n a ta le 
s o m m a di condiz ioni di difficile  verificazione,  è a l t a m e n t e p r o b a b i l e 
che ta le fat to,  a differenza  de l l ' a l l evamento s e m p l i c e m e n t e familiariz-
zante , si s ia verificato  u n a sola o p o c h i s s i m e vol te in u n o o poch i s s imi 
cen t r i p r i m a r i , in cui l ' a l l evamento sempl ice è sfociato  in u n alleva-
m e n t o d o m e s t i c a n t e , p r e n d e n d o u n a t a l e i m p o r t a n z a da modif icare 
l ' economia es i s t en te e c r e a r e u n a n u o v a e c o n o m i a m i s t a di col t ivazione 
e a l l evamen to . Così a d es., si gene rò q u a n d o venne d o m e s t i c a t o il bue , 
l ' ag r i co l tu ra p r o p r i a m e n t e d e t t a (p r e senza di c a m p i l avora t i con l ' a iu to 
di buoi , invece di a iuole l avo ra t e c o n la zappa o col b a s t o n e da scavo) 



e, c o n s e g u e n t e m e n t e e c o n t e m p o r a n e a m e n t e , la n u o v a re l ig ione con il 
cu l to del la vacca e la n u o v a civiltà. La genes i a u t o n o m a di q u e s t a è 
così u n p r o c e s s o c rea t ivo che n o n p u ò essers i r i p e t u t o d iverse vol te , 
in q u a n t o n o n si t r a t t a del l ' invenzione o s c o p e r t a di u n s ingolo p r inc ip io 
tecnico, che p u ò avven i re a n c h e p iù vol te , s p e c i a l m e n t e n e l l ' a m b i t o 
di u n a m e d e s i m a c u l t u r a , che ne h a forni to  i p r e s u p p o s t i . Si t r a t t a 
invece di u n comple s so di e l emen t i tecnici , sociali , sp i r i tua l i , ecc., f r u t t o 
del la coope raz ione di mo l t i s s imi individui , anzi di mol tep l ic i c o m u n i t à 
e sva r i a t e generaz ioni . Solo q u e s t o c e n t r o p r i m a r i o che, nel suo svi-
luppo , p u ò ave r ing loba to a l t r i cen t r i di domes t i caz ione e so rd i en t i ed 
ut i l izzato, a r r i cchendos i , le loro p a r t i c o l a r i e spe r i enze e scoper te , p u ò 
ave r diffuso  l ' idea del la domes t i caz ione , nel n o s t r o e semp io del bue , 
in q u a n t o legato con l ' i m m a g i n e di t u t t i i van tagg i che n e de r ivano 
I n conseguenza di q u e s t a diffusione,  sono sor t i n u m e r o s i cen t r i secon-
da r i in cu i si è in iz ia to l ' a l l evamento domes t i c an t e , o p p u r e in cu i si è 
r infocola ta  l ' a u t o n o m a d o m e s t i c a z i o n e locale allo s t a t o g e r m i n a l e 
Difficilmente  sono g iun t i d i r e t t a m e n t e da l c e n t r o p r i m a r i o gli an ima l i 
già domes t i ca t i , a l m e n o nei cen t r i perifer ici  p iù lon tan i . Nella mag-
g ior p a r t e dei casi , si t r a t t ò di so t tospec ie e razze di an ima l i prove-
n ien t i da i cen t r i s econda r i p iù vicini, e v e n t u a l m e n t e p iù o m e n o discen-
den t i da a n i m a l i selvat ici indigeni , ib r ida t i con quel l i p roven i en t i dal 
c e n t r o p r i m a r i o . M a n o n devono m a n c a r e cas i in cui si t r a t t ò unica-
m e n t e di d i scenden t i da so t tospec i se lva t iche locali in q u a n t o e m i g r ò 
s e m p l i c e m e n t e l ' idea e la tecnica del la domes t i caz ione . Anche il genere 
di a l l e v a m e n t o ed il t i p o di civil tà v a r i a n o d a luogo a luogo. Così i cac-
c ia to r i che a c c e t t a n o l ' a l l evamento spesso si t r a m u t a n o n o n in ag r i 
col tor i -a l levator i , m a in pas to r i , c o n s e r v a n d o in p a r t e il gene re di vita 
n o m a d e ed a lcun i e l emen t i del la re l igione degli avi . 

Come è ev idente , ques to s c h e m a genet ico confe rma  la d i s t inz ione 
t r a genesi de l l ' a l l evamen to c o m e tecn ica e l ' economia de l l ' a l l evamento . 
d i s t inz ione f o n d a m e n t a l e  che , p e r quel che ci cons ta , n o n è s t a t a s i n o r a 
r i m a r c a t a ; non p a r l i a m o p o i di que l la p iù so t t i le t r a a l l e v a m e n t o e 
s emia l l evamen to . E s s o si o p p o n e sia a quel l i che sos t engono u n a genesi 
vena to r i a della pa s to r i z i a ( scuola di W. S c h m i d t ) (48), p a r z i a l m e n t e ac-
c e t t a t a da B i rke t S m i t h (49) e L a n t e r n a r i (50), sia, so t to u n a l t ro p u n t o 
di vis ta , a quel l i che p r e s u p p o n g o n o u n a or ig ine re l ig iosa ( scuola di 
E. H a h n (51), de l la qua l e p e r a l t r o si acce t t a il c o n c e t t o di o r ig ine se-
d e n t a r i a de l l ' a l levamento) , sia a quell i che, c o m e il L a n t e r n a r i (52) 
p a r t e g g i a n o p e r u n a sua or ig ine u t i l i t a r i s t ico-economica . I n o l t r e si 
oppone , n a t u r a l m e n t e , a quell i che sono inclini a c r ede re in u n a 
genesi sempl ic i s t i ca della domes t i caz ione p e r c a t t u r a , a n c h e se p iù 
o m e n o v inco la ta a pa r t i co l a r i condizioni . Il Chi lde (53), a d es., c o n s i d e r a 
p r o b a b i l e l ' ipotesi di u n a or ig ine p e r c a t t u r a , i b r i d a t a con u n a varia-
zione c l imat ica : u n a d isseccazione del c l ima nel pos t j g lac i a l e (che 
p e r no i s a r e b b e e v e n t u a l m e n t e u n a sempl ice condiz ione o c a u s a colla-
t e ra le ) a v r e b b e g e t t a t o gli e rb ivor i c o m p l e t a m e n t e selvat ici in p r e d a 
a l l 'Uomo, che li a v r e b b e così a l levat i in ca t t iv i tà . 



E ' inu t i le agg iungere che q u e s t o s c h e m a genet ico si o p p o n e sia 
a d u n e s t r e m o m o n o g e n i s m o (W. S c h m i d t ) (48), sia a d u n even tua le 
e s t r e m o pol igenismo. Noi r i t e n i a m o infat t i  che in t u t t a la fascia  dal la 
Manc iu r i a al M a r o c c o so t t o s t an t e , m a anche , in a lcuni t r a t t i , immedia-
t a m e n t e s u p e r i o r e al la c a t e n a m o n t u o s a che inizia con l 'Atlante, prose-
gue t r a m i t e i Pi renei , le Alpi, il Caucaso, e t e r m i n a con le p ropaggin i 
o r ien ta l i de l l 'Himala ia , e che si p o t r e b b e e s t ende re a l l ' ana loga reg ione 
del Centro-America , le var iaz ioni c l ima t i che de l l 'u l t imo post-glaciale (54) 
e l 'evoluzione cu l tu ra le , h a n n o c o m p o r t a t o l ' i n s t au ra r s i di u n ' e c o n o m ì a 
di t ipo meso l i t i co con la rgo sv i luppo della semicol t ivaz ione (55) e 
del s e m i a l l e v a m e n t o . E s s e n d o e n t r a m b i i fenomeni  e m i n e n t e m e n t e 
biologico-ecologici, si p u ò a m m e t t e r n e la c o n t e m p o r a n e a o quas i diffu-
s ione su t u t t a l ' i m m e n s a fascia. 

Pe r la genes i del la domes t i caz ione p iena delle va r i e specie an imal i 
e dei conseguen t i nuovi t ip i di civil tà, p r o p e n d e r e m m o invece p e r u n a 
genesi monogen ica , ne l senso sop ra del ineato . 

Conclusione: caratteristiche psichiche, biologiche ed utilitari-
stiche degli animali domesticandi 

Le r i ce rche finora  c o n d o t t e dagl i zooioghi e dagli zootecnic i sui 
p r o b l e m i del la domes t i caz ione h a n n o p o s t o in luce la g r a n d e p las t i c i t à 
anatomico-fisiologico  e red i t a r i a degli an ima l i domes t i ca t i ; occo r re ora 
agg iungere a n c h e u n a e n o r m e p las t i c i t à ps ich ica necessa r i a p e r il 
passagg io d a l l ' a m b i e n t e n a t u r a l e a que l lo legato a l l 'Uomo, passaggio , 
pe ra l t ro , p iù o m e n o g radua le . 

S a r e b b e r o ui i l i s tud i di ps icologia c o m p a r a t a t r a an ima l i domes t ic i 
ed i loro p rogen i to r i selvatici , p e r le specie e so t tospec ie in cui ques t i 
a n c o r a es i s tono; ed e g u a l m e n t e s tud i di ps icologia c o m p a r a t a t r a ani-
ma l i selvat ici del le specie domes t i cab i l i ed an ima l i selvat ici del le specie 
finora  n o n domes t i ca t e . 

Il p r e s e n t e s tudio , inol t re , h a pos to in rilievo, o l t r e a l l 'evoluzione 
dei r a p p o r t i Uomo-Animale , l 'evoluzione tecnico-economico-sociale che 
h a p e r m e s s o , u n a vol ta g iun t a « a m a t u r a z i o n e », la fo rmaz ione  di u n a 
s imbios i p i e n a m e n t e m u t u a l i s t i c a t r a U o m o ed Animale , q u a l e è ap-
p u n t o l ' a l l evamen to in p i e n a domes t i c i t à . 

Ques to s tud io h a p o s t o p u r e in luce che non solo sono necessa r i e 
pa r t i co la r i affinità  b iologiche t r a U o m o e specie an ima l i a l levate , che 
n e r e n d o n o poss ib i le e c o m o d o l ' a l l evamento , non solo la p re senza 
di p a r t i c o l a r i qua l i t à u t i l i t a r i s t i che (nel senso più la to) ne l l ' an ima le 
che ne s t imol ino l ' a l l evamento , m a a n c h e un'affinità  ps ich ica c h e 
p e r m e t t a la convivenza e la r e c ip roca c o m p r e n s i o n e t r a i d u e s imbion t i . 

Infine,  si è p o s t o in luce che ca rd ine di q u e s t a convivenza e reci-
p roca c o m p r e n s i o n e , a l m e n o negli s tad i genet ic i p r imord i a l i (di cui 
t u t t o r a p e r m a n g o n o i m p o r t a n t i res idui , a n c h e nel le popolaz ion i p iù 
evolu te occ identa l i ) è a p p u n t o la d o n n a coi suoi b a m b i n i e d i ragazzi . 



Appendice - Definizioni  e classificazione 

R i t e n i a m o u t i le d a r e a l cune definizioni  a t t i n e n t i a l l ' a r g o m e n t o (56), 
d a t a l ' imprec i s ione che es i s te a l r i g u a r d o : 

1) antagonismo:  l ' an ima le ce rca di fuggire,  od a n c h e aggred isce 
l 'Uomo. E ' t ip ico de l l ' an imale se lvat ico (57); 

2) allevamento:  c o m e si è vis to, cons i s te nel favor i re  u n an ima le , 
c o n s a p e v o l m e n t e o i n c o n s a p e v o l m e n t e . L 'a l leva tore inconsapevo le g iace 
a livello b io logico-na tura l i s t ico ; 

3) « ammansimento » o « familiarizzazione  »: cons i s t e ne l modi-
ficare,  m a n o n e r e d i t a r i a m e n t e , l ' a t t i t ud ine ps icologica de l l ' an ima le nei 
conf ron t i  de l l ' uomo, così da r e n d e r s e l o famil iare .  I l p r i m o t e r m i n e 
è p iù a d a t t o p e r le bes t i e feroci  o c o m u n q u e aggress ive ; 

4) addestramento:  l ' an ima le viene a b i t u a t o a c o m p i e r e de te rmi -
n a t e a t t iv i t à . N a t u r a l m e n t e , tal i ab i t ud in i n o n sono e red i ta r ie ; 

5) selezione: r i p r o d u z i o n e di an ima l i con t ro l l a t a da l l 'Uomo, d a cui 
consegue l 'o r ig ine di razze d iverse da quel le spon t anee . Ol t re a q u e s t a 
se lezione p iù p r o p r i a m e n t e « artificiale  » es is te a n c h e u n a selezione 
« n a t u r a l e » d o m e s t i c a n t e , con la qua l e sopravv ivono solo le razze sel-
va t i che p i ù a d a t t e a l l ' a m b i e n t e che viene a c r ea r s i ne l le p r i m e fasi 
del la s imbios i con l 'Uomo; 

6) domesticazione:  gli an ima l i domes t i c i a p p a r t e n g o n o a razze 
d iverse da quel le se lva t iche p e r c a r a t t e r i s t i c h e morfologiche ,  ana to-
miche , fisiologiche,  ed a n c h e p e r a t t i t ud in i ps ich iche favorevoli  al-
l 'Uomo, t r a smis s ib i l i e r e d i t a r i a m e n t e ; 

7) si h a la semidomesticazione  q u a n d o q u e s t a differenziazione  non 
n a s c e da u n i n t e r v e n t o d i r e t to , a n c h e parz ia le , de l l 'Uomo sul la r ipro-
duzione . La differenza  t r a domes t i caz ione e s emidomes t i caz ione n o n è 
qu ind i artificiale,  m a biologica; 

8) economia d'allevamento:  si h a q u a n d o u n ' i n t e r a popo laz ione 
i m p e r n i a t o t a l m e n t e o con u n a p a r t e i m p o r t a n t e la s u a e c o n o m i a e, di 
conseguenza , l ' i n te ra cu l tu ra , su l l ' a l l evamento . 

* * * 

Da q u e s t e definizioni  si p u ò d e d u r r e la seguen te classificazione 
morfologica  dei r a p p o r t i Uomo-Animale: 

A) utilizzazione  semplice (caccia) de l l ' an imale selvaggio; 

B) allevamento  (il favori re  in qua l s ias i m o d o e p e r qua l s ias i du-
r a t a di t e m p o l ' an imale a l levato) . P iù p r o p r i a m e n t e dices i semialleva-
mento q u a n d o n o n c o m p r e n d e u n i n t e r v e n t o d i r e t t o e consapevo le del-
l 'Uomo ne l la fase  r i p r o d u t t i v a . 

L ' a l l evamen to p u ò esse re : 



I . Allevamento  inconsapevole: g iace a livello biologico; p iù p r ò 
p r i a m e n t e si t r a t t a di u n semia l l evamen to . 

I I . Allevamento  consapevole: A p re sc inde re dal caso del l 'a l leva 
m e n t o p e r p ro tez ione (45) si d i s t ingue in: a) in antagonismo con 
l'Animale,  che p u r t u t t av i a si a d a t t a a p r e n d e r c ibo da l l 'Uomo. Si t r a t t a 
qu ind i de l l ' a l l evamento in ca t t iv i t à che p u ò essere : 1) t e m p o r a n e o 
(al lo scopo, a d es., di conse rva re c a r n e viva che n o n v a d a in pu t re -
fazione):  2) p e r m a n e n t e , con r i p roduz ione del l 'Animale in ca t t iv i t à e 
pe r p o c h e generaz ioni , c o m e avviene o ra nei g iard in i zoologici. Tu t t av ia , 
la m a n c a n z a di affinità  ps icologica e di u n a c o m p l e m e n t a r i e t à biologico-
e c o n o m i c a h a i m p e d i t o la con t inu i t à , p e r generaz ion i e generazioni , 
di ques to a l l evamento , che n o n è sfociato  qu ind i nel la domes t i caz ione 
Di conseguenza s o s t a n z i a l m e n t e si t r a t t a anche in ques to caso di un 
s emia l l evamen to ; b ) con la cooperazione dell'animale,  che qu ind i si 
avvic ina a l l 'Uomo, o d a l m e n o n o n gli o p p o n e u n a sos tanz ia le res i 
s t enza (58). Si d i s t ingue in: 1) allevamento  con ammansimento e fami-
liarizzazione:  è u n a l l evamen to t e m p o r a n e o ( semia l l evamen to ) : i singoli 
an ima l i sono al levat i d a piccoli a scopo di svago e qu ind i a m m a n s i t i . 
Tu t t av ia , a l l ' e tà adu l ta , in gene re r i t o r n a n o allo s t a t o selvaggio; 2) alle-
vamento con ammansimento e addestramento:  è u n a l l evamento , non 
di r a d o con r ip roduz ione ( m a n o n sufficientemente  c o n t i n u a t a p e r di-
verse generaz ioni ) : singoli an ima l i vengono allevati , a m m a n s i t i e adde-
s t r a t i a c o m p i e r e funzioni  var ie . E s e m p i o : i falchi  a d d e s t r a t i alla 
caccia; 3) allevamento  domesticante:  è u n a l l evamen to con r ip roduz ione 
con t ro l l a t a d i r e t t a m e n t e o indirettamente  da l l 'Uomo, p e r generaz ioni e 
generaz ion i (se lezione) su an ima l i res i qu ind i domes t ic i . P e r a lcuni 
an imal i , q u e s t a t r a s fo rmaz ione  è p i ù avanza t a : cani , bovini ; p e r a l t r i : 
ga t t i , a n a t r e , fagiani,  s truzzi , gal l ine di Fa raone , m e n o o m o l t o m e n o ; 
c) con l'indifferenza  dell'animale  e con r i p roduz ione g e n e r a l m e n t e con-
t ro l la ta , a l m e n o i n d i r e t t a m e n t e , da l l 'Uomo, p e r cui le razze al levate 
p r e s e n t a n o in gene re c a r a t t e r i s t i c h e differenti  da que l le se lva t iche 
Si t r a t t a di an ima l i inferiori :  b a c h i d a seta , api , ecc. 

Gaetano Forni 

N O T E 
La documentazione riportata in questa pubblicazione si riferisce  alle 

popolazioni sud-americane descritte dal de Wavrin, cioè a gran parte di quelle 
primitive e primitivissime (per diversi aspetti a livello neolitico ed anche, 
in qualche caso, mesolitico) di tale continente. 

A questi dati si aggiungono altri, riferentesi  a popolazioni primitive di 
altri continenti né vengono tralasciati i possibili riferimenti  alla preistoria. 
Tale documentazione potrà essere successivamente ampliata ma ciò che fin 
d'ora appare determinante è il fatto  che la tendenza all'allevamento per 
svago si manifesta  vivamente in donne, adolescenti e bambini nelle culture 
più disparate ed in modo spiccato persino nella nostra moderna civiltà 
occidentale. 
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