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La carne e ¡1 sangue.
Appunti sui vincoli di parentela in Sardegna

Giannetta MtJRRU CORRIGA

RESUMEN

La ricca terminologia parentale presente nelle varietá sarde (antiche ma so--
prattuto in quelle modeme), composta di termini priman, derivati e di lessie com-
plesse é analizzata attraverso la molteplicitá dei livelli ai quali opera la rapprcsen-
tazione ideologica della parentela.

Palabras clave: Sardo, terminologizidell-a parentela in Sardegna.

1. PARENTI DI CARNE E PARENIL DI SANGUE

Di “carnalitá” pila che di “consanguincit’a” usa parlare la parentela sar-
da. Karná/i ¡--e (carnale), derivato di /caníi/ --e(carne) denota infatti tradi-
zionalmente nellisola i legami biologici pila stretti, fino -almeno dall’epoca
giudicale (Wagner 1930). Non é certo esclusivo delle parlate sarde denota-
re come “carnale” una relazione biologica primarhi, ma é forse fenomeno
spccificamente sardo l’uso del termine come vero e proprio termine di pa-
rentela . La categoria dei /caí-rá/is les lessicalizza precisamente i collatera-
Ii bilaterali di primo e secondo grado; in funzione di sostantivo, nelle parlate
logudoresi, /caí-,-ále denota i collaterali di primo grado: su /cai-rá/e isa kanrá-
/e (fratello 1 sorella), sos /caínales (fratelli e sorelle); in funzione di aggetti-
yo. nelle parlate campidanesi, denota i collaterali di secondo grado: fié/u 1-
a karná/i (zio/a). nebódi /netta /carrá/i ((iI/la nipote collaterali), frad¡li ¡
sorrésta kaí-náli (cugino/a primi).

Nipa/e cafna/e é peré denotato u figlio del fratello nella tenninologia di San Marco dei Ca--
voti (Palumbo ¡997, pp. 63--64).
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La categoria dci karrális les, pila genericamente denotata come pa--
néntis istnintas o panéntes cosínintos (parenti stretti), corrisponde dun--
que, in qualehe misura, alía categoria semantica dci “parcnti consangui-
nei” della terminologia italiana, e in questo senso potremmo dire che
“legami di carne” stanno alía terminologia parentale sarda come i “legami
di sanguc” stanno alía terminologia italiana, e anzi occidentale. A pila ri--
prese L. Wagner traduce, tout court, il sardo kannáli ¡-e con 1 italiano
“consanguineo” (1930; 1962-64, volí. 1 e 3), senza rilevare la complessit’a
della equivalenza logica sottesa alluso dei due vocaboli. Di questa com-
plessit’a sembra ancora non tenere conto lo studioso nella titolazione del
primo capitolo del saggio Dic Familie (1930), il solo studio linguistico sis-
tematico sulla terminologia della parentela sarda di cui disponiamo fínora,
in cui facendo risultare “carnale’ iperonimo rispetto a “consanguineo”
sembra anche classificare i p~trcnti consanguinei come sotto-categoria
dei parcnti carnali.

Kanni/- -e,riportato da tutti i dizionari sardi ma oggi desueto, é rifen-
to esclusivamente alía carne umana2, e is karris ¡ sas kannes denota pila
precisamente “le pudenda, le parti genitali” (Porru 1 832), “le parti ver--
gognose” (Spno), ovvero, “si riferisce spccialmentc alía carne nuda
1...] e precipuamente alíe parti genitaii” (Wagner, 1962-64). II derivato
kannali/ -e, oggi del tutto “opaco”, é usato esclusivamente come termine
di parentela.

Ai “legami di carne” possiamo ricondurre i “legami di ventre” (Geffray
1990; Piasere 1998), che nella terminologia barbaricina ritroviamo nella de--
notazione dei sibling matrilatcrali:frade ftonre de ana ventre (fratello ¡so--
rella nati dallo stesso ventre); e possiamo anche ricondurre i “legami di
pene’ che ritroviamo nella denotazione dei sibling patrilaterali:frade ¡sorne

de una pitÉsa (fratello ¡ sorella generati dallo stesso pene). Entrambe le lo--
cuzioni, infatti, evocano un’idea di parentela in un certo senso individuata e
materializzata nelh “condivisione” di quella parte pila intima e riposta del
corpo umano che i campidanesi chi-am-ano is karnis e i barbaricini sas ka-
mes.

Nella cultura sarda il ventre materno, lungi dall’essere inteso, come
trove, quale mero contenitore o incubatrice di una vita che unicamente u
seme paterno ha prodotto (Pomata, 1994), o quale mero tramite della tras-

Le carni animali sano infatti dettepe/za/petta (Spano 1851; Wagner 1962--M),anche se in
talune espressioni carri é riferito ti cene ghiandole animali, soprattutto dcgli organi riproduttori,
e che riel passato costituivailo peri sardi un cibaprelibato.
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missione del sangue paterno (Minieuci 1989, Pp. 24647) é esso stesso ni--

teso come generatore di vita. Ingendróne sa cniatána, come dicono i barba-
ricini di Oliena (Marrocu Onu 1998-99), concepire una creatura, un nuovo
essere, é un fatto che richiede un atto meccanico, e limpulso vitale del
seme maschilc, ma é il como materno che porta e nutre e forma il nuovo es-
sere, cosi da determinarne anche u scsso. Apparticnc alla donna battire a su
mundu, mettere al mondo, dunquc “saper fare figli”. E proprio in conse-
guenza della diffusa credenza che dal corpo della madre e dalle suc capacitá
riproduttive dipenda il sesso del feto, fino a pochi anni addietro ricadeva an-
che, sulla donna che partoriva solo figlie femmine, 1--a “colpa’ di non saper
fare figii maschi.

Con tale concezione appare anche cocrente l’uso antico del termine
jéta Iféda (feto, prole 3) che evoca anch’esso “legami di ventre” e “lega-
mi di carne”. Nel Condaghi, 1 pié antichi documenti in volgare sardo (XI-
XIII secolo),frta fa generalmente riferimento alía prole di una donna:

tanda vinki in so mamo, tanda vinki et Pi sufe/u de Maria Virde (CSNT 236/ Merci 1992);

con la precisazione: feta appus bu/ha (prole per parte di utero, per parte di
madre), quando non si-a esplicitato il nome della donna:

Lssoro <ni derun lo/tu su/Ñu appus bulbo (CSPS 186/Delogu 1997).

[‘eta é detta talvolta anche la prole di due coniugi:

Caiavedi Luxuria Mellone 1.. .1 cun Furo/u Agedu L .1 el fegeruní ¡Iii ifias [...] Campo-

marus nos Pi pare e/por/iras sufeda de cus.vos (CSMB 157/ Virdis 1982);

ma non la prole di un uomo, generalmente denotata col sostantivo maschi--
le plurale fiios/filios:

ter/oit mecu Pctru dAthen in corono de iudice Gunnari pro filias de Go¡‘inc Panca (CSNT
232/Merci 1992).

Fra i molti elcmenti di discrimine nella classificazione di sibling e
mezzi-sibling, come vedremo pió avanti, u lessico parentale sardo indivi--

Té/u, é/u Ifédul édu (lag. e camp.) denota oggi preferibilmente la prole di animali; saprav-
vive ancora con riferimento alía fihiazione umanacol signifieal.o di “ragazzo”, e in alcuni der-ivati:
(of4édare (far figui), edutária, edatiu (ragazzaglia)ejédále (della stessa generaziane, coelaneo)
(Wagner 1962--64).
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dua anche il “cuore”, denotandofrades 1 sornes de kara (fratelli e sorelle di
cuore) i sibling patrilaterali. AIlapparenza pió sentimcntali, i sardi centro-
orientali fanno trncora appcllo ad un organo corporeo per distinguere la
“carnalitá” paterna dalia “carnalitá” materna. Non solo la carne ma aitri
eiementi, quali i’urina cii sangue, entrano nella terminologia sarda come
sostanze materiaii di condivisione della parentela: “est de p&~itt bonu “ (é
di buona urina, ovvero é di buona schiattaj, oppure “est de p¡sciu pñdiu’ (é
di urina fetida, ovvero di stirpe vile), si dice ad Orune quando si vuole cías-
sificare un individuo sotto il profilo morle, e anche economico. Soprat--
tutto quando, in occasione di transazioni matrimoniaii, volendo determi-
nare il valore dei partner sul mercato matrimoniale le famiglie attivano
canall di reciproco controllo, mirando ad evitare “che si mescoli u sangue”,
e cioé che si uniscano in parentela gruppi di condizione e status diversi
(Chess~i 1996-97).

Nei mdi di dire orunesi, sangue e urina4, genericamente concepiti
come sostanze umorali e pertanto “trasmutantesi” juno neil’altro, appaio--
no-anche equiparati nella comune funzione di marcatori dell’identitá pa--
rentale. Ad essi si attribuisce capacitá in qualehe misura diagnostiche deile
qualitá della stirpe, dci suoi difetti e deile suc virtla. Neila implicita conce-
zione bio-fisiologica che nc seaturusce, sembra di poter cogliere qualche
suggestione dcll’antica e a lungo persistente teoria ippocratica degli umori,
che considera la salute o la malattia del como dipendenti dall’armonia o di--
sarmonia dcgli umori, e in cui sangue e urina sono definiti e indagati quaii
clementi fondamentidi dei procedimenti diagnostico e prognostico. Come
osserva iones, nella dottrmna ippocratica,

un nessun punto gli umori vengono )1lescritti. Cli umori non vengono immobilizzati perché,
in quatito liquidi organici, essi sono molteplici, possono trasmulare ¡uno nellaltro. e so-
praúuuo presentano una costellazione di clynarneis o qualitá auive 1.. .1 che reagiseono,
entrano in composti, decaclono e a loro volta si trasmutano (iones cit. iii Vegetti ¡965, p. SI).

Dall’ipotesi umorale secondo cui i diversi tcmperamenti sono determi-
nati nell’uomo dalia mescolanza degli umori del corpo, discende anche

Nelle parlale centrali e seltentrional i pisciu/édda, písriííu, (lerivatí di pisco, denotano i ge--
nilali masehili ¡‘uno, i ecnitali sia maschili sia femminili, 1 altro (Wagner, 1962-64). con una sor---
ta di scivolamento da uno ad un aitro campo semantico. Come si puénolare, un termine tzener¡co.
piscílla. viene usato a denotare proprio le parti che con maggiore evidenza sottolineano nel corpo
umano le differenze ira i doc sessi. Forse non é senza signilicato. a qoesto proposito. cte Úmh,e
(uomo) proprio a Bit[i e Or-une suoni al pluralesos fb,uiuzes, por un fenomeno chc Meyer-Lubkc
interprela come una analocia su 1 modello di sas fi’a;n>inas” (le donne) (Wagner ¡962—64).
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una concezione genetica secondo cui il seme é prodotto non da un solo or--
gano del como, ma da tutto il como; e discende anche la concezione se--
condo cui i caratteri comportamentali acquisiti dai progenitori possono es--
sere ereditati dalia discendenza (Vegetti 1965, p. 49). Non mancano nelia
cultura sarda tradizionale locuzioni contencnti rifcrimenti al .sangue e al
cuore quaii indicatori del temperamento umano: esté/e sánguni bona (é di

buon sangue) si dice di persona di buon carattere, ma anche: sángani ma/u
oppurc sánguní ‘e pinni (sangue cattivo oppure sanguc di cimice) di per-
sona che, viceversa, ha un pessimo carattere. Come pure si dice: est de kora
bona (é di buon cuore), ovvcro est de kora rna/u (é di cuore cattivo) di per-
sona generosa, o meno. Nella “concezione umorale” dei sardi come nella te--
oria ippocratica, u sangue. metafora del temperamento e dcli’identitá mdi-
viduale, é -anche marc-atore deli’identitá p~irentale: /únti de sónguni (sono di
sangue. dipende dal sangue) dicono i campidancsi, di una discendenza nel--
la quale individui di generazioni diverse sono portatori di handicap o
“anomalie” fisiche e moraii.

Se, dunque, la cultura sarda sembra privilegiare innanzitutto i’idea di
una indeterminata “carnalitá”, quale principio fondante delffi líinship, non
mancano neppure termini e locuzioni che implicano una su-a associazione
con precise parti dellorganismo umano, quali il ventre, u pene e il cuore, e
con meno dcfinibili umori quali u sangue e lo sperma. L’immagine mitica
dello sperma derivato dal sangue, e anzi “spum dcl sangue”, mette radici,
a partire dalia fisica aristotelica tino almeno al Settecento, nella cultura
scientifica e anche popolare occidentale (Pomata, 1994; Camporesi, 1993),
cosí come l’idea della tradizione galenica che u principio vitale, i’essenza
della vita. si-a da ricondurre al sangue che pervade tutto u corpo, e all’azio-
nc del cuore, sede del “pneuma vitale”, sul sangue.

Nella terminologia della parentela la cultura sarda lessicalizza i lega-
mi di carne genericamente intesi in riferimento ai vincoii bioiogici bila-
tcrali, e ventre, pene, cuore e sangue in riferimento ai vincoli uniiatcrali; se
debole appare la Iessicalizzazione dci “legami di sangue”, i “Iegami di
seme” sono solo indirettmente richiamati, o metaforicamente espressv
Ad un-a soda di trasmutazione o di implicita connessione fra sangue e
seme rinvia il termine sanganáa, che nelle numerose varianti: sambenáa,
sambenádu, sambenátta, designa u cognome nelle diverse parlate isolane.
Derivando da sángani Isámbene (sangue), sanganóa viene inteso come
nome del sangue, cd indircttamente, dat-a la regola che ne impone la pa--
trilinearitá dell-a trasmissione, sangunóa viene anche inteso come nome
del sangue paterno. Per quanto la parentela si-a concepita oggi con esten-
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sione perfettamente bilaterale, non manca chi tende, con riferimento pro-
prio alía patrilinearitá dci cognome. a stabilirc un’associazione fra san--
gunáu e sangue paterno, e fr-a questo e lo sperma, concezione diffusa nel
mondo occidentale tradizionale, che privilegiando la funzione paterna
nella riproduzione biologica attribuisce generalmente al padre anche una
funzione privilegiata nella riproduzione sociale. Tale concezione é a fon--
damento, come si sa, del sistema giuridico romano, per u quale cansan--
guindas e agnatio coincidono, derivando la parentela civile esclusiv-
mente dalia “comunanza di sangue” col padre (G. Pomata, 1994). Di
questa concezione resta traccia, con molte ambiguitá semantiche, nella ter-
minologia europea cd italiana in particolare, che da un lato definisce ge--
nericamente “consanguinei” gli individui uniti da legami biologici bilate-
rali, dall’altro distingue le diverse categorie di sibling classificando
“gen-nani’ i sibling bilatcraii, “consanguinei” i sibiing patrilaterali e “ute--
rini” queiii matrilaterali (M. Arioti 1995). 111-atino consangaineas (con-
sanguineo, fratello) ha un esito sardo nel termine kunsangw¿nas, mutuato
dall’italiano secondo Porru, Spano e Wagner, ma come vedremo, con
implicazioni semantiche diverse rispetto alí ‘italiano.

1.1. Karráles, konkuinus e kunsangwinus

II lessico parentale sardo distingue tra categorie diverse di frtelli: ger--
mani e frateiiastri, e tra categorie diverse di fratellastri, e proprio la notevole
varietá di modi di denominare sibling e mezzi-sibling ci offre qualchc
spunto per tentare di meglio definire, nella concezione tradizionale della pa--
rentela, lo spazio della camalitá ¡ consanguineitá, e limplicita relazione con
la definizione dei ruoli materno e paterno.

Fratello e soreila germani sono dcnotati con i termini specifici fnadi e
soí-í-i, nelie parlate campidanesi,ftade/fnate e sarre nelle parlate logudorcsi.
con l’aggiunta dell’aggettivo lianrá/il -e quando se ne vuole rimarcare la bi--
lateralitá. Nelia Sardegna centrale, fratello e sorella sono anche denotati col
termine generico tainále; che fonde insieme le due relazioni ignorando la
distinzione di sesso, segnalata perla d-all’articoio o dell’aggcttivo: su Larra—
le ¡ su karna/e mea ¡ cM una kan/-ale mea (il fratelio! mio fratello! é mio fra--
tello); sa ka,-í-ale/ sa karnale meal est una kai-rale mea (la sorella! mia so--
rella! é mi-a sorcíla). Ji sostantivo plurale, sos karróles, denota II gruppo dci
soli fratclli ma anche il gruppo di fratelli e sorche, quelli che per gli studiosi
di parentela sono i sib/ing, e che i nomenclatura indiana ricomprende sot-
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to il termine gencrico “fratelli”, operando una riduzione semantica del ses--
so femminile a quello maschile. Come osserva L. Piasere (1994, p. 28), nel
panorama italiano delle nomenclature parentali quella barbaricina é la sola
a possedere un termine generico per denotare i sibling. Per certi versi
analogo, nota ancora Piasere, il caso della terminologia spagnola dei fratel--
Ii, ma con una differcnza:

Dans ce cas U nexiste pas de termes génériques. mais seulement un radical générique, her-
man-, qui se rétilise au masculin et au féminin par de morphémes de sexe: hermano et her--
<nana. [ci aussi, on a en méme temps fusion et distinetion sexuelle (1994, p. 25).

Se la nomenclatura barbaricina ignora il principio deil’etá relativa, a
qualunquc livello generazionale, la terminologia campidanese evidenzia,
per contro, una gerarchia per classi d’etá nelle diverse categorie di collate-
rau: dei fratelli, degli zii e dci cugini, e lo fa ricorrendo a termini modulan
intcnsificativi e a pronomi che, segnalando la distanza gencalogica fr-a Ego
e u denotato, introduce la dimensione tempo. dunque l’anterioritá o serio-
ritá. Fradi manna (fratelio grande, maggiore), o sempiicemcntcfradi, é de--
notato il fratelio maggiore dai cadetti/c, che a lui si nivolgono anche col pro--
nome fastei o sametséil s¡amnatséi (voi). Lo stesso trattamento si riserva
alía sorella nuggiore. sonri manna. 1 termini fradi manna e sorni manna
possono esserc estesi al cugino e alía cugina bilaterali primogeniti, che
vengono dunque terminologicamente equiparati al fratello e alía sorella
quando nc condividano la generazione. Si-a i termini fradi manna, sonrí
níanna, sia i pronomifastéi, sametséi/ sramratséi segnalano distanza gene-
alogica e anche distanza sociale; mafastei, pur esprimendo atteggiamcnto di
riguardo segnala, rispetto all’uso di sametséi/ sramnatséi, minore distacco e
tnaggiore familiaritá col denotato.

La terminologia campidanese dci sibling pertinentizza i’etá relativa ma
non il sesso relativo; mentre, infatti, la relazione fr-a primogenito/a e cadet--
ti/e é di tipo ger-archico, la relazione fr-a primogenito e primogenita e fr-a ca-
detti e cadette é paritaria, cosa che troya riscontro nel fatto che all’interno
delle singole categorie: primogenito! --ae cadetti —e, ci si appella recipro-
camente col nome di battcsimo e col pronome tai (tu).

Nella categoria dei cadetti, designata col termine generico ave ftántis
(queili che seguono), al fratello e alía sorella ultimogeniti sono riservati i di--
minutivi fradixédda e sonniivédda, o anche nennédda e nennédé/a, morfe-
mi di sesso del radicale generico nenn-, che i dizionari registrano come
voce infantile per “bimbo! -a” (Wagner 1962-64), ma non come tcrmini di
parentela. Gli allocutivi nenna, nennédda e nenna, nennéi, nennédda, dif-
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fusi in urna la Sardegna centro--meridionale ma non lii Barbagia ~, e in
contesti duso strcttamentc familiari, sono soprattutto rivoiti a segnalare una
relazione “speciale”, affcttiva piuttosto che gerarchica, fr-a collatcraii ap--
partenenti a diversa generazione, perlopila dello stesso sesso, che si maní-
festa talvolta col fenomeno della polaritá, come nella locuzione riferita da
un informatore di Villasimius: “nennéddu, beni accántu de nenna! (nen--
nédda, vieni vicino a nennul). Contrariamente a quanto ipotizzavo in un
precedente scritto (Murru Corriga, 1996), non solo u Wagner ma anche le
testimonianze orali attcstano l’uso di un morfema masehile del radicale
nenn-, che finora risulta peré assai meno usato del morfema femminile.
Quest’ultimo sembra connotare soprattutto un-are-a di intimitá affettiva tut--
ta fcmminile (Oppo 1998), preferibilmente individuata nello spazio genea--
logico delle reiazioni uterine: quello che intercorre fra sorelia maggiore e
soreUa minore, fra nipote e sortija minore vuol della madre vuoi della
nonna materna.

Ego chi-ama nennél la o le sorche maggiori, quella o quelle che per dif-
ferenza d’etá svolgono nei suoi confronti un molo materno, e chi-ama nen--
néi non tuttc le sorelle di su-a madre o di su-a nonna, ma quelle a cui é legata
da pió intensa e intima consuetudine di vita quotidiana, magari favorita da--
lía vicinanza abitativa. La ini-a nonna paterna, Caterina, ultimogenita di
quattro fighl, era nennéi Caterina per le figlie delle suc sorche maggiori,
tsiédda Caterina per la figlia della su-a sorella minore, e tsia Caterina per le
figlie del fratello primogenito, al quale lei si rivolgeva in manieuii formale
e disutccata con I’appellativofradi manna. Tsia Aurora, sorella minore de-
lla tnia nonna materna, era chi-am-ata nenna dai miei cugini, figli della so--
rella di mia madre, che abitando nello stcsso vícínato praticmente nc
condhvidevano tutti i momenti della vita quotidiana. Aurora usava anch’e-
lía chiamare a sé i nipotini dicendo: “beni a nenna (vieni da nenna)”. Altri
casi ancora si potrebbero citare, per esempio quello della vicina di cas-a di
mia madre, che usava rivolgersi alíe proprie sorche maggiori, da cui la se--
par-av-a una notevole differenza detá, con gli appellativi nennéi Felicina e
nennéi Marictta. Nennéi sembra essere, un qualehe misura, l’equivalente
terminologico di mama tsia, e di man¡ái + nome proprio (per esempio
mamá Margherita), con cui nella Sardegna centrale si denota la sorella del--
la madre, quella, ancora una volta, alía quale compete il ruolo di vice-ma-

Nenna. Nenne, Nenné sono entrati neliononiastica sarda come nomi pr-opri femtniniii, an-
che se non validi per ¡‘Anagrafe. In Barbagia, e precisaínente nelle comunitá nelle quali sono an—
cora vive ¡cIé/os de pande/a, di cui si dirk piú avanti, Ne[]neddu é 0O[UC atírihuito al Gcsú ¡3am--
bino, dai fedeli apostrolato alía slregua di un familiar-e surelto.
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dre 6 Mentre peré, u termine campidanese denota esclusivamente la co--
llateralitá, i duc termini barbaricini riconducono la collateralitá -alía verti-
calitá.

La categoria dci fratellastri, cioé dei sibling unilaterali, e le relative
sotto-catcgorie, sono precisamente denotate, in Barbagia. con termini e lo-
cuzioni van ma univoci: frades ¡sorres de una ladu (fratclli ¡ sorche della
stessa metá) o anche flades e sornes finos. Ncssuno di questi modi di de--
notare i fratellastri viene registrato nei dizionari sardi. Wagner (1962-64) ri-
porta l’aggcttivo trinu nel significato di “bntno, variegato”, e Wolf (1992, p.
93) nel significato di “nero / scuro”, per esempio nelle espressioni nazza tni-
na, nferita ai cani, e ‘ane tnina (cane col pelo di divcrsi colon) documentate
a Mamojada. Possiamo di conseguenza ipotizzare che nella cultura barba-
rucina i fratellastri, in quanto sibling che condividono “carnalitá” diverse,
síano intesi come categoria composita e ibrida. AII’intcrno di questa cate-
goria, come rileviamo dall’oralitá, sono piú precisamente dcnotati fí-ades
¡sornes de una pittsa (frateili ¡ sorelle dello stesso pene) frades /50/res veras
(frateili ¡ sorelle ven) i sibling patrilaterali. e invecefrades ¡sornes de una
ventre (fratclli ¡ sorche dello stesso utero), ovvero de una/a (della stessa
parte) i sibling matrilaterali. Lo Spano registra frades de totu unu babbu
(fratelli nati dallo stesso padre) col significato di”germani”, cd inoltre, fra-
des de una bentre, ma col significato di “gemelli”, dove apparc rafforzata
l’idea di condivisione dcll’utero e della carne materna. Frades ¡sornes
aguáles o veros o giustos o de kono (fratelli ¡ sorcile uguali, o ven, o gius-
ti, o di cuore) sono denotati i sibling patrilatcrali nelle comunitá montagni-
nc dell’Ogliastra e nella Barbagia di Selalo, che i linguisti consider-aro anca
“grigia”, di passaggio dal campidanese al logudorese.

Richiama in parte la teoria degli umori u complcsso procedimento lo--
gico col quale gli informatori giustificano i modi di denotare i sibling pa-
trilaterali. Sono frades veros o ugaáles perché, avendo il padre in comune,
sono assimilabili ai frades, cioé ai fratelli bilaterali, e dunquc a ven fratelli.
E i fratelli nati daUo stcsso padre, secondo un’informatrice di Villagrande
sono “fratelli ven” perché “originati dallo stesso seme”. La connotazione di
“frateLli ven” e “giusti”, che secondo la intcrpretazione dei parlanti proviene
dalia comune appartenenza di sangue, cd é sancita dal comune nome di fa--
miglia (sambenau), verosimilmente si costituisce col radicamento della

Si traita evidentemente di termini che nella concretezza delle reiazioni quotidiane altenuano
Ja nigida applieazione del principio fomiale della bilateralii~ eui si ispira la concezione della pa--
renlela in Sardegna.
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patrilinearitá del cognome, introducendo nella nomenclatura ptirentale un
criterio in un certo senso “giunidico”, ispirato al principio della condivisio-
nc di un simbolo, e dunque di ‘<sostanza spinituale” pila che materiale.

La classificazione dci mezzi-sibling nelle parlate campidancsi apparc
pila debolmente codificata, costruita su categorie polisemiche e sfumate
(Moruzzi, 1994; Piasere, 1998) che non consentono, spesso neppune aIIm-
terno di una medesima comunitá, l’individuazione univoca di sotto-cate-
gonie. 1 fnatellastri, come categonia sovnadetermin¡zíta, sono perlopió denotati
con i tenmini specificifradis e sornis, senza la specificazione di kaní-a/is, e
da taluni con i tcrmini modulariftadis konkainus e sornis konkuinas, che si-a
per u Porru si-a per lo Sp-ano denotano i sibling utenini, e secondo Wagner
invece i sibling patrilaterali. Secondo le testimonianze orali da noi naccolte
in numerose comunitá del centro--suddell’isola, gli stessi termini modulan
denotano sempre, pur nelle numerose varianti fonetiche (kunkuinus, kunk¡-
nas, sconcóinus, sconcots, Azogo/nos. ecc.) i sibling uterini, e solo in maniera
pila manginale i sibling unilatcrali.

Pen quanto riguarda la terminologia dci mezzi-sibling giá u Wagner la--
mentava che il termine konkainu fosse quasi desueto, cosa che si spiega pro--
babilmente col fatto che nel corso di questo secolo vengono meno, per effetto
delle miglioníte condizioni di viúí e del prolungamento deil’esistenza mdi-
viduale, i secondi e terzi matniunoni, e di conseguenza la necessitá di distin-
guere terminologicamente fratelli e sorelle nati da letti diversi. Oggi qucsti
termini si presentano comunque come termini di tipo politetico (Monuzzi,
1994; Piasere, 1998) variamente estesi a ctegorie diverse di mezzi-sibling,
anche quella che potremmo definire dei “frateili fittizi” o “fratelli per affi-
nitá” (Murru Corniga 1996), perché nati da coppie diverse di genitoni, e dun--
que non aecomunati da alcun vincolo parentale, ma che sono tuttavia con-
sanguinei di affini, nelazione “parentale” fondamentale nelle strategie
niproduttive delle comunitá tradizionali (Solinas, 1998). A denotare questo
tipo di “fn-atelli’ troviamo in Ogliastrafradis c:onkabinus ¡ saines conkabinas
(fratelli ¡ sorche conviventi), o anche fradis Isornis obiádus (sibling che si
sono incontrati), tenmini che -ancona un-a volta nessun dizion¿trio sardo nIeva.

Per quanto niguarda i sibling utenini, Wagner (1930) registra i terminifna-
des kunsangwinos (iog.) efnadis kansangwinas (camp.), facendoli derivare
dallitaliano “eonsanguigni”, voatboli che inspiegbilmente non riporta perla
nel DES (1962--64).Porm e Sp-ano traducono sbrigativamentc czonsangu¡nea.
che considerano anch’essi italianismo, con l’italiano “consanguineo”, senza
uiteniori precisazioni. il che nc fa supporre U debole radicamento neile parhte
sarde -anche nel secolo scorso. Frades kunsangwinos, che un-a informatrice di
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Fonni conferma nel significato di sibling utenini, e che in nessuna fonte,
orale o scnitta, per quanto finora mi risulta, é applicato ai sibling patnilatera--
Ii, esprimercbbe nella terminologia sarda un concetto diametralmente opposto
a quello esprcsso dal termine “consanguineo” nella terminologia giuridica ita-
liana, facendo derivare la consanguincitá dalí-a madre, e non giá dal padre. La
locuzione frades de touu una sámbene (fratelii dello stesso sangue), che ad
Olloiai troya un’estensione inf¡-adiles de Éottu una sámbene (cugini paralle-
Ii patrilaterali) t non viene nifenita dagli informatoni come categoria ciassifi-
catoria, ma é piuttosto usata come categonia esplicativa.

Del termine konkainu manca nelle parlate locali un referente extralin-
guistico, e I’etimologhi proposta dal Wagner appare rtssai poco lineare.
Facendo rifenimento al termine cancuba, o cancava, dci documenti di epo--
ca giudicale, egli ipotizza dapprima (1930) che fradis konkainus designas--
se originariamente i figli nati da relazione illegittima, facendo derivare
konkainu da cunc¡iba, o cuncuva (concubina); in un secondo momento
(1962-64) invece, egii si limita ~ssuggerire lesistenza di una implicita
connessione tra fradis conkuinus o Azankinus efiios de cuncuba. Wagner ni-
ferisce anche, peré, che il Tappolet ipotizza una relazione tra kunkina e kan--
ku, che “considera un-a trasformazione infantile di avanculas” (1962--64),
che, come noto, nella terminologia latina classica denota lo “zio materno”
(Ravis-Giordani 1985). Le testimonianze orali danno oggi a kanku, termine
caduto in disuso, il significato di zio bilaterale; sarebbe, cioé, sinonimo di
zia; I’uno e l’altro anche termini di rispetto rifcriti agli anziani della comu-
nitá. A differenza di zizí ¡-a, termine generico niferito a maschi e fernmine,
kanku é lessema esclusivamente maschile e si accompagna generalmente al
nome propnio. Wagner registra inoltre, notandone perla la scarsa diffusionc,
il termine doppio babbu ziu (babbo zio), che denotenebbe, come anche sc--
condo alcuni informatori. il frtello del padre. Testimonianze orali recente-
mente raccolte a Oliena (Marrocu Ortu, 1998-99) e a Fonni, in Barbagia, do--
cumentano l’uso delio stesso termine pen denotare, invece, u fratello della
madre, precisamente in situazioni di coabitazione con residenza uxoriloca-
le, pratica assai diffusa nella Barbagia tradizionale (Murru Conga, 1998).

II termine konkuinu, peré, riserva ancora qualche sorpresa, poiché se ne
nIeva nelloralitá un uso retorico diverso a second~i che si-a nifenito alíe so--

E quesía una categoria di eugini allintemo della quale 1 rnalrimonio era talvollariprovato,
mentrenon lo era fracugini incroeiati, considerati semplicemente ,,adi/es. Di fatto, peré, questo
tipo di unione era praticato, e talvolta ricercalo, come per esempioa Fonni nella seconda metá del
secolo scorso. Sempre a Fonni sono denotati u—adj/es veros, e cioé alía streguadei eugini pri~ni bi—
¡ater-ali. i ‘mezzi-cugini” patrilaterali. e cioé i lig¡i di fr-ateliasuripatrilaterali.
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reIle o ai fnatelli maschi. Sc si dice, infatti: “panent sornes Azonkainas”, di

sorche (ma anche di amiche) solidali e inseparabili, si dice invece: “panent
frades Azonkuinus” di fratelli fra loro in perenne contrasto e nivalitá; ac-
compagnando lenunciato verb¿iie con intonazione della voce e mimica
facciale che sottintendono nel primo caso, un’assochwione logica positiva
con la filiazione materna, riel secondo caso, invece, un’associazione nega-
tiva. Ed é interessante notare che per stigmatizzarc la nivalitá fra sonelle si
ricorre generalmente, a sottolineare l’eccezionaíitá della cosa, ad esprcssioni
quaíi: non parent manco son-es! (non sembrano nemmcno sorelle!) oppure,
come a Villagnande Strisaili, “pat—cnt <hades cagamos”, (cioé, sono litigio--
sc come frades cagamos). prendendo a prestito l’espressionc per consue--
tudine riservata ai fratelli.

Perché, ci si doinanda, la comune filiazione materna e considerata di
segno positivo per le figlie femmine rna di segno negativo per i figli maschi?
E inoltre, perché si enfatizza, per i figíi maschi, la “negativitá” della diversa
filiazione paterna’? Luso linguistico sembrencbbe in sintonia con i principi di
solidarietá familiare che dovevano ispirane lantico sistema di discendenza
panallela, che destinavano le figlie alía sedentarietá e -alía coabitazione con la
madre, i figli maschi, invece. alía mobilitá al seguito del padre (Murru Co-
rriga, 1993; 1998). A ben guardare, inf-atti, la diversa valenza sem-antica con--
nessa con le locuzioni: parent sornes Azonkuinas ¡ parent frades Azonkuinos,
strutturalmente identiche, implicitamente esprime la rilevanza sociale della
solidarietá col gruppo prentale del genitore dello stesso sesso, e forse la mi-
nore rilevanza delta solidarietá col gruppo parentale del genitore di sesso op--
posto. E questi modi di dine starebbero anche a nimarcare che cosi come il
destino di ogni figlio é innanzitutto inscnitto nel legame di filiazione col ge--
nitore dello stcsso sesso, anche la relazione fr-a s¡hling panallcli, e dunque le
forme di solidarietá familiare di “fraternitá” e “sororitá” é strettaunente di--
pendente. o coerente con la relazione di filiazione.

2. IL NOME DELLA STIRPE

Per quanto son g’unáa ¡ sarnbenáa si oggr, come si é detto, u solo ten--
mine ancora in uso per indicare u cognome, si ha memoria di altni due yo--
c-aboli caduti ini disuso: a¡-rampi/i e skattt/i. A¡-namp di. che nessun diziona--
rio sardo registra, suona verosimilmente “nome dell-a stirpe”, essendo cedo
da riconnettcrc a tépula ¡ aní-épa/a (razza, stirpe) cui Wagner (1962-64) at-
tnibuisce un uso “pa lo pió in senso sprcgiativo”, e ad arnarnpá-iu ¡anrérn--
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poria cui alcuni informatori danno u medesimo significato: “anrempónia si
diceva della stirpe, ma in senso negativo, quasi per disprczzo”. Anrarnpc)nia,
ignorato dai dizionari, potrebbe niconnettersi a rampa (ramo) che sia Porru,
sia Spano sia Wagner riportano, ma senza nilevarne alcuna connessione col
linguaggio parentale. Wagner registra népula (log.) e arrépala (camp.) ma
neppure in questo caso stabiliscc un collegamento con rampa.

Non sarebbe, del resto, tampa ji solo vocabolo che u linguaggio sardo de--
ihs parentela mutua dalIa tassonomia vegetale: canva (ramo), Dorgali, vi--
llaggio della costa centro-orientale, significa anche “ramo di parentela” e,
come vedremo, “discendenza”. Nelía cultura sarda, infatti, come in molte cul-
ture occidentali e non solo, é ricorrente la metafora parentologica del ramo e
dell’albeno. Nc abbiimo un esempio iettcrario illustre in Grazia Deledda:

La famiglia, si. Tutto si fa per la famiglia. 1 figli sono obbligati alía madre e al padre, e ques--
ti ti figli: e i fratelli ai fratelli. Senza di questo non si vive; & come ¡‘albero col tronco che
sostiene i rarni cd é nulla senza di essi: e unafoglia fa ombra aul’altr-a (1950, p. ).

Di ai-nampili troviamo il nicordo, piuttosto sfocato, in zone diverse
dell’isola. Skattdi/--e,skattigui é invece documentato perlopila nei pacsi
della fascia colimare del centro-sud: viliagrande Strisaili, Meana, Laconi,
Orroli, Ortueri. In Barbagia abbiamo registrato l’uso di ishátí/a (schiatta):
“s’ ishatila de sos Ma/tos”, quando si voglia indicare unaprecisa finca di pa--
renti. Nella medesima accezione pare usato il termine isklatta negli antichi
documenti sardi. Cosi infatti nota u Wagner (1962-64):

is/clú/ta log. Ant. ‘schiatta’ (CSP 284: Sa is/clatía dessos Uaríthas de dannu Pc/ru deSerra

II Sopravvive nel campidanese skattili m. ‘casato, cognome’ (‘su nómini e su sca/tUi’,
Mango, Nov., p. 59); Gairo: su skdihi cognome’ (ALIT 28l5), 55W 3.
Per u iog. Setí. II Castí indica Usélio ‘schiatía, razza r... 1. Da.: Vse//are log. Sett. ‘ereditare
fisiologicamente’.

Ancora ne> Condaghi un altro termine: kedda ¡ke//a, introduce ad un
gruppo di parenti individuati da un comune nome, e pila precisamente an--
cora dalí-a filiazione materna:

prassa tel/a de sos Murtas dEneneflias dE/ene Murta (CSPS 253, Delogu ¡997) (Wagner
¡992-94).

Usato prevalentemente nel significato di branco, kedda, nelle suc mol--
tepiici varianti fonetiche, é oggi rifenito -al mondo animale. avendo perso il
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riferimento -alía parentela umana. Dcl termine corva, che u Wagner (1992-
94) ritiene esserc “senz~i dubbio u vocabolo indigeno e prelatino per ‘ramo’
(ráma, rampa)”, i dizionari non negistrano il significato di “ramo di paren-
tela” che abbiamo invece nilevato nell’oralitá. Altri vocaboli tincora sono
prcssoché sinonímí: casta (Quena), di origine catalana secondo Porru e
Wagner (1962-64), istrippa (Fonni), línea (Luía), di cui i dizionari sandi non
negistrano perla laccezione parentologica. S’istnippo de s’ala’e nhamai (la
st¡rpe della parte di mamma), s’istrippa de sala ‘e babai (la stirpe della
parte di babbo) si dice a Fonni quando si vuole genenicamente distinguene
parentadi paterno e materno, ma senza ulteriori determinazioni. Altri ter--
mini, quali genio ¡ dzenia, genti /dzente possono rimandare sia generica-
mente -al gruppo di appartenenza si-a alía famiglia.

Volendo fare rifenimento -alía parentela paterna o materna si dice perla
oggi diffusamente: santa de babba, santa de manía (u parentado di
babbo, u parentado di mamma), che sposta u punto di vista di Ego alía ge--
nerazione ascendente, facendo di babbu e di moma degli Ego virtuali. 1
termini oggi pila in uso per denotare l parentela sono, infatti: o,-éa¡erta,
aí-edéu /eredéa, eredúdi/-e, aténtsia ¡eténtsia, che denotano lambito del--
le nelazioni biiateraii egocentrate e un-a sfera di enedi potenziali partire
dai vincoli priman di sangue, ma i cui confini fortemente sfumati (Piase-
re 1998) devono essere costantemente nidefiniti sulla base di pnecisi con--
testi comunicativi, come ha mcsso in evidenza M.El. Da Re (1993; 1998).
Sono termini che non compaiono nei documenti sardi pila antichi, e che
Wagner (1960-62) fa derivare dal catalano e dallo spagnolo; inizialmente
venosimilmente rivolti ad individuare quello che F. Heritier definisce “u
segmento di lignaggio localizzato che possiede un patrimonio comune e
una comunitá di interessi” (1984, p. 60). Ritengo anche verosimile che il
loro radie-amento nelíetá moderna coincida col profondo processo di
trasformazione delle nelazioni parentali, che con la definitiva cnistallizza-
zione del cognome e la generale diffusione del termine sangunáa, implica
fin dallepoca giudicale, con tempi e modalitá vane, il passaggio da un sis-
tema di filiazione multilineare e praílel¡it, con forte colonitura matrilinea--
re, all’attuale sistema di filiazione bilatenale a tendenza patnilineare (Mu--
mu Corniga 1998).

1 termini caí-va (Dorgali), tnipide (Orune), eredáde (Baunei), denotano
anche pila precisamente gruppi cognatici di panenti, ad estensione gencalo-
gicamente venificabile, -al quMi nel villaggio compete, per tradizione pluri-
secohre, lonore e l’obbligo di onganizzane nnuMmente, a turno, Le feste
campestni intitolate a santi diversi, le cosiddette festas de pande/a (di sten--
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dardo). Mentre, perla, corvo cd enedáde sono ven e propni tcrmini di pa-
rentehí, tnipide é usato in tal senso solo per denotare i gruppi parentali
promotoni e gcstori della festa. Nella parlata orunese tnipide denota co--
munemente il tneppiede, passando a denotare, per traslato, i tre i gruppi di
parcnti che nel ‘600 avrebbero edificato la chiesa e dato origine al culto di
Nostra Sennora de Su Cossolu (NS. della Consolazione). Pur rinviando,
dunque, nel linguaggio dcl contesto festivo, implicitamente allidea di stir-
pe, tnipide non traduce u termine italiano “stirpe” (come sembra si possa ini--
fenire inC. Gallini, 1971, p. 115), che suona rispcttivamentc: isfirpe e is--
Énippa, nelle panlate logudoresi di Orune e Fonni. Sas tnipides, oggi
diventate cinque, sono soggctte come i gruppi di parentela, alía logica di es--
pansione propria del tempo genealogico, con un meccanismo di segmenta-
zione di tipo gerarchico inclusivo. Diversamente dalle enedádes di Baunei
che presentano fisionomia “egualitaria” (Da Re 1993), sia le tí-ipides di
Orune si-a le carvas di Dongali si articolano ini “maggioni” e “minori” dis-
tinguendo sa corva monno e sas caí-vas minores, sa tnipide mezzore e sas
tnipides nínores. Questa denominazione curiosamente coincide con i’es-
pressione “satripide minas’ contenuta in un Condaghe, che il cunatore,
non trovando riscontro in altri documenti, e verosimilmente ignorando
lattuale uso traslato del termine tnipide, propende a considerare estranea al
contesto:

e a mio avviso sicuramente frutto di un errore di copia, che peré non riesco a sanare (Merci
¡992, CSNT 199)

3. SOS DE.. ..QUELLJ DI...

1 legami biologici pila stretti sono -anche legami sociali fortemente cos-
tnittivi, come assai bene esprime il passo giá citato di Grazia Deledda e ri-
tenuto da Wagner (1930) emblematico della “concezione sarda della fami-
glia”. Questa regola pare ben riflettersi anche nel termine barbaricino
pat-entes costrintos (parenti costretti) che denota la sfcra di relazioni pri-
marie e secondanie che hanno come centro so vomilia (la famiglia), si-a
d’origine sia di procreazione.

Dappertutto e diffusamente neii’isola i genitori sono dcnotati bahái e
mamái, babba e moma (babbo e mamma), ma anche con i termini gencriel:
is beccius (i vecchi) nelie parlate campidanesi, sos mannos (i grandi) nelle
parlate logudoresi, ir bábbos (i babbi) nelle panlate ogliastrine. Quest’ultimo
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sembr csscre una meccanica trasposizione in sardo del termine spa--
gnolo padres che nei registni parrocchiali sardi di epoca moderna denotava
talvolui i genitori. Rispetto agli ultimi due, il termine campidanese é spesso
associato ad una connotazione negativa dell-a nelazione genitoni-figli, che ri--
tengo si possa attribuire ad uno stato latente di conflittualitá verosimilmen--
te indotto dal tradizionale sistema di eneditá, che comporta l’accesso dei fi--
gli alía proprietá dci genitori solo alía morte di questi (Da Re, 1991). La
proprietá, qualunque nc si-a il livello, ha un tale potene anche simbolico, da
venire implicitamente lessicalizzatanel termine su meni isa meni (u padro--
nc ¡ la padrona) con cui marito e moglie, nella Sandegna meridionale. si de--
notano e si appellano reciprocamente, in un rapporto di evidente simmetria.

Sos mannos, che denota non solo u padre e l madre ma anche nonni e
bisnonni bilatcrali, implica, qualunque sia il contesto comunicativo, distanza
fra Ego e i suoi ascendenti e comporta sempre rispetto e deferenza verso le
generazuoní superiori. Coerentemente con la logica che fonde tre generazio-
ni in un’unica categoria terminologica, -anche i termini specifici babái e
mamái possono denotare non solo il padre e la madre ma anche nonni, non-
ne, bisnonni e bisnonne (Terracini 1964). Accompagnandosi -al cognome
dell’ascendente ciascuno dci due termini pué rapprcsentane, infatti, sei posi--
zioni parentali diverse, pen le quali, perla cambia ji converso ad ogni gencra--
zuone:figiu/--a(figlio), nepode ¡netta (nipote), nepodéddu¡--a(nipotino¡--a).E’
forse in considerazione di queste consuetudini che Wagner classifica come
“famiglia nucleare” tutti i parenti linean, ascendenti e discendenti (1930).
Cosi forte é infatti questo legame in Barbagia, che un’offesa arrecat ad un
individuo colpisce e chi-am-a a niccolta i suoi “camali” e i carnall dci suoí can--
nali, come é anche poeticamente espresso in Sebastiano Satta (1996, p. 232):

.1 Lodio sollanio sta nei cuor-i eterno.
O figli, o figlie cui dolce fratello
Egí i [u, o ni iei [igl
E voi nepoti, figui
Delia settirna genera-sione.
[.1
Vi guardin di sottcrra
Cli oechi suoi di colomba,
Fisi, e vi s’anneri intoino u mo[ldo
Pc -l suo ricordo e perla sua vendetta.

Sarnbenádu, logudorese, é attestato nel dizionanio ottocentesco dello
Sp=íno(1851) col signiticato di “cognéme, cas-ato”. Pila intrigante. la defini-
zione che del termine campidnese sangunáu aveva dato, alcuni deccnni
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prima, II Porru (1832): “cognome, soprannorne, cas~tto, cognominazione di
famiglia” t Come si pué notare, il Porru offrc del campidanese sangunáu,
all’app~srenza una variante del logudorese sambenáu, uno spettro semantico
pila ampio e meno definito, nel quale cognome e soprannome sembrano fun-
zionalmente identif¡carsi, cd ini cui appare precario u livello di strutturazione
del sistema cognominale stesso. Da un lato troviamo che il cognome é ndi-
cato in Sardegna, come mostrano i Condaghi, giá nell’XI secolo, e dunque
prim~s che ini altre regioni d’Italia e d’Europa (Murru Corniga 1999), dall’al-
¡ro troviamo, perla, un pila lungo proccsso di cnistallizzazione dello stock
dci cognomi. che continua a rinnovarsi fino ai giomi nostní, e si arricchisce,
non tanto e non soltanto con l’apporto di cognomi esterni, ma soprattutto at-
traverso un travaso costante dal soprannome al cognome, e viceversa. Di cié
é forse un rificsso la grande quantitá di modi locali di denominare u nome di
famiglhi, sia esso cognome o soprannome; e cié tu certo attinenza -anche con
la persistente instabilitá dcl sistema di filiazione e la tardiv affcrmazionc de--
ll trasmissione patrilineare del cognome. Della stessa indeterminatczza. é fon--
se segno anche l ormai millen-aria consuctudine, giá registrata nci Condag-
hi, di individuare gruppi di panenti come Sos, Sos de, Son, Is, facendo cioé
precedere u cognome oil soprannome dall’articolo o dal pronome.

Nel menidione dcll’isola, al fanciullo¡a di cui si voglia conoscere l’i-
dentitá si dom-anda innanzitutto: ‘fi//u de chini scsi ¡ figlio di chi sei’?”, ma
nella Sardegna centrale, come per esempio a Orune, la domanda di nito suo-
na preferibilmente: de ka/e sese? onche de sos ka/es sese? (di quaie¡i sei?
Cioé, a quale gruppo appartieni?). Fondandosi l’identitá sociale, niel vil--
laggio brbanicino, sul riferimento ad una collettivitá di parcnti, indeter-
minata nella su-a composizione ma definita da un comune nome di famigihí,
prima che suRi filiazione diretrn da un individuo ben determinato. Nei vii--
hnggi delle zone interne dell-a Sardegna u nome di famiglia ancora oggi pila
usato nell’ambito dell’oralitá non si identifica col cognome ufficiale regis--
trato dall’anagrafe, ma col soprannome. E cié non tanto perché questo
costituisce, come fferma il senso comune, uno strumento adatto a seuo-
gliere la diffusa omonimia, nella comunitá e nella parentela, quanto piut-
tosto per l’cfficacia individualizzante e classificatoria alio stesso tempo
insita nel procedimento analogico che presiede generalmente all’invenzuo-
nc del soprannome (Addari 1990).

Ii Por-ru riporía anche le voci ,.ognonii/[ái, di derivazione italiana, che traduce con ‘cogno-
minare, soprannomare, soprannominare, porre u cognome”, e cog/>on[inñu, che Iraduce con
cogrioiflinato. soprannomalo, soprannominat6’.
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1 soprannomi di famiglia ad Omne sono costituiti, come altrove, da
nomi etnici, o da termini che rinviano a qualitá fisiche, o dal nome di bat--
tesimo di un antenato, e pila spesso di un’antenata. Segnalando i confini di
umi determinata parentela attraverso it nome di un capostipite o di un-a ca--
postipite il soprannome dice anche quale nc si-a la ideologia parentale e qua-
le principio: maschile o femminile, nc costituisca u principale elemento o
strumento di aggregazione. Sor de Maniazzeddo, Sor de Bnianna, San de zia
Giabanninedda, Sor de zia Ruchitta Pilosa, Sor de Modé/a/ena Monzedé/a,
sono alcuni dci gruppi parentali, talvolta ris~ilenti al Settecento, che si ni--
conoscono attraverso un nome femminile, e pila precisamente attravcrso u
nome, e talvolta anche cognome, di una capostipite stonica.

Sai de... Sos de ... (quelli di...) sono dimostrativi che introducono in
un are-a parentale l cui estensione, delimitata dal nome, divenuto sopran-
nome nispetto all’onomastica ufficiale scnitta, coincide talvoita, nella par--
lata locle, con quella di enea: s’erea de Bnianna, s’ereu de Giubannined-
da, s’ereu de Madda/ena Monzeddu. La nozione di eren, abbiamo
accennato, implica generalmente in Sardegna un punto di vista cognatico
egocentrato, ma l’uso che se nc fa ad Orune sembra mettere in gioco prin-
cipi parentologici diversi, che non si esauriscono nella sola bilateralitá. Pen
quanto la documentazione in proposito si-a ad uno stadio ancora iniziale, la
ricostruzione genealogica di alcuni gruppi va mcttendo in luce lii non uni-
vocitá di tale nozione, poiché cambiano, da eren a eneu, i meccanismi lo-
gici che presiedono all’aggregazione parentale. Se, infatti, i’erea de B¡ian--
no sembra valorizzare il principio matrilineare, 1 ‘eren de pibirista o l’erea
de zenossa si strutturano principalmente intorno -al principio della p~nnili-
nearitá, con prevalente incorporazione attraverso i maschi del gruppo;
unentre l’eíea de Mac/da/eno Monzedé/a utilizza, invece, combinandoli in--
sieme, entrambi i principi.

La molteplicitá dei livelli attravenso i quali opera la rtípprcscntazione
ideologica della parentela in Barbagia é ancona ini grande misura da inda-
gane, ini p~irticolare per quanto riguarda l’intreccio tra prospettiva egocen--
trata e prospettiva corporata, che scmbni avere ancora oggi una rilevanza
non trascurabile.
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