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Aspetti linguistici e culturali del sincretismo
cristiano-pagano nella Sardegna bizantina

Giulio PAulAs

RESUMEN

Un omitonimo ogliastrino (pnineddu “corvo”) é spiegato come soprannome de--
rivato dapruínu “relativo alía pioggia”, poiché il corvo é ritenuto popolarmente an--
nunziatore e propiziatore di pioggia. Un altro nome (tivóni ccc. “corvo” <Epipha-
mus, [‘heoplíanus) conserva ugualmente, nella sua storia ricostruita, tracce di un
antico culto pagano dell’acqua.

Palabras clave: Sardo, sincretismo religioso in Sardegna.

Quando nel 594 d.C. i Bizantini piegarono definitivamente la resistenza
dei Barbaricini, la Chiesa greca fu ehiamata al diffieile compito di evange-
lizzare queste genti aneora pagane. Di quali riti, valori, eredenze e eoncezioni
si sostanziasse u loro paganesimo non sappiamo con certezza, perla van

esiti folelorici perpetuatisi sino aí nostri gionni rendono verosimile che per--
s¡stessero tracce importanti di quello che era st-ato il culto principale e cen--
trale dci protosardi in epoca nuragica: il culto delle aeque pluviali e freatiche.

Secondo quanto si riscontra anche nella cultura della vicina Corsica e di
numerosi altri popoli geograficamente e storicamente pila lontani, la reli-

gione delle acque pluviali era strettamente associata nella Sardegna prei-
storica a quella dei morti, entitá alíe quali si attribuiva il potere di suscitare
la pioggia. Ancora in tempi recenti, nell’area montana e recessa che dalIa
fascia litoranea dell’Ogliastra s’ineunea all’intenno verso occidente per
raggiungere il Nuorese, vigeva l’usanza, rilevata da inchieste etnografi-

che, d’immergere erani umani neII’aequa per procurare la pioggia in casi di
estrema siccit’a.
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Altrove in Sardegna, al fine di indune magicamente la pioggia, al
posto dei crani umani s’impiegava una comaechia che, dopo essere
stata ammazzata, veniva immersa nelle acque di un pozzo o di un rus--
cello.

Nella concezione popolare questo uccello spesso non é distinto dal
corvo cd é anzi considerato la femmina del corvo stesso. D’altra parte il
corvo, nutrendosi di carogne e avendo una funebre livrea, é ritenuto, come
in tante altre regioni e paesi un uccello preságo di morte. Pertanto la cor--
naechia, che é assimilabile cd b assimilata al corvo, sembra utilizzata nel
rito magico per la propiziazione della pioggia con una funzione del tutto
analoga a quella dci crani umani cioé come simbolo non solo dell’acqua ma
anche della morte, in ossequio alía visione religiosa, risalente al neolitico,

che collega il culto delle acque a quello dei morti.
Inoltre tale particolare legame delie cornacehie e dci corvi con I’acqua

piovana si accotnpagna alía credenza, fortemente radicata, che questi uccelli
rimangano rnolto tempo senza bere, e abbiano la proprietá di annunciare la

pioggia imminente, volando a stormi e gracchiando. Questa convinzione —

che in tutto il mondo ha una diffusione vastussima e mnteressa anche molte
culture ctnologiche dev’esserc di data molto antica in una tena, quale la

Sardegna, minacciata da una cronica siccitá.

1 Padri della Chiesa e gli altri autori cristiani disapprovarono come
opera del diavolo i pronostici meteorologici ricavati dai corvi e da altri uc-
cdli affini. Tuttavia queste superstizioni sopravvissero a lungo.

Quali riflessi linguistici ha lasciato in Sardegna siffatta concezione del
corvo?

Per cié che riguarda la denominazione di questo uccello, il territorio dia--
lettale isolano fa mostra di una notevole uniformitá, presentando ovunque II
tipo lessicale k¿nba e simili, dal lat. corvas. Tuttavia unareola assai con-
servativa dell’Ogliastra settentrionale, nel cuore dell’antica Ba¡bania, com-
prendente i centri di Urzulei, Baunei e Triei, é caratterizzata, spesso in

concomitanza con k¿rbu, dalloscuro omitonimo pninéddu. Wagner (DES,
11, 312) riconobbe che é difficile pronunciarsi sull’etimologia del termine
per il quale non vedeva alcun addentellato, e si limité a constatare che PO--
trebbe trattarsi di un originario nome di persona, poiché a Urzulei pniné44a
sí usa senza articolo. Egli sottolineava che píinécj4u pare abbia per i parlanti
unamaggiorefamiii-aritá rispeito a k¿¡-bu. - - -

Siccome in sardo esiste l’aggettivo práina ‘relativo alía pioggia’, che tro--
viamo nell’espressione ó/cwa bráina ‘acqua piovana’ e anche ó/cwa e brúina
acqua piovana che si raccoglieva in cisteme, per essere utilizzata nei unesi di
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siccitá’, alcuni anni fa ¡ ho proposto la spiegazione che pniné44u sia un so--
prannome del corvo riferentesi alía sua prerogativa di uccello assetato an-
nunzitore e propiziatore magico di acqua piovana, soprannome derivato da
questo aggettivo prúinu, nella forma alterata di diminutivo affettivo.

Orbene, nel frattempo (alía fine dcl 1994), é uscita una raccoltadi poe--
sic di uno dci maggiori poeti in lingua sarda cmpidanese, Aquilino Cannas.
II tema che accomuna i componimenti ntggruppati in questa silloge intito-
lata «Distenru in terna. La saga dei vinti» é l’evocazione del mondo nura-
gico, quale appare rappresentato nei celebri bronzetti. Una di queste poesie,
Anninnia antiga, é ispirata alía statuina trovata a Urzulei e conosciuta nella
letteratura come «la madre dell’ucciso». II poeta descrive il funerale di
questo guerriero ucciso a tradimento in un bosco di leccí; gli ultimí versi del-
la poesia suonano cosi:

In pizzu e monti
de Nuraxi ‘e Susu
de Santa Francau, di e notti
arretumbant rancisonus cantus:
s arraspinosa roda
de su pilloni pruinu e de Sa zonca
zuncháis de mala fortuna
comenti arrepicus de campana mala.

‘in cima al colle di Nuraxi e Susu, nella
piazza di Santu Francau (= San Pancrazio), giomo e notte
rísuonano striduli canti:
la ruvida ruola
della civettae del pillóni pruinu
Lamenti maleauguranti
come rintocchi di campane a modo

Che uccello sia il pillóni brúina dal canto malcaugurante lo spiega lo
stesso Aquilino Cannas nel glossario aggiunto alía fine del libro: si tratta del--

la comaechia e del corvo2. Luso linguistico attestato dal poeta cagliarita-
no, al di l’a della su-a efficacia poetica, ha una grande valenz~x documentarhi:
restituisce il sintagma completo da cui ha avuto origine jI soprannome ph--
néddu usato nei dialetti dell’Ogliastra superiore come denomtnazione del

Cfr. Paulis, 0. (¡990): «II corvo, la pietra magicae u crisantemo santo. Dal paganesimo al
cristianesimo popolare nella Sardegna bizantina», Quaderni di Semaníica ¡1/1, Pp. 55-78, saggio
in cuí si troya anche la documentazione bibliografica relativa al discorso sviluppauo nelle righe
precedenti.

- Canoas, A. (1994): Disíerra in letra. La soga dci vinci, Cagliari, pp. 35. 68.
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corvo. Dal che la mi-a proposta etimologica riceve —mi pare— una con--
ferma oggettiva.

Un’altrt~ credenza popolare relativa al corvo in Sardegna, che merita di
essere considerata in stretta correlazione col discorso linguistico-culturale
sin qui condotto, é quella secondo cui quando deve covare le uova, u corvo
sí reca al fiume Giordano a prendere una pietrt~ e, una volta avuta la prole,
vi porta i corvetti e insegna loro a prendere pietre per portarle all’evenien-

za ai loro nidi futuri.
In tutta lantichitá, nell’et’a tardoantica e nel medioevo, l’utilizzazione di

questa pietra avente la capacitá di proteggere la prole non era attribuita al
corvo, bensi alL’aquila, luccello che nella simbologia cristiana tradiziona--

le rappresent~i Cristo, e precisamente il Signore risorto e asceso in cielo.

Sin dalle prime attestazioni tale pietra detta actife (dal gr. aet¿s ‘aquila’)
comincié esserc confusa e identificata con un’altra pietra, chiamata in gr.
gagótes, gagitis, -anch’essa efficace contro l’aborto, procacciatrice di parti
felici e atta a favorire la gravidanza delle donne. Secondo la tradizione
naturalistica antic questa pietra si trovava presso la foce di un fiunie della

Licia, nell’Asia minore.
Se tenimo presente questo insieme di dati, pparirá chi-aro che in Sr-

degna tutt la tradizione connessa con tale pietra magica ha sub’ito un signifi-
cativo adattmcnto in senso cristiano: infatti il fiume dal quale il corvo pren--
de la pietra in questione non é quello dell-a Licia, ma u Giordano, nelle cui
acque fu celebrato il battesimo di Cristo per mano di San Giovanni Battista.

Stando cosi le cose, sorgono spontaneaniente alcune domande.
Perché questa pietra magica in Sardegnti é st-ata attribuita al corvo e non

all’aquila, come avviene invece in tutta la tradizione antica, tardoantica e
¡nedievale? Come mai il corvo, considerato dai Padri della Chies~i un uc--

cello immondo e lincarmizione stess del diavolo, é posto in relazione
con il battesimo di Cristo?

La risposta al problema é suggerita dalí-a linguistica ttraverso l¼inali-
si dell-a vicenda senuntica di tivóni, Ujóni, tifóne, il nome con cui u corvo
é denomin~±toa Baunci, Vilhigrande Strisáili, Arzana, Talana, Ulássai,
Urzulei e Gairo, in concorreríza con /c¿rbu e in alcuni centri conpniné~du.
A Baunei tifrne, -i é concepito come un essere fantastico che porta brutte
notíz le.

Questa parola é usuta comunemente senza articolo, cié che rende pro--
babile che si tratti di un originario nome di persona applicato all’animale.
Tanto piti che íifóni risulta cittestato fin dai primi documenti medievali
come cognome.
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Nel succitato lavoro, i cui risultati qui riassumo, ho prospettato la spie-
gazione che u sostantivo tífóni, tivóni, al pan del cognome veneto T¿ffanio,
derivi dal nome personale Epiphanius con immistione di Theophanus.

La storia di questa parola si colloc nel contesto della evangelizzazione
della Sardegna in epoca bizantina.

Sconfitti nel 594 d.C. dalle truppe bizantine del dax Zabarda, i Barba-
ricini dovettero piegarsi ad accettare un trattato di pace che Ii obbligava ad
abbracchíre la religione cristiana. All’inizio la conversione dové consistere
nella semplice accettazione del bttesimo, sacramento che i vunti si risol-
vevano ad accogliere anche per evitare di pagare una speciale tass previ-
sta per i non battezzati. Pertanto la st-ato detto da uno studioso che i Barban-
cmi nei primi tempi formavano un popolo di battezzati, pila che un popoío
di cristiani.

St-ando all’interno di questa prospettiwx storica é da chiedersi in quale
modo il sacramento battesimale e i riti ad esso connessi potessero essere
reintcrpretati dagli stessi Barbaricini, -alía luce della religione precristiana
che st-av-ano lentamente abbandonando.

Per la dottrina cristiana, la potenza soterica dell’acqua battesimale de-
riva interamente dalí-a crocifissione di Cristo, ciola dalí-a morte del Dio fat-
tosi uomo per la salvezza del genere umano. Secondo la teologia paolina
proveniente &tl VI capitolo dell’Episío/a ai Romani, tutti quelli che sono
stti battezzati in Cristo, sono stati battezzati nella su-a morte, rappresenta-
ta s¡mboliaimente dalia Croce. II battesimo la u ~<misterodel legno nell’ac--
qua», come ha~ affermato con immagine efficace un grande storico del cni-
stiancsimo, Karl R-ahner. Pertanto in molte liturgie della Chiesad’Oriente il
fonte battesimale é chi-amato semplicemente ‘Giordano’ e nel rito della
consacrazione dell’acqua battesim~de si immerge un legno di croce nel li--
quido, per ~slluderee imitare quel che si era voluto esprimere con la croce
nel Giordano.

Non é chi non ved-a quali assochízioni esteriori, le uniche suscettibili di
impressionare facilmente le msse contadine e pastorali d’allora, potevano
essere istituite tra la figura del corvo simbolo della morte e dell’acqua nelh
religione precristiana delle acque e la figura dell-a Croce, rapprcsentante u
Cristo modo, che veniva immersa nella fonte battesimale per santificare
l’acqua del battesimo dispensatrice della vera vita. E non si dimentichi
che u corvo fa tutt’uno con la cornacehia, che veniva uccisa e immersa
nell’acqurt per ottenere la pioggia.

Ora, mentre la Chiesa occidentale effettua la benedizione dell’acqua lu--
strale impiegata per la somministrazione del sacramento battesimaíe nel pc--
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nodo pasquale, la Chiesa di rito orientale lo fa per l’Epifania e in tale so-
lenne occasione usava pure somministrare il battesimo ai catecumem.

Di questa fondamentale cerimonia celebrata jI 6 gennaio dalí-a Chiesa
orientale e della su-a denominazione a/colauthía toú megálon hagiasmoú tun
hagion theophaneíon ‘rito dell-a grande benedizione della Santa Epifania’ é
rimast() un ricordo in Sardegna nella filastrocca intonata dal corteo dei ra--
gazzini che, ~íCagliari e in altri centri, accompagnavano u sacerdote in oc--
casione della benedizione deBe case, nel periodo pasquale, cantando
angam¿, /cilissó, kqáné, ove /cíft¡né si confronta con t¡fóni, fatta salva la tra-
sformaz¡one della consonante iniziale per influsso di kiliss¿.

Pertanto ji corvo, emblema della mofle e dell’acqua nel culto preeri-
stiano delle acque, uccello abbinato alía comacchia che viene immersa in un
pozzo o in un fiume nel rito magico di propiziazione dell-a pioggia, fu po--
sto sincretisticamente in collegamento con u fiume Giordano del battesimo
di Cristo e fu quindi chi-amato in epoc bizantina con u nome della solenne
festa cristiana dellEpifania o Teofania, in cui venivano battezzati i cate--
cumeni e la croce della morte di Cristo era immersa nel fonte battesimale
per santificare l’acqu~t del battesimo, quella che dá la vera vita.

Allorché nel 1990 (=<Quademidi Semantica» XI/l, Pp. 59-70) formulai
questa ricostruzione storica e la connessa proposta etimologica, mi resté o--
scuro un aspetto delle tradizioni popolari concementi il corvo in Sardegna.
Mi riferisco alía concezione secondo cui, quando piove, i corvi si lev-ano in
volo e r¿iccolgono in un supposto foro del dorso l’acqua che serve loro per
dissetarsi in tutto u tempo che non pioverá. Da dove ha origine questo
motivo del foro sul dorso del corvo perla raccolta dell’acqtn? Nessuno l’ha
saputo spiegare sinora. Nemmeno Francesco Alziator, che ha parlato ge--
nericamente di eventuali e non dimostrati influssi provenienti da qualehe
bestiario medievale ~.

La soluzione di questo problema é da ricercare alí interno del quadro in-
terpretativo che sono andato sin qui delineando: siccome nella religione
pagana dell-a Sardegna u corvo era un animale sacro implicato nel culto del--
le acque, all’avvento del cristianesimo esso fu sincretisticamente collega-
to con l’acqua battesimale, che la Chiesa orientale benedice u giorno dell’E--
pifania e quella occidentale nella ricorrenza della Pasqua. Per questo motivo
il pane cerimoniale a vaga forma d’uccello con un uovo incastonato che il
giomo di Pasqua é d’uso regalare ai bambini di sesso maschile in Gallura si
chima la ku/bóni, cioe ‘il corvo’. Anna Lecca, che ha dedicato recente--

Cfr, Alziator, 1<. (1978): I/jb//r/o;-e sa,do, Cagliari, p. 243.
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mente un saggio ai pani della Quaresima e della Pasqua, annota che «stra-
namente la /culb¿ni poteva assumere delle forme completamente diverse,
borsetta, mezzaluna, conservando la stessa denominazione» ‘>.

In origine questo corvo regalato per Pasqua ai maschietti recava luovo
sulla sehiena, come mostra il disegno riportato da Mario Sardo nel suo
Vocaholatio itahiano--gallanese(Cagliari 1994, p. 296) e conformemente a
quanto avvenne per su gaboniské44u ‘il galletto’ che le madrine don-av-ano
ai figliocci nella Trexenta. Poiché dalluovo ha origine una nuova vita e pa--
rimenti attraverso l’-cqu~i battesimale il battezzato nasce a nuova vita, nella
coscienza popolare si é stabiliúi l’equivalenza uovo = acqua benedetta. E
síccome il corvo di pasta portava l’uovo sul dorso, da cié é nata la creden-
za che, quando piove, il corvo si solleverebbe in volo e raccoglierebbe in un
foro del dorso l’acqua piovana. Tuttavia dal momento che il pensiero en--
stiano assimila ----—--comesi é visto— il corvo al demonio, con u passare del
tempo si é perduta la coscienza della connessione tra il pane cerimoniale e
il corvo, tanto che ha /culbóni viene rappresentato anche come una gallina
che coya sotto fonna di borsetta, mezzaluna, eec.; egualmente nelle altre re--
gioni della Sardegna il corvo é sostituito da altri ueeelli (galletti, galline, co-
lombe, ecc.). Nondimeno delIantica sacralitá del binomio corvo-cornacehia
rimane traccia anche altrove in Sardegna. Infatti, tra i pani zoomorfi che si
confezionavano per i bambini, molto diffusa era sa garragédda, una cor--
nacehia sommariamente modellata nel becco, nella cresta e nella coda
(Mogoro, Villaurbana). Di pila: in alcune localit’a, p. es. San Gavino, il ter--
mine karrogédda ‘eornachietta’ veniva usato per qualsiasi tipo di pane
per bambini.

L’assunto da cui eravamo partiti risulta cosi dimostrato e con cié emer--
ge limportanza della documentazione ogliastrina per ricostruire le vicende
e le modalitá della cristianizzazione delle Barbagie in epoca bizantina.

Cfr. Lecea, A. (1990): «1 pani della quaresima e della Pasqua», Ro/le/mo del Reper/o;-io e
del/’At/aate Derno/ogico Sardo, 14, p. 41
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