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Cognomi sardi medioevali formati da toponimi

Mauro Maxia (Sassari)

ABSTRACT. (Middle Age Sardinian family names formed by toponyms). The aim of
this essay is giving a homogeneous and updated representation of medieval Sardinian
anthroponyms formed by toponyms or ethnics. The exam of the existing sources offers
interesting results, such as the fact that more than a quarter of the documented people are
of foreign origin. Beyond the historic-etymological aspect proposed by the article, the
comparison among diversified spellings, that from one source to another present
significant variants, can also offer precise indications to determine the still unknown
ancient location of several villages. Together with other studies dedicated to medieval and
modern surnames, the content of this article will contribute to the forthcoming
Historical Dictionary of the Surnames of Sardinia.

Fonti

ACA = Archivo de la Corona de Aragón, Barcellona.
ACG = Amministrazione di Cagliari e Gallura.
AGS = Amministrazione generale di Sardegna.
C = Cancillería.
MR = Maestro Razionale.
Ppi = Papeles para encorporar.
RP = Real Patrimonio.
RU PA = Real Audiencia, Procesos contra los Arborea.

ARTIZZU 1320 = Francesco Artizzu, Pisani e Catalani nella Sardegna medioevale, Padova,
CEDAM 1973, Appendice.

ASC AAR = Archivio di Stato di Cagliari, Antico Archivio Regio.
ASF = Archivio di Stato di Firenze; DC = Diplomatico Camaldoli.
ASP = Archivio di Stato di Pisa, C = Serie Comune; D = Diplomatico Coletti. 
BCC = Biblioteca Comunale di Cagliari; f. Sanjust = fondo Manoscritti Enrico Sanjust di Neoneli.
BCSM = MARIA TERESA ATZORI, Brogliaccio del convento di S. Martino di Oristano, Parma

1956 (v. CS I/129 ss.). 
CA = “Carte arborensi”, in ARRIGO SOLMI, Studi storici sulle istituzioni della Sardegna nel
medio evo, Cagliari/Pavia, Società Tipografica Sarda 1917, pp. 410 ss.

CBC = Carta di Benedetta di Càlari, in ARRIGO SOLMI, Studi storici..., cit., pp. 424-25. 
CC = MARIA TERESA ATZORI, Il Condaxi Cabrevadu, Modena, Soc. Tip. Editrice Mode-

nese 1957 (v. CS I/129 ss.).
CCG = EDUARDO BLASCO FERRER, La carta sarda in caratteri greci del sec. XI. Revisione te-
stuale e storico-linguistica, «Revue de Linguistique Romane», 66 (2002), 263-264, pp.
321-65 (v. CS I, doc. IV).
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CCM = GIANFRANCO CONTINI, La seconda carta sarda di Marsiglia, «Studia ghisleriana»,
2 (1950).

CdA = EVANDRO PUTZULU, Cartulari d’Arborea. Raccolta di documenti diplomatici inediti
sulle relazioni tra il Giudicato d’Arborea e i Re d’Aragona (1328-1430), «Archivio Stori-
co Sardo», 25, fasc. I (1957).

CdS = “Cartulare da Silva”, in ENRICO BASSO / ALESSANDRO SODDU, L’Anglona negli atti
del notaio Francesco Da Silva (1320-1326), Perfugas (Sassari), AM Graphic 2001. 

CDS = PASQUALE TOLA, Codex Diplomaticus Sardiniae, I-II, Historiae Patriae Monumenta
(X), I, Torino, Tipografia Regia 1861; rist. Roma, Carlo Delfino 1985.

CDS 1388 = Codex Diplomaticus Sardiniae, cit., doc. CL del 1388. 
CDS 1410 = Codex Diplomaticus Sardiniae, cit., doc. IX del 1410. 
CDSC = “Codice diplomatico sardo-cassinese”, in AGOSTINO SABA (a cura di), Montecas-
sino e la Sardegna medioevale. Codice diplomatico sardo cassinese, Montecassino (Frosi-
none), Badia di Montecassino 1927. 

CDSS = DIONIGI SCANO, Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna,
I, Cagliari, Arti Grafiche BCT 1940. 

CG = “Carte galluresi”, in ARRIGO SOLMI, Studi storici..., cit., pp. 418-19.
CL = “Due documenti latini inediti dell’Archivio Arcivescovile di Cagliari”, in ARRIGO

SOLMI, Studi storici..., cit., pp. 405-9.
CRD Alf. III, cassa 26 = FRANCESCO CESARE CASULA, Carte reali diplomatiche di Alfonso
III il Benigno, re d’Aragona, riguardanti l’Italia, Padova, CEDAM 1970.

CS = EDUARDO BLASCO FERRER, Crestomazia sarda dei primi secoli, I-II, Nuoro, Ilisso
(“Officina Linguistica”, 4) 2003.

CSG = GIUSEPPE MELONI, Il Condaghe di San Gavino, Cagliari, CUEC 2005.
CSLB = GIUSEPPE MELONI / ANDREA DESSÌ FULGHERI, Mondo rurale e Sardegna del XII
secolo (Il Condaghe di San Leonardo di Bosove), Napoli, Liguori 1994.

CSMB = Il Condaghe di S. Maria di Bonarcado, ristampa del testo di Enrico Besta rivedu-
to da MAURIZIO VIRDIS, Oristano, S’Alvure 1982 e l’edizione a cura dello stesso auto-
re, Cagliari, Centro di Studi Filologici Sardi – CUEC 2002; ID., Il Condaghe di Santa
Maria di Bonarcado, Nuoro, Ilisso 2003.

CSMS = Il Condaghe di S. Michele di Salvennor. Edizione e commento linguistico, a cura di
MAURO MAXIA, Cagliari, Condaghes 2012. In precedenza era uscita un’edizione di
VIRGILIO TETTI, Il condaghe di S. Michele di Salvennor. Patrimonio e attività dell’abba-
zia vallombrosana, Roma, Carlo Delfino 1997, che resta fondamentale per la localizza-
zione dei toponimi del territorio di pertinenza (mentre è priva di nuovi contributi l’e-
dizione a cura di PAOLO MANINCHEDDA / ANTONELLO MURTAS, Il Condaghe di San
Michele di Salvennor. Edizione critica, Cagliari, CUEC 2003).

CSNT = Il Condaghe di San Nicola di Trullas, a cura di PAOLO MERCI, Deputazione di
storia patria per la Sardegna, Roma, Carlo Delfino 1992, n. 5; ID., Il Condaghe di San
Nicola di Trullas, Nuoro, Ilisso 2001. 

CSPS = Il Condaghe di San Pietro di Silki, a cura di ALESSANDRO SODDU / GIOVANNI

STRINNA, Nuoro, Ilisso 2013.
CV = ARRIGO SOLMI, Le carte volgari dell’Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi campida-
nesi dei secoli XI-XIII, «Archivio Storico Sardo», serie 5, 35 (1905). 

DA = MAURO MAXIA, La diocesi di Ampurias. Studio storico-onomastico sull’insediamento
umano medioevale, Sassari, Chiarella 1997.
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Dipl. 1206 = ARRIGO SOLMI, Un nuovo documento campidanese, «Archivio Storico Sardo»,
4 (1908).

FH = BARBARA FRANK / JÖRG HARTMANN, L’inventaire systématique des premiers docu-
ments des langues romanes. Présentation d’une publication préparée par le SFB 321, in
MARIA SELIG / BARBARA FRANK / JÖRG HARTMANN et alii, Le passage à l’écrit des lan-
gues romanes, Tübingen, Gunter Narr 1993, pp. 31-37.

Inv. 1339 = FRANCESCO ARTIZZU, Un inventario di beni sardi dell’Opera di Santa Maria di
Pisa (1339), «Archivio Storico Sardo», 27 (1961).

LCG = CORRADO ZEDDA / GIOVANNA SANTORO, Llibre della camerlengìa di Gallura, Ca-
gliari, Gianni Trois Editore 1997. 

LF = FRANCESCO ARTIZZU, Liber fondachi, «Annali delle Facoltà di Lettere e Filosofia e
Magistero dell’Università di Cagliari», XXIX, 1961-1965. 

LIT = ENRICO BESTA, Liber iudicum turritanorum, con altri documenti logudoresi, Paler-
mo, Tip. The New York 1906 (rist. anast. Sala Bolognese, Forni 1979); ANTONIO SAN-
NA, Libellus Iudicum Turritanorum, Sassari, S’Ischiglia 1957.

NC = Notaments comuns (i dati sono tratti da CORRADO ZEDDA, Le città della Gallura
medioevale. Commercio, società e istituzioni, Cagliari, CUEC 2003). 

P 1421 = Parlamento del 1421, in ANTONIO BOSCOLO, I parlamenti di Alfonso il Magna-
nimo, Milano, Giuffrè 1953.

PL = Privilegio Logudorese, in ARRIGO SOLMI, Studi storici..., cit., pp. 421 ss.; EDUARDO BLA-
SCO FERRER, Consuntivo delle riflessioni sul cosiddetto Privilegio Logudorese, «Bollettino Sto-
rico Pisano», LXX (2001), pp. 9-41.

RDS = PIETRO SELLA (a cura di), Rationes Decimarum Italiae. Sardinia, Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana 1945.

RR 1316 = FRANCESCO ARTIZZU, Rendite pisane nel Giudicato di Cagliari, «Archivio Sto-
rico Sardo», 25 (1957), I-II, pp. 347-432.

RR 1323 = FRANCESCO ARTIZZU, Rendite pisane nel Giudicato di Cagliari, «Archivio Sto-
rico Sardo», 25 (1958), III-IV, pp. 29-98.

RSPS = Il Registro di San Pietro di Sorres, Introduzione storica di RAIMONDO TURTAS; edi-
zione critica a cura di SARA SILVIA PIRAS / GISA DESSÌ, Cagliari, CUEC 2003.

SSBG = ALBERTO BOSCOLO, Studi sulla Sardegna bizantina e giudicale, Cagliari, Edizioni
della Torre 1985.

StSS = PASQUALE TOLA, Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari edito e illustrato dal
Cav. D. Pasquale Tola, Cagliari, Tip. Timon 1850.

Cartografia

ENRICO BASSO / ALESSANDRO SODDU, L’Anglona negli atti del notaio Francesco da Silva
(1321-1326), Perfugas (Sassari), AM Graphic 2001, fig. 3.

SALVATORE CHESSA, L’insediamento umano medioevale nella curatoria di Montes, Sassari,
Magnum-Edizioni 2002, tavv. I e II.

GIOVANNI DERIU, L’insediamento umano medioevale nella curatoria di “Costa de Addes”,
Cartografia, Sassari, Magnum-Edizioni 2000, all. cartografia.

VINCENZO DESSÌ, Carta medioevale del Logudoro, allegato a Il Condaghe di San Pietro di
Silki. Testo logudorese inedito dei secoli XI-XIII, pubblicato daGIULIANO BONAZZI, Sas-
sari, Dessì 1900; rist. di SALVATORE DIANA, ivi, Dessì 1979. 

IGM = Istituto Geografico Militare Italiano, Carta d’Italia alla scala di 1:25.000.
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MAURO MAXIA, Anglona medioevale. Luoghi e nomi dell’insediamento umano, Sassari,
Magnum-Edizioni 2001, tav. II.

GIUSEPPE MELONI, “Carta dell’area di Sassari”, in ID. / ANDREA DESSÌ FULGHERI, Mondo
rurale e Sardegna nel XII secolo, Napoli, Liguori 1994.

DIONIGI PANEDDA, “Carta topografica del regno di Gallura”, nel vol. Il Giudicato di Gal-
lura. Curatorie e centri abitati, Sassari, Dessì 1978, pp. 552-54.

Abbreviazioni

Cognomi sardi medioevali

1. L’antroponimia sarda dell’età giudicale (secc. XI-XIII) e del tardo medioe-
vo (secc. XIV-XV) ha una delle sue basi più solide nella toponomastica. Le
fonti del periodo attestano che molti cognomi erano formati dai nomi delle
località originarie degli individui che ne erano portatori. 

Questa branca dell’onomastica attrae da tempo eruditi e cultori di cose sar-
de. Già nell’Ottocento Pasquale Tola, sia pure a margine del suo monumentale
Codex Diplomaticus Sardiniae (CDS), si accostò a molti dei toponimi medioe-
vali, la maggior parte dei quali è caduta in disuso a causa dell’abbandono dei re-
lativi villaggi avvenuto nella seconda parte del Trecento. Purtroppo quell’erudi-
to, tra i pregi che lo distinguevano, non aveva l’orecchio necessario per occupar-
si con profitto dell’argomento. Egli, infatti, non riuscendo a riconoscere in cer-
te grafie medioevali i relativi toponimi odierni, dava per distrutti molti villaggi
tuttora esistenti (ess.: Bitiri = Ittiri, Guluso = Buddusò; Golossane = Bolotana;
Gocille = Bottidda, Gulsei = Bultei, Nurapulie = Narabulia, Selleiani = Zeddiani)
oppure li confondeva con altri (per es. Solli, che corrisponde all’odierno Soddì,
secondo il Tola sarebbe stato il villaggio di Silli, cioè l’odierno Silì). Egli equivo-
cava anche sul coronimo gallurese Fundi de Monti, relativo alla curatoria che fa-
ceva capo a Terranova (Olbia), che interpretava come appendice del villaggio di
Monti mentre la sua insorgenza si deve alla posizione di quella regione ai piedi
dei monti dell’Alta Gallura. Tola, tra l’altro, non coglieva il fatto che il villaggio
di Monti non apparteneva alla Gallura ma al Logudoro. 

ant. = antico
cat. = catalano
cogn. = cognome/-i
cod. = codice
curat. = curatoria/-e
denom. = denominazione
dioc. = diocesi 
etn. = etnico/-i

f. = foglio, fondo
fraz. = frazione
loc. = località
localizz. = localizzato
long. = longobardo 
med. = medioevale/-i
np. = nome personale 
od. = odierno/-i

prob. = probabile/-lmente
reg = regione
sobb. = sobborgo
s.v. = sub voce
top. = toponimo/-i
trascr. = trascrizione
var. = variante/-i
vill. = villaggio/-ggi
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Il caso del Tola non è isolato e accomuna altri eruditi, cultori e storici tra i
quali emerge Pietro Sella, benemerito trascrittore di una importantissima
fonte trecentesca come le Rationes decimarum (RDS). A questo autore risale
una serie di errori che ancora oggi hanno riflessi negativi su opere di vario ar-
gomento. Un esempio per tutti può essere rappresentato da un villaggio me-
dioevale, attestato con le grafie Gavazana, Gavassanas, Gavasanis poi evolute-
si nell’odierno Battàna, che era situato a metà strada tra Laerru e Perfugas in
corrispondenza delle antiche chiese di S. Vittoria e S. Leonardo, ora distrutte.
Il Sella, viceversa, localizzava questo villaggio in corrispondenza della chiesa
di S. Vittoria del Sassu fuorviando tutti gli autori successivi e condizionando
ancora oggi coloro che ne replicano l’errore. Allo stesso Sella si devono impu-
tare molte lezioni errate di toponimi e antroponimi che nella fonte recano i
grafemi t, c, i quali, essendo abbastanza simili, spesso furono confusi occasio-
nando letture come Baulaco per Baulato (= Bauladu), Catasone per Tatasone
(= Tadasuni) e altre ancora. 

Ma a questo aspetto non sfuggono, seppure in misura più limitata, gli stes-
si filologi e prestigiosi linguisti. Ciò è potuto accadere e accade perché ciascu-
no ha creduto di potersi accostare all’onomastica dal proprio punto di osser-
vazione, trascurando che questo argomento richiede, necessariamente, un ap-
proccio interdisciplinare nel quale né la storia né la geografia né la linguistica
sono, da sole, sufficienti a garantire risultati accettabili. Soltanto pochissime
opere storiografiche prodotte nell’ultimo ventennio, grazie ad accurate ispe-
zioni condotte nei territori oggetto d’indagine, possono vantarsi di aver rag-
giunto un livello dignitoso anche per quanto attiene gli aspetti di carattere
antroponomastico e toponomastico.1 Questo stato di cose fa sì che non si di-
sponga ancora di un soddisfacente repertorio dei villaggi medioevali sardi ma
soltanto di alcuni tentativi che presentano un numero di errori elevato. 

2. Da un cinquantennio a questa parte si sono occupati di antroponimia sar-
da alcuni tra i maggiori studiosi di linguistica sarda che hanno operato in Sar-
degna. Dopo Giandomenico Serra, che aveva rivolto il suo interesse agli an-
troponimi antichi e medioevali,2 Maria Teresa Atzori tentò un approccio glo-
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1 Si segnalano, in particolare, GIUSEPPE MELONI, La Sardegna rurale in un importante documento
del XII secolo: liberi, servi, commercio e potere nel mondo giudicale di una società isolana, in CSLB
15-122; VIRGILIO TETTI, Il condaghe di S. Michele di Salvennor. Patrimonio e attività dell’abba-
zia vallombrosana, Roma, Carlo Delfino 1997; ENRICO BASSO / ALESSANDRO SODDU, L’Anglo-
na negli atti del notaio Francesco da Silva (1320-1326), Perfugas (Sassari), AM Graphic 2001.

2 GIANDOMENICO SERRA, Nomi personali d’origine greco-bizantina fra i membri di famiglie
giudicali o signorili del Medioevo sardo, «Bysantion», XIX (1949), pp. 223-46; ID., Appunti



bale all’antroponimia documentata nei condaghes.3 La studiosa si interessò
specialmente dei diversi strati linguistici ma, insieme ad alcuni problemi di
ordine interpretativo, attribuì all’elemento spagnolo gli antroponimi del con-
daghe di S. Michele di Salvennor che, in realtà, è una traduzione in spagnolo
di un codice ricco di originarie forme sarde che hanno puntuali confronti in
altri condaghes.

Trascorse oltre un ventennio prima che Giulio Paulis si occupasse di antro-
ponimia greco-bizantina4 e, successivamente, di altri aspetti della toponoma-
stica isolana nel contesto di un vasto inventario che, di fatto, ne rappresenta il
corpus5 e che ha notevoli riflessi sull’antroponimia.

Nel 1988 Heinz Jürgen Wolf ha esordito con un lungo saggio sugli antro-
ponimi sardi formati da toponimi seguito da alcuni articoli più recenti. Nel-
l’intermezzo hanno visto la luce due dizionari di cognomi sardi: il primo, po-
stumo, a opera del cultore Lorenzo Manconi;6 il secondo per mano di Massi-
mo Pittau.7 In entrambi questi lavori i cognomi di origine toponomastica
hanno un peso notevole. Il lavoro di Pittau, in particolare, relativamente agli
odierni cognomi formati da toponimi caduti in disuso, indica spesso la zona
nella quale erano ubicati i relativi villaggi.

3. Il suddetto saggio di Heinz Jürgen Wolf rappresenta un contributo denso e
puntuale che ha soddisfatto le esigenze di quanti si sono avvicinati all’argo-
mento durante gli ultimi due decenni del secolo scorso e in larga parte conti-
nua ad assolvere a tale esigenza. Nel contempo, tuttavia, sono state pubblicate
alcune fonti inedite di estremo interesse che allargano il campo sia per quanto
concerne nuove attestazioni sia, soprattutto, per la documentazione di nuove
varianti che facilitano l’interpretazione di varie forme già note. Inoltre di alcu-
ne tra le più importanti fonti medioevali, tra cui anche alcuni condaghes, re-
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d’Onomastica Sardo-Bizantina, «Essais de Philologie moderne», CXXIX (1951), pp. 231-42;
ID., Etruschi e Latini in Sardegna, Göteborg, Bergendahls 1952, pp. 407-50; ID., L’elemento
bizantino nell’onomastica sarda, «Studi Sardi», vol. XVI (1960), Sassari, Gallizzi, pp. 1-24.

3 MARIA TERESA ATZORI, Per lo studio sistematico dell’onomastica sarda nei Condaghi, in CARLO

BATTISTI / CARLO ALBERTO MASTRELLI (a cura di), Atti e memorie del VII Congresso Internazio-
nali di Scienze Onomastiche, Firenze/Pisa, Università di Firenze, Istituto di Glottologia 1961,
pp. 68-102. 

4 GIULIO PAULIS, Lingua e cultura nella Sardegna bizantina. Testimonianze linguistiche dell’in-
flusso greco, Sassari, L’Asfodelo 1983.

5 GIULIO PAULIS, I nomi di luogo della Sardegna, I, Roma, Carlo Delfino 1987.
6 LORENZO MANCONI, Dizionario dei cognomi sardi, Sassari/Muros, Edizioni Della Torre

1988.
7 MASSIMO PITTAU, Dizionario dei Cognomi di Sardegna. Origine e significato di 7.500 voci,

Cagliari, L’Unione Sarda 2006.



centemente sono state pubblicate delle edizioni critiche di sicuro valore filolo-
gico. Tutto ciò consente di rettificare o sostituire alcune proposte interpretative
dello stesso Wolf che invero, se si eccettua l’etn. Cossu, non ha preso nella do-
vuta considerazione l’elemento corso sebbene esso vanti circa quattrocento en-
trate documentate e che, tenendo conto di varianti e derivati, registra un nu-
mero di forme largamente superiore. Si tratta, infatti, di una massa di cognomi
che corrisponde a circa il 7% dell’intero corpus antroponimico sardo finora re-
pertoriato. Lo stesso iato, salvo poche eccezioni, si osserva anche nel volume
del Manconi, mentre Pittau ha potuto tener conto delle nuove acquisizioni re-
gistrate nel Dizionario dei cognomi sardo-corsi dello scrivente.8

4. Notevole appare il fatto che le fonti medioevali documentino circa seicen-
to tra etnici e cognomi di origine toponomastica. Il dato risulta pari a circa i
due terzi del numero complessivo dei villaggi esistiti nell’Isola tra la metà del
sec. XI e la fine del sec. XIV. In alcuni casi i cognomi riflettono il toponimo
di villaggi già estinti nel momento in cui le fonti documentano le relative for-
me antroponimiche. Si possono portare ad esempio i villaggi di Besala, Casta-
var, Lella, Vare e altri ancora che non risultano mai direttamente in efficienza
nelle migliaia di schede dei condaghes e delle altre fonti di cui si dispone per il
periodo giudicale.

5. Un primo approccio condotto sui materiali del condaghe di S. Nicola di
Trullas, relativo alla consistenza degli etnici e dei cognomi formati da toponi-
mi nel contesto dell’antroponimia medioevale sarda, consente di stabilire per
questa categoria un’incidenza percentuale pari a circa il 36% che è molto vici-
na a quella che caratterizza l’antroponimia italiana.9 Diversa è, invece, la si-
tuazione per quanto riguarda i cognomi formati da antroponimi (4,2%) ri-
spetto al 37% dell’antroponimia italiana; da nomi di mestiere o professione
(4,2%) rispetto al 10% e, soprattutto, da soprannomi che nella fonte citata
sono pari al 29,2% a fronte di una incidenza percentuale che nell’antroponi-
mia italiana è pari al 15%.10 Naturalmente sono necessarie analisi che prenda-
no in considerazione sia un numero più rappresentativo di fonti sia un arco
cronologico più dilatato. Occorre considerare, inoltre, che tra i cognomi sardi
un numero non trascurabile è costituito da forme opache che probabilmente
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sono da ricondurre al sostrato preromano. Tuttavia l’elevata incidenza di for-
me originate da soprannomi è verificabile anche nell’odierna antroponimia
sarda. Essa, peraltro, si caratterizza per certe peculiarità che si giustificano an-
che da una prospettiva che tenga conto del diverso sviluppo economico della
società sarda medioevale, la quale è caratterizzata dalle istituzioni giudicali e
dal diffuso servaggio rispetto a quella italiana che si era già evoluta con le isti-
tuzioni comunali e col proliferare di nuovi mestieri. 

6. In Sardegna i cognomi formati da toponimi e da etnici propongono altre
questioni tra le quali, per esempio, quella relativa all’avvenuta cognominazio-
ne o meno del toponimo che dichiara l’origine o la residenza di un individuo.
Per esempio, nell’antroponimo Comita de Martis Longu de Chokinas (CSMS
22, 319) l’elemento de Martis appare certamente stabilizzato in funzione co-
gnominale; ma anche il nesso de Chokinas, che specifica la località di prove-
nienza del personaggio, rappresenta un cognome in nuce dal momento che
può essere tradotto come su chokinesu ‘quello di Chokinas’.

7. Un aspetto da affrontare con cautela è rappresentato dai quei cognomi che,
fin dal medioevo, si formarono con nomi personali (patronimici e matroni-
mici). Esiste il rischio che cognomi formati da nomi personali (per es., Aloi
‘[figlio di] Eligio’, De Casta ‘[figlio] di Casta’, De Mone,-i ‘[figlio] di Simone’,
De Nocco ‘[figlio] di Enoch’, De Norio ‘[figlio] di Onorio’, De Vogla ‘[figlio] di
[Bona]Voglia’, de Suìa ‘[figlio] di Sofia’) oppure da originari soprannomi (per
es., de Murgia ‘[figlio] di [colui che è soprannominato] Murgia’; de Vargiu
‘[figlio] di [colui che ha gli occhi di colore] celeste, azzurro’), siano interpreta-
ti come forme di origine toponomastica solo per il fatto di essere preceduti
dalla particella de, la quale, oltre che la provenienza, può indicare anche la fi-
liazione e l’appartenenza a un gruppo familiare.

8. Un’altra difficoltà nel riconoscere le forme originarie e la loro eventuale
sardità è rappresentata dalle grafie di scribi spesso forestieri che adattavano al-
le loro abitudini grafiche e fonetiche oppure alle proprie esperienze personali
i toponimi che venivano loro dettati. Può capitare, quindi, che un toponimo
sardo sia trascritto impropriamente o in modo tale da risultare deformato o
addirittura irriconoscibile. Si prenda ad esempio il toponimo Osie, relativo a
una località che dalla fonte non è possibile desumere se fosse sarda o meno.
Soltanto la conoscenza delle abitudini grafiche degli scribi catalani consente
di risalire alla pronuncia Ossié e, da quest’ultima, alle grafie Osier e Ocier nel-
le quali, finalmente, è possibile riconoscere l’odierno toponimo Ozieri. Que-
sto aspetto determina la scelta di trascurare in questa sede la registrazione di
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alcune forme oscure, in attesa di una interpretazione che consenta di risalire
con una certa sicurezza a quelle che potevano essere le forme originarie. 

9. Sotto il profilo documentale questa indagine parte dalle prime fonti del-
l’XI secolo e copre tutto il periodo che va fino al sec. XV compreso. Un dato
di sicuro interesse proviene dalle aree di diffusione dei singoli etnici. In gene-
re, gli etnici sono più frequenti nella medesima area in cui è attestato il topo-
nimo da cui derivano. In alcuni casi, però, può accadere che un etnico abbia
avuto maggior fortuna in zone relativamente lontane dai luoghi di origine co-
me, per esempio, la forma de Uxan che, pur essendo originaria del villaggio di
Ùssana (Cagliari), era diffusa piuttosto nel Regno di Logudoro.

Alcuni cognomi, relativi a casati di maiorales, sono più frequenti nei territori
dei regni giudicali nei quali avevano la loro base terriera e svolgevano i loro affa-
ri più immediati (per es.: De Carbia e De Cherchi in Logudoro; Spanu in Gallu-
ra; Serra in Arborea; Orruvu in Càlari). Vi sono poi alcuni cognomi pansardi
(per es.: Lacon, Gunale, Thori/Zori) che devono la loro fortuna al fatto di essere
relativi alle casate che regnarono nei quattro stati medioevali di Arborèa, Càlari,
Gallura e Logudoro. Le loro frequenze, molto elevate nelle fonti giudicali, non
hanno una relazione diretta col numero di esponenti di ciascun casato, ma si
devono al fatto che, trattandosi di dignitari di altissimo livello e spesso di re-
gnanti, i loro cognomi ricorrono quasi in ogni scheda facendo sì che si produca
un effetto amplificatore rispetto a quella che poteva essere l’effettiva realtà.

10. Un aspetto notevole è costituito dal fatto che alcuni etnici, pur non es-
sendo documentati nelle fonti che ci sono pervenute, sono tuttavia attestati
nella toponomastica con risoluzioni fonetiche che rimandano al basso me-
dioevo. Si tratta di forme quali Règos ‘Greci’ (cfr. Badu de Regos, Nulvi-Sedi-
ni); L’Agnunésa ‘la anglonese, la [donna] originaria dell’Anglona’ (Calangia-
nus); Lu Càtala ~ Català ‘il catalano’ (Calangianus); S’Addulesa ‘la gallurese’
(Osilo, Pattada); Sos Baddulèsos ‘i galluresi’ (Perfugas). Questi esempi dimo-
strano la funzione documentaria indiretta svolta dalla toponomastica che in
certe situazioni, caratterizzate dall’assenza di fonti scritte, si appalesa insosti-
tuibile sia per la localizzazione dei siti dove sorgevano antichi abitati abban-
donati sia per risalire a fatti e a circostanze altrimenti sconosciuti. 

11. Non sempre alla base di un etnico o di un cognome di origine topono-
mastica è la denominazione di una regione o di un villaggio. In certi casi si
osservano forme cognominali che riflettono idrotoponimi (de Riu ‘del fiume’,
de Ena ‘della sorgente’) ed ergotoponimi (de Barraca ‘della baracca’, de Bulba-
re ‘del recinto per i bovini’, de Villa ‘del villaggio’) che in alcuni casi conosco-
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no ancora un largo uso. La verifica di questo aspetto proviene dal fatto che
non sono documentati o ricordati dalla tradizione villaggi recanti denomina-
zioni come quelle citate. 

12. Tra gli etnici derivati da nomi di località non sarde (v. Repertorio nº 2) un
aspetto di grande rilevanza è rappresentato dalle forme che riflettono toponi-
mi corsi. La loro cospicuità pone una questione di estrema importanza sotto
il profilo storico, dato che la storiografia finora ha messo in luce i rapporti
della Sardegna con le entità statuali esterne, soprattutto con le repubbliche di
Genova e Pisa, con la Catalogna e la Spagna, ma non ha mai riservato ai rap-
porti con la Corsica un interesse pari a quello che la massiccia presenza di co-
gnomi corsi pure richiederebbe. 

Tra gli altri etnici non autoctoni, un aspetto interessante è segnalato da quelli
che fanno riferimento a città e regioni dell’Italia centrale e meridionale come Ro-
ma (de Roma, Romanu), Napoli (Napulitana), la Sicilia (Sikìia, Sìkule) e, soprat-
tutto, la città di Reggio Calabria dal cui primo elemento è insorto il cogn. Regi-
tanu11 che presenta una frequenza abbastanza elevata nel condaghe di S. Pietro
di Silki. Non sempre questi etnici segnalano una reale origine o provenienza dal-
le località che ne sono alla base; spesso, infatti, rappresentano degli epiteti di per-
sonaggi sardi che, evidentemente, dovevano essere stati all’estero; è il caso di Pe-
tru de Serra Girusale ‘Pietro de Serra (quello di) Gerusalemme’ e Petru de Serra
Romanu ‘Pietro de Serra (quello) romano’. D’altra parte il cosmopolitismo di al-
cuni personaggi del sec. XII, tra i quali spicca la figura del re logudorese Gunna-
ri de Laccon, ci è noto attraverso precise testimonianze storiche.

Un aspetto particolare è costituito dal fatto che codesti etnonimi, siano es-
si cognomi o nomi personali, sono attestati prevalentemente nell’antico Re-
gno di Logudoro. Una circostanza, questa, che può testimoniare l’esistenza di
intensi rapporti non soltanto con le prospicienti regioni dell’Italia centro-set-
tentrionale ma anche con quelle regioni meridionali che si trovavano lungo le
rotte che conducevano verso la Terrasanta, già da allora meta di pellegrinaggi
e non soltanto di crociate.

In Gallura il minor numero di fonti ritrae una presenza pisana probabil-
mente più cospicua rispetto agli altri regni giudicali. La presenza pisana appa-
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I, pp. 301, 305), donde questo etnico è originario, -g- corrispondeva a -j- (Rejitànu).



re forse ancora più forte nel Regno di Càlari dove, tra la seconda metà del
Duecento e i primi decenni del Trecento, essa fu connessa con l’amministra-
zione diretta delle città più importanti (Castel di Castro = Cagliari; Villa di
Chiesa = Iglesias) e di alcune ex-curatorie giudicali. 

Nell’Arborea si osserva la presenza di diversi nomi e cognomi originari del-
la Catalogna fin dal XII secolo. Essi sono una conseguenza diretta della nuova
politica matrimoniale inaugurata dagli Arborea che si erano imparentati con i
Bas-Serra.

13. Il saggio, andando oltre l’aspetto compilativo, si propone di offrire un
quadro generale dei cognomi formati da toponimi e da etnonimi medioevali.
La citazione delle singole occorrenze quali risultano attestate nelle fonti ha
anche lo scopo di consentire eventuali verifiche oltre quello di poter risalire ai
singoli individui e alla loro situazione geografica al momento della redazione
del relativo documento; ad esempio, l’occorrenza distinta con la sigla “CDS
1388 842” è relativa a “Petro de Lacon habitator ville de Alas” (‘Pietro de La-
con abitante del villaggio di Ales’); ecco, allora, che il dato perde la sua aridità
per assumere una precisa dimensione spaziale e cronologica. 

Il quadro che si propone non può ritenersi ancora esaustivo di tutte le for-
me di origine toponomastica; ve ne sono alcune che, per motivazioni di ordine
paleografico, non sono interpretabili in modo soddisfacente e che, mentre pos-
sono celare dei toponimi inediti, potrebbero anche rappresentare delle varianti
di toponimi già noti oppure dei patronimici/matronimici o nomi di mestiere.

14. L’esposizione è articolata in due repertori. Il primo è dedicato alla compo-
nente autoctona ed è quello che presenta la maggior mole di dati. Esso è cor-
redato da due appendici che prendono in esame una serie di forme detoponi-
miche e di etnici che, pur non essendo documentati nelle fonti, sono attestati
nella toponimia odierna e risalgono sicuramente al medioevo. 

Il secondo repertorio è relativo invece alle forme di origine non sarda. Esso
è molto interessante perché attesta una situazione di forte mobilità sociale tra
la Sardegna e le circostanti regioni del Mediterraneo che in larga parte appare
coerente con le vicende storiche dell’Isola durante il periodo preso in esame.
Complessivamente le forme così individuate si avvicinano al migliaio.

L’indagine si chiude con alcune osservazioni sulle variazioni subite dalle
forme di origine detoponimica anche in relazione all’elemento forestiero di
cui si offre l’incidenza percentuale rispetto al complessivo corpus antroponi-
mico propriamente sardo. Inoltre tutta la materia viene trattata anche con ri-
guardo alla tipologia, cioè in relazione ai suffissi che, in unione alle basi topo-
nomastiche, formano i cognomi.
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Repertorio nº 1

Cognomi ed etnici formati da toponimi e coronimi sardi 
attestati nelle fonti dei secc. XI-XV

La tabella riporta in ordine alfabetico le entrate documentate, delle quali sono offerte
anche le varianti attestate. I toponimi le cui grafie nelle fonti iniziano con K-, Ch-,
Qu- sono stati considerati in modo unitario sotto le lettere C, K. Ugualmente si è
proceduto con I-, J-, Y-, Gi- che figurano sotto la lettera I. Successivamente sono in-
dicate le fonti di riferimento alle quali seguono i toponimi-base con le località o zone
dove erano situati i villaggi medioevali ora estinti. Infine si riportano le forme odier-
ne dei cognomi che si sono conservati e di quelli insorti in periodi successivi. 

Abas (de), Aquasa (de); CSMB 99, 131, 133; RR 1316 37; < (Villa) Abbas, vill. della curat. di
Gippi (Sardara, loc. S. Maria de is Aquas).12

Abis (de); RR 1316 71, 72; CDS 1388 844; < prob. od. Bacu Abis; cogn. Abis (v. anche Abi-
tanu).

Abitanu, Avitanu; CSNT 135; CDS 1388 841; < Abis o Abe, loc. della Nùrcara (Villano-
va Monteleone: Pianos de Abe, Monte Abe).13

Ackettas, Akeptas, Aquetas (de); CSPS 1, 258, 339; CSMS 246, 261; CSNT 143; < Ackettas,
vill. della curat. di Romangia (Osilo, loc. Acchettas) o di Valles (Giave, loc. Acchettas).

Ades (de), var. di Valles (v.).
Agos, Agus (de); RR 1323 354, 359, 361 (Agos);CDS 1388 835, 838, 850, 855; < Agos, vill. si-

tuato prob. nella curat. di Campidanu de Milis (Narbolia: Monte Agos); cogn. Agos, Agus.
Agustanesos; CSMS 175, 320; < Agustana, vill. della curat. di Figulinas (Ploaghe, loc.
S. Maria Ostàna).

Aidos (de); CDS 1388 839; < 1. Aidomaggiore; 2. Àidos, S. Maria de Aidos, Chiaramonti.
Ala (de); CDS 1388 838; < Alà (dei Sardi).
Albu (d’), Arvu (de); CSNT 244; CSMS 331; < 1. od. Arbus; 2. Nuragi Albu, vill. della cu-

rat. del Campidano Maggiore (Arborea); cogn. Arbus.
Alguerii; CDS 1388 852; forma latinizzata di cat. Alguer = Alghero.
Alisay; CDS 1388 837; < Alisài, Olisài, vill. della curat. del Mandrolisai (= Mandra de
Olisài); cfr. Neoneli, S. Maria de Olisài; cogn. Lisài.

Alleguerio (de); CdS 87; < forma latinizzata dell’od. Alghero.
Altasar (de); CSMS 207, 269; < Altasar, vill. della curat. di Coros e della dioc. di Bosa.
Aluta (d’); Dipl. 1206 (Daluda); BCC, f. Sanjust, cod. 55 (CS I/78); RR 1316 83, 85 (de Alu-
ta); < Aluta, vill. della curat. di Trexenta (Càlari).

Anella (de); RR 1316; CDS 1410; < od. Anela; cogn. Anela, Nela.
Antas (d’); CDS 1388 854 (Dantas) < Antas, vill. della curat. del Cixerri (Fluminimaggio-

re, loc. Antas).
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Aquenclas (de); CSMS 253; < 1. Achensa, vill. della curat. di Gippi (Càlari); 2. Aquenza (v.
Repertorio nº 2); cogn. Achenza, Aquenza.

Araguana (de); CDS 1388 840; < var. grafica di Ariaguon(o), vill. della curat. di Taras
(Aglientu, loc. Agliàcana).

Arana (de); CA 3; CS I/78 (de Rana); < 1. Arana, vill. della curat. di Caputabbas (Torral-
ba, Monte Arana);14 2. Arana, loc. della curat. di Taras (S. Teresa Gallura); cogn. Rana.

Arbarachesu, Arbarakkesu, Arbarikesu, Arborikesu; CA 3; CS I/78; CSNT 312; CSMB 4,
24, 83, 85, 98, 125, 178, 179, 210; < etn. di Arbarè, coronimo del regno d’Arborea.

Arborea (d’); CSMB 132; CDS 1388 850, 856, 857, 858, 860; LCG 36v, 71; ASC AAR,
F1, ff. 30-30v, 38-39v; C, f. 15v; RR 1323 361 (Arbarea); RDS 211, 811, 1202, 1205,
1269; ACA C, Reg. 1011, ff. 164v, 165; Reg. 1012, ff. 77-77v, 95v; RP, NC, Reg.
780, f. 121; < Arborèa, regno med.

Arcai; CDS 54; CDS 1388 837; < Arcave, vill. della curat. di Coros (Usini, loc. Arcài);
cogn. Arcai.

Arcedi (de); CV 9, 10 (d’Arzeti); CDSS 461 (Darsedi = d’Arsedi); RR 1323 22 (Darseti =
d’Arseti), 351, 375, 376 (Darcedi = d’Arcedi); CDS 1388 845, 855 (Darceta = d’Arce-
ta), 856; < Arcedi o A(r)tzedi, vill. della curat. di Decimo (Càlari); cogn. Arzedi.

Arcu (d’); CV 10 < Arcu(s), vill. della curat. di Decimo o della Trexenta (Càlari).
Arculique (de); CSMS 200; < Arculike = Arcu (de) Lique, vill. non localizz. (v. Licque).
Ardar (d’); CDS 1388 834 (Ardari), 837 (Dardar); < Ardar = Àrdara.
Ardaule; CSMB 28, 196, 205; < Ardaùle.
Ardu (d’, de); CSPS 182, 394 (Dardu) 399, 422; CSLB 5v, 6v, 7; CSMS 225; CSNT 256
(Dardo); CSMB 97, 130, 134; RR 1323 350, 351, 353 (Ardo); StSS I/121, 148; RDS 618
(Ardi); ACA 1358; CDS 1388 833, 840, 843-46; 322; RSPS 322; < 1. Ardu, vill. della cu-
rat. di Romangia (Logudoro); 2. Ardu, vill. della curat. di Cixerri (Càlari); cogn. Ardu.

Arena (de); RR 1323 375, 378, 379, 382, 384 (Darena = d’Arena); LCG 32; CDS 1388
840; CDS 1410; < Arena, vill. della curat. di Sulcis (Càlari); cogn. Arena.

Arestanis (d’); CSPS 242; < Aristànis = Oristano.
Argoli (d’); LCG 3v, 12, 77; CV 9 (Argulesa); < Irgóli.
Arigi (de); CV 4; RR 1316 63, 65; RR 1323 29, 31, 63, 65, 351, 353 (Darigi = d’Arigi);

CDS 1388 853, 857, 858; CDS 1410 (de Arisi); < Arigi, od. Arixi; cogn. Arixi(s), Arisi.
Arillij (de); CDS 1410; < Arillij, vill. non localizz.
Ariolas (d’); CV 9 (d’Arzola, d’Arzzola);15 CSPS 205; CSMS 264, 267, 270, 272 (Arjolas);

CSNT 172-74; RR 1316 30, 63, 65, 73 (de Argiola); RR 1323 415; CDS 1388 844
(Dargiolas= d’Argiolas), 845, 855; CDS 1410 (darjolas = d’Arjolas); < Ariolas, vill. non
localizz.; cogn. Argiolas.

Arison (d’); CDS 1388 836; < Arison, grafia dubbia forse corrispondente ad Aristhan, vill.
localizz. in territorio di Luogosanto.

Armungia (d’); CSMS 227 (Armunja), 300 (Armungia); < od. Armungia.
Arsumen (d’); CSPS 58, 205, 356; < Arsemine = Assemini.
Arthacan (d’); CSPS 5 < Arthachen = Arzachena.
Arvu (de); CSMS 306; forse od. Arbus.
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Arzeni (de); CBC < 1. Arsen(i), vill. della curat. di Dolia; 2. Aceni, vill. della curat. di Mar-
milla (Arborea); cogn. Atzèni.

Asenu (de); CDS 1388 846; prob. refuso o lezione errata di Asune (v. Asuni) o Asen (v.
Athen).

Assolo (de); CDS 1388 834; od. Assolo.
Asuni (de); RR 1316 60v; CDS 1388 846; < 1. od. Asuni; 2. Assuni, vill. della curat. di

Montania (Gallura); cogn. Asuni, Azuni.
Atara; CDS 1388 837; forse lezione errata di Açara = Atzara; cogn. Atzara.
Athen, Atthen, Aten, Attene, Açen(e), Azen, Azene, Asen, Assene, Asseni, Acene, Aceni, Açene, At-
cene, Çene (de); Cene (de); PL; CDS sec. XII, 113 (Aççem); CSPS 4-6, 8, 9, 12, 64, 66, 68,
72, 73, 77, 79-82, 89, 100, 110, 112, 120, 121, 184, 197, 202, 258, 269, 270, 287, 303,
305-97, 310, 324, 336, 349, 391, 394, 410, 408, 412, 414, 420, 423, 427; CSLB 5v, 6,
10v; CSMS 8, 164, 288 (los Athén); 1s (de Attene); 2, 5, 14, 91, 92, 154, 169, 171, 223,
231, 232, 283, 299, 303, 316, 318; CSNT 17, 18, 38, 51, 55, 52, 59, 61, 65, 67, 68, 72,
79, 80, 89, 97, 106, 114, 116, 118, 120, 121, 137, 138, 144, 152, 160, 161, 163-66, 182,
188, 189, 190, 205, 206, 211, 212, 218, 222, 230, 232, 245, 254, 256, 262, 263, 268,
269, 271-73, 276-80, 289, 290, 295, 300, 301, 305, 308, 309, 312, 313, 319, 323-25,
329; CSMB 25, 97, 99, 152, 171, 182; CA 3 (d’Aceni); LF 282; RR 1323 358, 363, 373,
400v, 404-6; Inv. 1339; RDS 2743 (Datzena = d’Atzena), 2748 (Dezena), 2801 (Aczena);
RSPS 156; 39,40 (de Cene); ARTIZZU 1320: 68; CDS 1388 830, 832, 833, 835, 837-39,
841-44, 853-56; LIT (de Tene); RSPS, 156 (Açene); alla base di queste grafie sono due top.
distinti: < 1. Athen(e), vill. della curat. di Lerron (Buddusò, Iddatène = bidda Atène);16 2. At-
zeni, vill. della curat. di Bonorzuli (Arbus, Biddatzèi = bidda Atzèi; Gonnosfanadiga, Pardu
Atzèi); cogn. Attène, Atzèna, Atzèni, Aceny, Atzèi, Dattèna, Assène, Tene, Zene.

Avellanas (de); CSMS 160; < Avellanas, vill. della curat. di Nùrcara (Logudoro).
Bacumen (de); CDS 1388 854 < Bacumene, vill. non localizz.; forse lezione errata di Baru-
men = Barumini.

Bades (de); CDS 1410; prob. lezione errata di Bedas,17 vill. della curat. di Figulinas (Logu-
doro) presso le fonti di S. Martino oppure trascr. di Baddes = Valles (v.); cogn. Edas.

Baniaria (de); CV (de Baniaria); CSNT 268 (de Vanniaria); RR 1316 34, 35, 46; RR
1323 401 (de Bangiargia) < 1. Baniaria, vill. della curat. di Cixerri (Càlari); od. Ban-
giargia; 2. Baniaria, vill. della curat. di Dolia (Càlari); cogn. Angiargia.

Banios, Baniu, Bangio, Bangius, Uanios, Uangios, Vangios (de); CSPS 221, 243, 321; CSMB
28, 166; CSMS 169 (Banjos); 242, 306, 307, 309 (de Vangios); RR 1323 426; ACA RU
PA, vol. X, ff. 52v-54; CdS 48, 91, 94, 94bis (Bagnos);18 ASP C, 85, f. 4 (de Balneo); CDS
1388 830, 834, 844, 845 (de Angu), 854 e 855 (de Bangius, de Bançu); < Baniu, Banios,
nome di alcuni vill. situati nelle curat. d’Anglona e Coros (Logudoro), Gippi e Trexenta
(Càlari); Simaxis (Oristano); cogn. Angius.
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16 Altri attribuiscono questo villaggio alla pretesa curatoria di Monteacuto, incontrada post-
giudicale nella quale confluirono la curatoria di Ogianu (od. territori di Padru, Monti, Ber-
chidda, Oschiri) e quella di Lerron (od. territori di Pattada, Buddusò e Alà).

17 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 15 ritiene che questo cognome abbia la propria
base nell’od. top. gallurese Badési sconosciuto alle fonti med. e la cui prima attestazione è
degli inizi del sec. XIX.

18 Le occorrenze di questa fonte sono sempre riferite a individui originari della Banios anglonese.



Barace; RDS 906; < 1. Baràce, vill. della curat. della Nurra (Sassari, loc. Baràtz);19 2.
Baràci, vill. della curat. di Siurgus (Càlari).

Baradili; Baratiri (de); CV 9; CSMB 25, 159; CDS 1157 (Oiratili) < 1. od. Baràdili; 2.
od. Baràtili S. Pietro; 3. Baràtuli, vill. della dioc. di Dolia; 4. Baràdili, vill. della curat.
di Cixerri (Càlari).

Baragai (de); CSPS 299; < ant. Balagài (Porto Torres) ora Balài.
Barbarikinu; CA 2 (Barbaricinu); CSMB 92, 162; etn. di Barbària = Barbagia; cogn. Bar-
barighinu, Alvarighinu.

Barbazana (de); CDS 3, 4; < Brabargiana, vill. e curat. dell’Arborea.
Barca, Varca (de); CSPS 127, 205, 264; CSNT 270; CSMB 2, 7, 8, 20, 25, 85, 102, 112,

130, 142, 157, 160, 208, 213, 218; RDS 1779; CDS 1388; RSPS 242; < 1. Barca,
vill. della curat. del Sulcis; 2. Barca, loc. della curat. di Campidanu de Milis (loc. Bau
de Barca, Nuraxi Nieddu); cogn. Barca.20

Bare; Uare; Vare (de); Are (de); CSPS 9, 19, 85, 143, 202, 204, 254, 385; CSMS 91 (de
Vare); CSLB 5v, 6v; RDS 1178 (de Vare); RDS 2720, 2908 (de Veri);21 RSPS 35, 130,
131, 133 (de Are); CDS 1388 831, 837, 842, 850, 853 (de Are), 856; < Bare, Vare, vill.
della dioc. di Sorra;22 cogn. Are, Aresu.

Barraca (de), Baracca; CSMB 28, 154; CSNT 147; < barraca ‘baracca’; cogn. Barrac(c)a.
Barralu (de); RR 1316 31 (Barralu, Barrala); od. Barrali; cogn. Barrali.23
Barru, Uarru, Varru (de); CSPS;24 CSLB 10v; CSNT 157, 159, 162, 172, 199, 216, 221,

228, 237, 322, 323; CSMS 18, 96, 97, 149-51, 154, 234, 286; 302, 316, 320 (de Varro)
< Barru, Varru, vill. non localizz. (cfr. Guasila, Guamaggiore, Villamar, loc. Barru); cogn.
Varru, Farru.25

Baruminj (de); RR 1323 370; od. Barùmini.
Bauz; Baus (de); CSMB 1; RR 1323 380 (de Vao); CDS 1388 844 (de Baus); < Bau(s); vill.

non localizz.; forse Bau de Cannas (v. Cannas).
Besala (de); CSMB 162; < Besala, vill. del Campidano di Milis.26
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19 Il top. Barace è documentato nel codice diplomatico sardo-cassinese dal sec. XII in relazio-
ne a una chiesa del regno di Logudoro intitolata a S. Giorgio.

20 Non va escluso che in qualche caso da questo cognome possa essere insorta, come var. afe-
retica, la forma Arca (v. Repertorio nº 2).

21 Che si tratti di una var. di Vare si desume dalla scheda 2720 delle RDS che recita “ecclesia
de Liquesor de Veri”, da intendere ‘chiesa di Lachesos de Vare’.

22 La localizzazione del vill. di Vare nell’ant. dioc. di Sorra si desume dalla scheda 2720 delle
RDS (v. n. 21) che allude a un duplice abitato denominato Lachesos, uno dei quali situato
nei pressi di Vare e l’altro nei dintorni di Ittireddu.

23 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 55 lo associa a Barralla, vill. non documentato.
24 Il cogn. de Barru/Uarru nel CSPS vanta oltre 50 occorrenze, per cui si rinvia all’indice del-

l’edizione SODDU / STRINNA di questa fonte.
25 Il cogn. Arru, oltre che essere formato dal top. corso Arru, può rappresentare una var. afere-

tica di Varru. Con questa forma non andrebbe confuso il cogn. Uaru che può derivare da
soprannomi corsi formati da ùaru ‘poppa delle capre e delle pecore’ e da varru ‘verro’.

26 Il vill. arborense di Besala era già distrutto prima del 1185; cfr. OLIVETTA SCHENA, Il con-
daghe di S. Maria di Bonarcado (Note paleografiche e diplomatiche), ediz. Virdis, Oristano,
S’Alvure 1982, p. L.



Bessute; CSPS 291; Bessute, Versute; od. Bessude.
Bia, Via (de); CSNT 1; CSMS 308 (de Vía);C 1325, 126, 432v (de Via); RDS 384, 976, 1022
(Su)27 < Sia = s(ab)ìa ‘la strada’; od. Sia(manna) o Sia(piccia); cogn. Deìas, Devìas, Sìas.

Bilbicesos; CA 1 (Petra de Bilbicesos); od. Bilbì, Brebì = Belvì; cogn. Erbì.
Bionis; CSMS 169; < Bionis, vill. della curat. della Nurra (Porto Torres, loc. Biùnis).
Bitoni, Bidoni (de); CSMB 69; CSMB 18, 30; < Bidonì, vill. del Barigadu (Oristano).
Bitti (de); CDS 1388; < od. Bitti; cogn. Bitti, Bittichesu.
Bonida (de); CDS 1388 839 (Onida, de Bonida), 845 (Onida) Bonida; < Bonida prob. od.
Onidi, loc. confinaria dell’Arborea con Càlari nei pressi di S. Gavino Monreale; cogn.
Onida, Unida.

Boque (de); CSMS 170; RDS 151 (Doce = d’Oce); < Boque, var. di Foke (v.); cogn. Docche.28
Borconani (de); CSNT 53; < Borconani, vill. della curat. di Nùrcara (Logudoro).
Bosa, Uosa (de); CSPS 98, 120, 163, 176, 185, 194-96, 225, 229, 266, 268, 356, 358,

359, 376; CSMS 155; CSNT 24, 131-34; CSMB 81, 208; RDS 2097 (de Bosis); CDS
1388 832; < Bosa; cogn. Bosa, Bosanu, Bosincu, Bosinco.

Bosay (de); CSPS 441 (Gusai); CSMB 53, 76, 80, 91 (Gusai); 11, 84, 88, 100, 205
(Usay); CDS 1388 844, 846 (Usay); < Bosay, da identificare con Biddusà (= bidda Usà)
del Mandrolisai; cogn. Gusai, Usai.

Bosouekesu, Bosobequesu, Bosovekesu, Uosouekesu; PL; CSPS 147, 271, 284, 300, 423, 437;
CSMS 8, 93, 119, 133, 148, 150, 164, 173, 226, 239, 288; CSNT 307; < etn. di Bo-
sòve (v.).

Bosove, Bosobe, Uosoue (de), Bosue (de); CSPS 22, 27, 42, 43, 87, 104, 113, 124, 245, 320,
342; CSLB 5v, 6v; CSMS 126, 145, 156, 166, 172, 176, 178, 230; CSNT 17, 18, 78,
116, 137, 179, 287, 330; CDSC 150, 154v, 172; CSG 7; < Bosòve, vill. della curat. di
Romangia (Sassari, quartiere di Latte Dolce); np. ant. Bosoveckesu.

Boyli (de); CdS 33; < Boyli, vill. della curat. di Romangia.
Buca, Ucca (d’); CSMS 172 (Buca); CDS 1388 854 (Ducca = d’Ucca); < (B)Ucca, vill. non

localizz., top. formato da (b)ucca ‘passo, passaggio, valico’;29 cogn. Ucchesu.30
Buda; CDS 1388 855; < Buda, vill. non localizz.; cogn. Buda, Udas.
Bulbare (de); CSNT 62, 88; < ant. bulbare ‘recinto per bovini’.
Burcha (de); LCG 12v; < burga ‘canale, valle incassata’.
Burgu, Brugo, Urgu (de); CV 2, 16; CS I/99 (de Burcu, Burgu); CSMB 132, 133, 178-79;

ACA RP, NC, Reg. 780, f. 80v;31 < Brugu ‘borgo’, nome di un sobb. di Cagliari e di
uno di Oristano e di altri borghi annessi ai castelli medioevali;32 cogn. Brugu, Urgu.
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27 Che si tratti di uno dei due abitati detti Sia si desume dalla scheda 363 della stessa fonte
dove è citato il vill. di Su Maiore.

28 Docche ha l’aspetto di una forma agglutinata del nesso d’Ocche che, a sua volta, presenta l’a-
feresi di B- rispetto a Bocche.

29 Cfr. i toponimi Sa Ucca de s’Arzada pro Murrone (Martis) e Bucca Arados (Perfugas). 
30 Con la base (B)Ucca non sembrano avere alcuna relazione i cognomi propriamente italiani

Bucca, Buca (frequente in alcune zone della penisola) e Ucca, Uca (che ha l’epicentro nel
Monferrato ed è presente anche nelle aree circostanti).

31 L’occorrenza è relativa a un tale “Barçelo de Brugo, barquer d’Estampaix”.
32 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 16 individua la base nel top. Burgos,ma alcune oc-

correnze precedono la stessa fondazione del relativo borgo fortificato.



Burguesi; ASC AAR, vol. K2, ff. 97-97; ACA RP, ACG, Reg. 2084, f. 85 (Burgues); < burghesu
‘abitante del borgo’33 (v. Burgu); cogn. Burghesu.

Busakesu, Buisakesu (np.); CSMB 24, 164, 181, 190; CDS, sec. XIII, doc. 47 (CS I/131);
< etn. di Busachi; cogn. Busachi.

Calagonis (de); CV; < Calagonis, vill. confluito nell’od. Maracalagonis.
Calaresu; CSPS 181; CSNT 50, 67; ASP C, 85, f.4 (Callarense); < Càlari = od. Càgliari;34

cogn. Calaresu.
Càlari, Galare (de); CSMB 76, 87; CDS 1388 831; LCG 16 (Caiar), 48 e 48v (de Castell
de Caller), 74v (de Caller); < Càlari = od. Càgliari;35 cogn. Calaresu, Galaresu.

Calaritana; CSMB 199 (figu calaritana); < etn. di Càlari (v.).
Campiolu; CSPS 271; < campiólu, dimin. di campu ‘distesa, pianura’ (cfr. Sedini, rione
Campizólu).

Campitani, Camputani (np.); RR 1316 56; CDS 1388 832, 833; < Campitanu,36 od.
Campidanu.

Campu(su), Canpu, Campo (de); CV 8; CSPS 6, 12, 110, 193, 196, 245, 285, 313, 321,
323, 324, 335, 342, 344, 387, 407, 415, 418, 419, 435; CSLB 8, 9; CSMS 8, 237,
288, 315, 318; 2s (de Campusu); 152, 176 (de Canpu); CSNT 8, 59, 67, 113, 121,
137, 140, 200, 209, 226, 228, 236, 262, 266, 269, 308; CSMB 60, 146, 162, 182,
220; RSPS 45, 82, 179, 239; BCSM 112; RDS 40, 132, 441, 470, 899, 1220, 1686,
1718, 2079, 2080, 2101, 2429, 2536; CDS 1388 839-41, 843, 846; < 1. Campu de
Logu, vill. della dioc. di Sorra; 2. Campu Longu, vill. della curat. di Coros; 3. Campu,
vill. della Trexenta; 4. Campu Maiore, vill. della curat. di Fundimonte (Gallura); 5.
Campu, vill. corso (v. Repertorio nº 2, s.v. Campo); cogn. Campu(s), De Campus.

Campui; RDS 2452; < Campùi, vill. della curat. di Nùrcara.
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33 Il riferimento è a un tale “Raymundo Burguesi, conhabitatore de appendiciis Castri Callari”.
34 V. la nota successiva.
35 Inizialmente questo etnico indicava l’origine dal regno di Càlari e non dalla città di Caglia-

ri, la quale sorse soltanto in età post-giudicale dalla conurbazione formata dal Castello di
Cagliari, fondato dai Pisani, e dalle sue appendici di S. Avendrace, Stampace, Marina (o La
Pola) e Bonaria. 

36 Si è discusso sulla natura di etnico del coronimo Campidanu in virtù del suffisso -(it)anu
che è caratteristico di vari etnonimi. Sotto l’aspetto semantico mal si concilia il fatto che
una regione così vasta (è la più estesa della Sardegna insieme alla Barbagia) possa aver tratto
la propria denominazione da un antroponimo. L’etimo è costituito prob. dal lat. campusma
il coronimo non ne è insorto direttamente. Esso appare formato da *campetum, geonimo
che in Sardegna è attestato col plurale Campeta (od. Campeda), insorto sul modello dei no-
mi colletivi in -etum. Si deve anche tener conto che l’odierno concetto di Campidano è suc-
cessivo al periodo giudicale; infatti, rispetto all’attuale superficie coperta dal coronimo
Campidanu, nel periodo giudicale esistevano due aree omonime e distinte: la prima gravita-
va intorno a Oristano ed era ripartita in tre curatorie (Campidanu de Migil, Campidanu
Maiori e Campidanu de Simagis), la seconda rappresentava la pertica dell’ant. Carales e
prendeva il nome di Campidanu de Civita. Le due aree erano separate da una distanza di
circa 80 chilometri che era occupata dalle curatorie di Bonorzuli, Gippi e Decimo. Forse,
più che a un etnico, queste due aree devono la loro denominazione a un sintagma come lo-
cus *campetanus ‘regione pianeggiante’, il cui secondo membro successivamente si sarà so-
stantivato come Campitanu ‘(la) pianura’, assumendo l’apparente veste odierna di etnico. 



Campulongu (de); CSPS 310; ACA RP, NC, Reg. 780, ff. 83, 121 (de Camplonch); < Campu-
longu, vill. della curat. di Campulongu o Coros o forma rifatta sul cogn. cat. Campllonch.

Canake (de); CSPS 43, 57, 75, 161, 164, 170, 171, 205, 245; < Cànake od. Càniga, fraz.
di Sassari.

Canale (de); CDS sec. XII, doc. 113; FH; CS I/125; < Canale, loc. sulla riva destra del
Tirso all’altezza di Ghilarza, od. Domusnovas Canales; cogn. Canale, Canali(s).

Cancella, Cankella; CSNT 108, 117; CSMB 70, 82, 156; CSMS 9, 209, 314 (Quanquel-
la); < Cancella, vill. della curat. di Ghilcier (Ghilarza, Nuraghe Canchedda); cogn.
Canchella, Cancedda, Canzedda.

Canio (de); CDS 1388; < 1. Canìo, rione di Fonni; 2. Cànio, cogn. italiano; cogn. Canìo.
Cannas (de); CSPS 5, 31, 47, 147, 412; RR 1316 36v; RDS 359, 930 (de Cannis); LF

298; CDS 1388 835, 841, 842, 853; < 1. Cannas, corte della curat. d’Anglona (Tergu,
loc. Cannas); 2. Cannas o Bau de Cannas, vill. del Sulcis;37 cogn. Cannas, Decannas.

Cannetu (de); CSPS 97, 205, 345; CSNT 291; CSMS 148, 251; CDSC 174, 176;
< Cannedu, vill. della curat. di Coros (Ittiri).

Canoi (de); CDS 1388; < Cannùi, vill. non localizz.
Canpeda (de); CSMB 88; < od. Campeda.
Capathennor, Capatthennor, Capatenor, Capattennor, Capazennor, Capaçennor (de); CSPS

6, 12, 27, 121, 191, 297, 303, 378; CSMS 156 (de Canpatenor);38 CSNT 6, 46, 53,
64, 66, 95, 192, 199, 207, 223, 257, 260, 270; CDSC 155, 165, 172; < Capathennor,
vill. della curat. di Romangia (cfr. Osilo, loc. Crabatènnere).39

Capras (de); RR 1316 66r; RR 1323 392, 424; CDS 1388 841; < od. Cabras; cogn. Ca-
bras, Crabesu, Grabesu.

Capriles, Caprilis (de); CSPS 32, 196, 207, 211, 212, 219, 219, 316, 342, 380; RR 1323
396; CDSS 252; CDS 1388 853; < Capriles, vill. della curat. di Simagis (Arborea).

Capula; RDS 157, 183-85, 371, 926; CDS 1388 838, 845, 855; < Capùla, borgo e ca-
stello del Meilogu; cogn. Capùla.

Caputana (np.); CSNT 163; < Capitana, fraz. di Quartu S. Elena.
Caputerra (de); CV 9 (CS I/89: de Cabuterra), 10, 13, 14; CDS 1388 839, 841, 842, 854;

CDS 1410 < Caputerra, od. Capoterra; cogn. Cabudèrra.
Caragnano; CDS 1388 830; < Caragnanu, var. corsa di Calangianus.40
Carbia, Carvia (de); CSPS 68, 72-74, 79, 80, 82, 100, 107, 111, 108, 130, 175, 191,

205, 211, 222, 233, 253, 255, 290, 321, 351, 357-59, 385, 414, 426, 433, 435;
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37 Prob. le occorrenze del condaghe di S. Pietro di Silki sono da riferire alla corte di Cannas,
un tempo situata a poca distanza da Tergu e a una ventina di chilometri da Silki, mentre
quelle attestate nel registro delle rendite del 1316 possono essere riferite al vill. sulcitano di
Bau de Cannas.

38 Nella grafia Canpatenor, relativa a un top. ormai sconosciuto al momento della trascrizione
del condaghe di Salvenor dal sardo al castigliano, prob. lo scriba ha accennato a un tentati-
vo di paretimologia suggerito da canpu ‘campo’.

39 Loc. segnalata dal prof. Alessandro Soddu.
40 Ancora oggi a Castelsardo il top. Calangianus è pronunciato Caragnànu (gallur. Caragnàni).

Si deve tener presente che Caragnano è anche un cognome propriamente italiano con dop-
pio epicentro in Puglia e nel Nord-Ovest. Quest’ultimo ha la propria base nel top. Caràgna,
nel comune di Calizzano (Savona).



CSMS 1s, 2s, 3, 19, 21, 23, 24, 96, 97, 123, 150, 151, 190, 230, 231, 234, 245, 283,
294, 298, 303-5, 312, 316; CSNT 6, 9, 10, 21, 28-33, 40-44, 46, 47, 50, 56, 61, 63,
65, 70, 71, 73, 75, 86, 88, 92, 93, 98, 100, 117, 127, 152, 153, 162, 167, 175, 200,
204, 207, 209, 214-16, 231, 233, 248, 253, 261, 266, 268, 270, 288; CS I/35 (de
Carviia); CDSC 165 (de Garbia); LF; LCG 16v, 17, 17v, 18v, 19; ACA 1332, 174 (de
Crabia); RDS 1780; CDS 1388 835-39, 840, 842, 853; < Carbia, vill. della curat. del
Nulàuro (Logudoro); cogn. Càlvia.

Caresos (de); RDS 1255; < Caresos, vill. della curat. di Fundi de Monte, Gallura, loc. Caresi.
Casas (de); CSMB 156; CSMS 154 (de Caças); RDS (de Casis); ACA RP, MR, Reg. 2059, ff.

5v-6 (de Caça); RP, NC, Reg. 782, f. 114-15 (de Cassa); < Casas, vill. della curat. del Cixer-
ri (Càlari), noto anche come Tracàsi;41 2. Casas, vill. non localizz. (cfr. Aidomaggiore, loc.
Casas).

Castania (de); CV 9, 10 (de Kastania); CSPS 43; CSMB 133 (de Castanias); RR 1316
41v, 76 (de Castagna); LF 266, 268 (de Castagnas); < Castangia, vill. della curat. di Ga-
lila o Gerrei (Càlari).

Castauar, Castabar, Castavar, Catavar, Gastabar, Stavara, Stara (de); CSPS 33, 43, 35, 48,
95, 96, 99, 245, 317, 321, 324, 342, 353; CSNT 24, 28, 38, 47, 157, 158, 167;
CSMB 94, 116, 118, 119, 121, 168; RDS 1027 (de Stara); CDS 1388 833, 834, 839,
840, 844 (de Staara), 855; < Castavar,42 ant. vill. forse da localizzare presso il Monte
Astara di Buddusò; cogn. Astara, Stara. 

Castay (de); RDS 377; CDS 1388 833, 841, 843; CDS 1410; < Castài, vill. non localizz.
Castellanu; RSPS 239; < etn. di Castellu (v.) o di Castelsardo (od. casteddanu).
Castellu (de); CSPS 147, 240; < 1. Castellu, vill. della curat. della Nurra;43 2. castellu, top.

relativo ad alture dominanti (es.: Ficulinas de Castellu); 3. Castello, vill. corso.
Castiadasa (de); RR 1316 30; < Castiadas; cogn. Castiadas.
Castra, Castro (de); CS I/174; CSPS 273, 340; CSMS 152, 153; CSNT 135, 166, 172, 173,

174, 178, 184, 211, 212, 279, 288; CDSC 136, 142; RR 1316 34; CDS 1388 831,
836, 841 (Castri); < 1. Castro o Castra, vill. della curat. logudorese di Ogianu sede della
dioc. omonima (Oschiri, loc. Crasta o Nostra Signora di Castro); 2. Castro, vill. della cu-
rat. di Unali (Gallura); 3. Castro, nome del castello e del borgo di Cagliari; cogn. Crasta.

Castro Ianuense (de); CdS 43, 64, 65, 67; < latinizzazione di Casteddu Ianuesu = Castel-
sardo.

Cea; CDS 1388 843; < spagnolizzazione di Seve, vill. della curat. di Coros (Logudoro);
cfr. Banari, S. Maria de Sèa.

Cei (de); CDS sec. XII, doc. 113 (CS I/125); < Cei (Sei, Zei), vill. non localizz. forse da in-
dentificare con Atzèi (v.).

Cellevane (de); CSMB 70; < Cellevane = od. Zeddiani.
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41 La forma Cases del CDS 1388 847, 849 rappresenta una banalizzazione del cogn. Casu che
nella stessa fonte è attestato con le grafie latinizzanti Casei e de Caseo.

42 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 48 e DCS p. 224 ne individuano la base nella for-
ma Sta(v)ara che rappresenta soltanto una grafia intermedia rispetto alla seguente trafila do-
cumentaria: de Castavar > de Gastabar > d’Astavara > de Stavara > de Staara > Stara.

43 Il cogn. non può essere formato da alcuno dei due toponimi Casteddu vigenti attualmente
(1. Casteddu = Cagliari; 2. Casteddu (Sardu) = Castelsardo) perché al momento della reda-
zione delle schede 147 e 240 del CSPS i due abitati ancora non erano stati fondati. 



Celsiber (de); CA 2; < Kelsiber o Ghilcier, curat. d’Arborea.44
Cerurgios (de); CDS 1388 855; < prob. lezione errata per Cerargios = Selargius.
Chirra (de); RR 1323 388 (di Chirra), 362 (di Cirra); < Chirra, curat. di Chirra, subreg.

dell’Ogliastra (= Quirra);45 cogn. Chirra, Ghirra.
Cirras (de); RR 1323 349 (de Ciras); CDS 1388 855; < Cirras, loc. presso Oristano46 da
cirras ‘recinti per ovini e suini’.

Civita, Kivita, Thiuita (de); CG 2; Inv. 1339; CSPS 392; ACA C, CRD Alf. III, cassa 26, c.
3183 (de Civita); < Civita, sede della dioc. omonima (Gallura), da identificare con Olbia.

Cleu (de); CSPS 18, 189, 421; CSNT 125; < Cleu, vill. della curat. di Romangia (Sassari).
Closu; CSMS 312; < forse Cluso, loc. presso Oristano.
Codina, Cudina, Cotinas (de); CSPS 1, 147; CDS 1388 857, 858; < Codina = od. Gonno-
scodina; cogn. Codina.

Cogos (de); CSMB 71; < Cogos, prob. var. di Uragogo (v.) o di Segogus (v.).
Concas; CV 9, 14; CS I/51; < Concas, vill. della curat. di Cixerri (Càlari);47 cogn. Concas.
Conia (de); CSNT 26, 46, 261, 291, 299; RR 1323 390, 393, 395 (de/di Cogna); CDS
1388 (de Congia); < Congia = od. SanVero Congius; cogn. Congiu.

Contra (de); CSPS 104; CSMS 115, 190; CSNT 208, 209; < Contra, vill. della curat. di
Figulinas.

Corai (de); CDS 1388 838; < Corài o Carài, vill. non localizz. (cfr. Oschiri, Sarule:
Corrài; Oniferi, Maracalagonis: Carài); cogn. Carài.

Corcoran; LCG 71v; < Corcoran, vill. non localizz.
Corna (de); CDS 1388 < Corra, forma locale del top. ant. Cornus48 (Cuglieri).
Corona (de); CSNT 222; CSMB 150, 214; CDS 1388 843, 844, 846, 854; < corona ‘bal-

za, ciglio roccioso’; cogn. Corona.
Corongiu (de); RR 1323 410, 426v (de Corogno); CDS 1388 838, 844, 846; < Corongiu, vill. del-

la curat. di Dolia (Càlari); 2. Corongiu, vill. della curat. di Cixerri (Càlari); cogn. Corongiu.
Coros (de); RR 1323 392 (de Coroso), 410; RSPS 50, 103, 154, 156, 158, 161, 169, 172, 173,

177, 188, 190, 191, 204, 205, 273, 310, 312, 315, 328, 331, 335, 337, 350; < Coros, vill.
e curat. del regno di Logudoro49 (cfr. Ittiri: S. Maria de Coros); cogn. Coros, Corosu.
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44 Il coronimo Celsiber o Guilcier, che durante l’età moderna fu più conosciuto con la forma
Ozier Real, è attestato anche con le var. Guelcivere (CSMB 32); Gilciver (CSMB 39, 81, 86,
132); Gilcivere (CSMB 88); Gilciber (CSMB 122); Ilciver (CSMB 164); Gelciver (CSMB
165); Gelcieri (CSMB 176).

45 La grafia Quirra rappresenta una spagnolizzazione del sardo kirra che tende ad affermarsi sul no-
me autoctono a causa della sua diffusione dovuta alla presenza di un noto poligono missilistico.

46 Il top. Cirras è documentato dal 1102 (cfr. CS I/99, l. 25).
47 Il vill. di Concas dovette essere abbandonato già nel Duecento; nel secolo successivo è atte-

stata una Villanova de Concas (JOHN DAY, Villaggi abbandonati dal Trecento al Settecento,
Paris, CNRS 1973, p. 27).

48 L’attribuzione del cognome all’ant. sito di Cornus, città di epoca romana situata a Sud di Bosa,
pone dei problemi riguardo all’esistenza di un vill. med. in corrispondenza del suo sito. Non an-
drebbe escluso che la forma Corna possa rappresentare una ricostruzione di Corrà, var. di Corra-
no, top. corso che è alla base del cogn. Corrà, Accorrà ben documentato dagli inizi del XV secolo.

49 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., pp. 34, 56 (Herzen ‘cuori’) e PITTAU, Dizionario dei
Cognomi di Sardegna, cit., p. 243, n. 2 interpretano il top. in modo letterale o lo fanno de-



Corrariu (de); CSMB 135; < corrariu ‘recinto’.
Corrui (de); RR 1316 92; < Corrùi, vill. non localizz.
Corte (de), Cortes (de); CSMB 70, 71; CSLB 6v, 10; RR 1323 391, 395-98 (de Corti), 382

v (di Corti); < 1. corte ‘corte, casale, fattoria’ voce molto frequente nella toponomastica
med. sarda riferito a piccoli insediamenti rustici; 2. Corte, cittadina corsa (v. Repertorio
nº 2); cogn. Cortis, Decortes, Degortes.

Cosina (de), Coxina (de); CdS 23, 74, 94bis; < Cosina, Coxina = od. S. Maria Coghinas.
Costa (de); CDS 1388 852, 855; < 1. Sa Costa, denom. locale del versante merid. dell’al-

topiano del Sassu; 2. Sa Costa, quartiere storico di Bosa; 3. Costa, denom. del versante
occid. della penisola di Capo Corso; cogn. Costa.

Costera (de la); LCG 75v (de Lagostera); < 1. Sa Costèra, denom. locale del Gocèano set-
tentrionale; 2. La Costera, denom. di una comarca del País Valencià. 

Cotinas (de); CSPS 1, 147; < 1. Cotinas, nome di un ant. quartiere di Sassari (Ruga de Co-
tinas); 2. od. Gonnos Codina.

Cotronianu (de), Quotrongianu, Cotrongiano (de); CSPS 286, 300, 317, 320, 388, 390,
402, 409; CSMS 144; CDS 1388 835; < od. Codrongianus.

Cucho (de); RDS 943, 1109; < 1. Cucu, Cucho, vill. della curat. di Nora (Càlari); 2. Cuc-
cu, vill. della curat. di Nùrcara (Logudoro); cogn. Cuccu.

Cucuru; CSPS 253; LCG 1v (Scucar); < 1. Cucur, vill. della curat. di Taras (Gallura); 2.
Cùccuru, vill. della curat. di Nora; cogn. Cùccuru, Cùccaru.

Cuniatu (de); Guniatu (de); CSPS 42, 89; CSMS 157 (de Congiatu); CSNT 298; CDS
1388 855 (de Cungiadu); < Cuniatu, vill. della curat. di Valles (Bonorva: S. Maria de
Cunzadu); cogn. Congiatu, Congiata, Conzatu.

Cupalla (de); CDS 1388 839, 840 (de Cupada); < Cupalla, vill. non localizz.; cogn. Cu-
badda.

Curcas (de), Kurkaso (de); CCG 17, 19; CSPS 221; CSMS 317; CSG, 7; RR 1316 355, 376;
LF 286; RDS 240, 837 (Gulgas); 973 (Curca); CDS 1388 833, 836, 837, 838, 841, 846,
855; CDS 1410; < Curcas, vill. della curat. della Nurra (Sassari, loc. La Crucca); cogn. Cur-
cas Crucca(s).

Cusiuor (de); LCG 59; < Cusiuor, vill. non localizz.
Dequimu (de); CSMS 230; < Decimu, od. Decimomannu o Decimoputzu.
Dolia (de); CS I/72; RR 1323 408 (de Oglia); CDS 1388 855 (de Ogla);50 < Dolia, Olia

vill. della curat. di Olia (Càlari);51 od. Dolianova (v. Olia).
Domosnovas (de); CSPS 82; < Domosnovas, vill. della curat. di Fluminargia.
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rivare dal vill. med. di Coros; esso sembra riflettere il gr. chóros ‘regione, territorio’ con un
implicito riferimento alla funzione di distretto amministrativo che questa regione assumeva
nel regno di Logudoro; il coronimo risale prob. al periodo della dominazione bizantina e
potrebbe preesistere all’istituzione dello stesso stato logudorese; alla sua insorgenza potreb-
be non essere estraneo il top. ant. Córax (cfr. la grafia Coraso attestata più volte nelle fonti),
relativo a una città situata nei pressi dell’od. Alghero di cui Claudio Tolomeo ricorda il rela-
tivo etn. Coracensii.

50 La forma de Ogla potrebbe rappresentare una var. aferetica di Vogl(i)a (> od. Boza) che è un
ipocoristico del personale Buonavoglia. La pretesa var. Bonavolia del coronimo Oia è da ri-
tenere frutto di una svista.

51 Top. di incerta grafia: Dolia può rappresentare una var. agglutinata del nesso de Oliamentre
Olia può, a sua volta, costituire una var. deglutinata del top. Dolia (< lat. dolia).



Dorgali (de);52 LCG 15, 49; < od. Dorgali; cogn. Dorgali, Durgali.
Dorgilli (de), LCG 59; prob. lezione errata di d’Ortilli = od. Orotelli.
Dorouesa; CSPS 155; < Doroue o Orove, vill. non localizz. (cfr. Santulussurgiu, loc. Orovè

e Oroveddu; cfr. Orosei, loc. Oròe.
Dualque (de); RDS 2274; < od. Dualchi.
Eccha (de); CV XIV; RR 1323 423 (Echa); CDS 1388 833, 843, 844; CDS 1410 (de
Equa);53 < Ecca, Yecha, Jacha, vill. della curat. di Bonorzuli (Arborea); cogn. Ecca.

Elices (d’); CSNT 77, 84, 85; < Eliches, vill. non localizz.
Eluti (de); CDS 1388 841; < Eluti, vill. non localizz.; forse lezione errata di Eluci (cfr. Bo-

no, loc. Nuraghe Elurci).
Ena (d’), Hena (de); CSMS 156, 191 (Dena); 153, 231 (de Ena); 283 (de Hena); CDS
1388 831, 839 (Dena = d’Ena); < (v)ena ‘vena d’acqua, sorgente, ruscello’; cogn. Ena(s).

Enene (de); CSLB 5v; CSG, 7; < Enene (Sassari, loc. Eba Ciara).
Enticla (d’); Enticlas (d’); CSPS 203, 271, 423; CSLB 8; CSNT 263; < prob. Enticlas, vill.

della curat. della Nurra (Sassari, La Landrigga).54
Ergiu (d’); CSMS 167; < Ériu, vill. della curat. di Nurra (Logudoro).
Erisa, Erise, Risa, Rise (de); CSPS 253, 429, 441 (de Derisa), 442; CSLB 3, 8; CSMS 307;

CSMB 108; CG (d’Erise);55 CDSC, 200; RR 1316 76, 78; < Eris, vill. della curat. di
Romangia (Nulvi-Osilo, loc. Monte Eris).56

Eristala (d’); CSPS 421; RSPS 184 (de Iristo); < Eristala, Eristola o Ersitali, vill. della curat.
di Nurra (Logudoro).

Erolis (de); RDS 1236; Erolis, vill. non localizz.; forse var. di Gerule (v.) o trascr. errata di
Ercolis, < latinizzazione di Erquilo (vill. della Nurra).

Erthas (d’); CSPS 29, 57, 75, 108, 183; CV (de Rethas); CSMS 14, 211 (Derethas = d’E-
rethas); CSNT 96, 107, 125, 126, 148, 153, 168, 183 (de Reças); CG 1; CDS 1388
(de Reza); < Erthas, vill. della curat. della Nurra (Sassari, loc. Nuraghe Ertas); cogn.
Erètta, Derètta.

Esule (de); CSMB 100; < Desulo.57
Etim (d’), Eti, Etti, Ecti (d’), Erthi, Eti; CSPS 69, 133 (Detti), 441; CSMS 219 (Deti =
d’Eti); CSNT 163; CDS 1388 854 (de Heci); < Etzi, vill. della curat. della Nurra (Sas-
sari, locc. Etzi Mannu ed Etzi Minore); cogn. Etzi, Ezzis.
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52 In LCG 59 il top. è attestato nel sintagma “ob d.altres Dorgali” letteralmente ‘con altri
d’Orgali’, nel quale d- iniziale del top., pur agglutinato, viene percepito come particella de.

53 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 36 mette in relazione la grafia catalanizzante de
Equa con i toponimi Iscala de Equas e Piscinas d’Equas, alla base dei quali è il campid. equa
‘cavalla, giumenta’ (< lat. equa).

54 Questa forma pone il problema relativo alla possibilità che si tratti di un etnico formato dal
top. Enticlas, da riconoscere forse nell’od. La Landrigga, oppure che sia formato (come
adombra Paolo Merci in CSNT, p. 327 s.v. Enticla) in funzione soprannominale dall’appel-
lativo denticla ‘dentatura’ (od. dentitza) per errata discrezione in fonia sintattica.

55 Per la trascr. errata Elkise cfr. CS I/178, n. 23.
56 Con questo top. non andrebbero confuse le forme d’Eregu, de Erigu (WOLF, Sardische

Herkunftsnamen, cit., p. 45), la seconda delle quali rappresenta un patronimico formato da
Er(r)igu ‘Enrico’ o ‘Arrigo’. 

57 La grafia de Esule è frutto di errata discrezione del segmento De- confuso con la preposizio-
ne de.



Fanari (de); RR 1323 364 (de Fanare); CDS 1388 830, 833; < Fanari, vill. della curat. di
Gippi (Càlari); cogn. Fanari.

Fenu (de); RSPS 410, 420; LF 277 (de Feno); CDS 1388 832; < Fenu, vill. non localizz.;58
cogn. Fenu, Deffenu.

Ficos, Figos, Figus (de); CA 4; CS I/130; CSMB 25, 71, 190, 200, 204; BCSM 83; RR
1323 354 (Diffichos = de Ficos), 370, 396v; CDS 1388 833, 840, 844; CSMB 25, 32,
71, 166, 190, 199 (de Figus); CDS 1388 838, 841, 843 (de Figus); < 1. Figus, presso
Carbonia; 2. ant. Ficus, vill. della curat. dell’Anglona (Valledoria: Figu); cogn. Figos,
Figus, De Vigus, Devigus.

Figu (de); CSMB 44, 58, 174; CDS 1388 839; CDSS 134; ASC AAR, C, f. 15v (de Fi-
co);59 < Figu Gonnosnò.

Flumen, Flumine (de); CSLB 8, 9; CSMS 188, 284; CDS 1388 834, 835, 856; < Flumen
o Flùmine60 vill. della curat. dell’Anglona (Logudoro), sede della dioc. di Flumen (S.
Pietro di Flumen o delle Immagini, Bulzi), titolo alternativo di Inpuriu o Ampurias;
cogn. Flùmene, Fiùmene.

Fluviano (de); ACA C, Reg. 1012, ff. 74v-75v, 77; < latinizzazione di Fruxiane, vill. della
curat. d’Anglona; od. Frigianu (Castelsardo);61 cogn. Fruianu, Fruiano, Fri(j)anu, Fri-
scianu.

Foke, Foge, Boque, Uoque (de); CSPS 328; CSMS 175; CSMB 3, 134, 139, 209; RR
1323 350; CDS 1388 (de Foce); < Foghe, vill. della curat. del Campidano Maggiore
(Cabras, loc. Mare de Foghe);62 cogn. Fosci, Foxi.

Fokile (de); CSPS 312, 344, 437; < Fokile, vill. non localizz.
Fonni; CDS 1388 839 (de One), 841 (de Onni), 843, 844; < Fonni; cogn. Onni, Onnis,
Fonnesu.

Forma; CSMB 68, 147; CSMS 235; < Forma, vill. non localizz.; cogn. Forma.
Forno (di); RR 1323 366; < (Villanova) Forru; cogn. Forresu.
Frabile, Frauile, Fravile, Frailis (de); CV 2 (de Fraile, Frailis), 4; CA 3; CS I/78, 85 (de Frai-
lis);63 CS (de Frailis); CSPS 2, 82, 85, 89, 95, 98, 100, 102-5, 107, 108, 111, 177, 223,
226, 352, 340; CSMS 33, 56 (de Fravile);CSNT 46, 102, 130, 131, 300 (de Frabile, Fra-
vile); RR 1316 49; RR 1323 293, 376, 387 (de/di Frailis); LF 296; CDS 1388 843-844 e
855 (de Frailis); < Fraìle(s), vill. non localizz. forse od. Frailes, Cheremule; cogn. Frailis.
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58 Potrebbe trattasi di Fenu, vill. della Corsica situato nella penisola del Capo Corso.
59 L’occorrenza è relativa a un Francesco de Lacon che il contesto fa presumere essere conterra-

neo di Giovanni d’Arborea; quindi dovrebbe trattarsi della Figu arborense.
60 Che questa forma sia insorta non dal top. camp. Flùmini ma da quello anglonese Flumen,

Flùmine può dedursi anche dal fatto che tutte le occorrenze sono documentate in fonti re-
datte a breve distanza da quel centro (due nel condaghe di Salvenor e una in quello di S.
Leonardo di Bosove). 

61 La grafia Fluvianu non ha riscontri nella toponomastica sarda né in quella italiana; essa rap-
presenta prob. una cultizzazione del top. Fruxianu, grafia med. dell’od. Frigianu, denomina-
zione di un insediamento documentato prima di Castel Genovese (= Castelsardo), di cui oggi
rappresenta il porto.

62 La grafia Foce può dipendere dal corso Foce, Foci, Fozi, top. di un vill. di cui sembra origi-
nario l’od. cogn. Foci, Fozzi.

63 Nell’indice onomastico è registrata, forse per distrazione, la forma Fràilis in luogo di Fraìlis.



Freday (de); RDS 608, 1028; < Freday o Fridà, vill. della curat. del Meilogu (Logudoro).
Frius (de); RR 1323 349; < (S. Andrea) Frius.
Frongia (de); RR 1316 83v; < Frongia, vill. della curat. del Cixerri (Càlari); cogn. Frongia.
Funtana (de); CSPS 23-25, 27, 45, 46, 51, 53, 68, 65, 105, 203, 205; CSMB 8, 101,

214; RR 1316 55, 57 (de Funtanasa); RR 1323 357, 364v (de Funtanas); < Funtana,
vill. della curat. di Usellus o di Montis (Arborea); cogn. Funtana.

Furru; CSPS 397, 409; < Forru, vill. della curat. di Trexenta, oggi Villanova Forru; cogn.
Furru.

Furtej (de); RR 1323 409; < Furtéi.
Gadulesu; CDS 1388 855; < Gaddulu, od. Gallura.
Galile (de); CSNT 322; < 1. Galila, altra denominazione di Gerrèi (curat. di Càlari) e del-

l’od. centro di S. Nicolò Gerrei; 2. Galile, loc. di Orune.
Gallul (de); CG (CS I/177); < ant. Gallul, od. Gallura.64
Gallulesu, Galluresu; CSLB 3v; CSMB 146; CDS 1388 832 (Gadulesu), 850 (Galluresu);

< ant. Galul, od. Gallura.
Gallura (de); CSG, 6; < Gallura.
Galluri; CDS 1388 843; < etn. di Gallura.
Galluro (di); RR 1323 426; < Gallura; od. Gallura.
Galluro, Galuro (np.); CDS 1388 841; < etn. di Gallura.
Galtelli (de); LCG 22; LF 294 (de Gavitelli); < Gartelli, Gartéddi = Galtellì.
Gauoi (de); CDS 1388 841 (de Cauoi);65 < Gavói.
Gelesi (de); CSPS 200, 274, 276, 285, 323; < Gelesi, vill. non localizz. (cfr. Seulo, loc. Gelesèi).
Gelosuli (de); RR 1316 80; < Gelesoli = Girasole.
Genoni (de); CA 3; CS I/78; CV 9 (de Enoni); CBC (de Enoni); CL 1 (de Jenoni); RR
1323 403; < Genoni.

Genor (de); CSMS 177; < Gennor, vill. della curat. di Romangia (Sennori, loc. Zennos).
Gerrej (di), Jerrei (de), Jerre (de); CV 9; RR 1323 392; CDS 1388 843; < Gerrèi, già curat.

di Càlari e vill. di S. Nicolò Gerrei.
Gerule (de); CSPS 158, 179; < Gerule, vill. non localizz., forse Erolis nella Nurra.
Ghilarza (de); CSMB 68, 88; < Ghilarza.
Giba; CDS 69, 93; < Giba; cogn. Ibba.
Ginuri (de); CV 412; < Genuri.
Gippi (de); CV 7; < ant. Gippi, curat. del regno di Càlari.
Gitil, Itil, Idili, Bidili, Ydili, Ydeli, (de); CSPS 6, 12, 34, 46, 57, 67, 68, 83-85, 93, 128, 137,

138, 146, 160, 161, 166, 246, 349, 355, 374, 376, 377, 423, 430, 432, 435; CSMS 3, 55,
156, 161, 166, 233, 237, 304, 310, 319; CSNT 43, 162, 180, 220, 248, 277, 280, 294,
300; CDSC 142, 150, 153, 162, 171, 184; CDS 1388 830, 835, 836, 855 (de Guidili);
RSPS 79 (de Idili); < Gitil, vill. della curat. del Marghine66 (Logudoro); cogn. Vìdili, Ìdili.

Gitilesu (np.); CSPS 6, 12, 244, 338, 358, 410; CSMS 14; CSNT 6, 59, 61, 71, 93, 94,
113, 254, 306, 322;67 < etn. di Gitil (v.).
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64 Per forme derivate dall’ant. base Gallul cfr. Baddula, top. di una loc. di Mamojada.
65 La fonte registra, per un refuso, la forma Canoi con n per u.
66 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 18 lo identifica con l’od. centro di Isili.
67 Alcune delle occorrenze del CSNT documentano l’etn. Gitilesu già in funzione di top.

(Balle Gitilesa, Balle de Gitilesu, Scala de Gitilesu).



Gogon (de); CSPS 93; < prob. var. di Bohon, od. Bono; cogn. Bonesu.
Goi; CDS 1388 833 (de Gho); < Gua(maggiore); cogn. Gua.
Golzi (de); CdS 25; < var. di Gulsi = od. Bulzi.
Goni (de); CV 13, 14; CDS 1388 841 e 855 (de Coni); CDS 1410 (de Gonj); < Goni.
Gonnone (de); LF 263; < (Cala) Gonone.
Gorare (de); CSPS 74; < od. Borore.
Gorgo (de); CdS 69; < Gorgo, vill. non localizz.68
Goseli; CDS 1388 836; < Goseli, vill. non localizz. (cfr. Nuoro, Punta Guselis); cogn. Usé-
li, Uséri.

Gothilla (de); CSNT 319; CSMB 147 (de Gotula); < od. Bóttidda; cogn. Bóttida.
Grottu (de su); CSMB 4, 210; < (S. Maria de) su Grottu (Oristano).
Guin (de); CSPS 319; CSMS 153, 244; < Guin, vill. non localizz. 
Gulesa, Gulesu;CSMS 74, 78, 112, 253, 274; < *Gula, forma originaria dell’od. Ula (Tirso).
Gulluso (de); CSPS 242; < od. Buddusò.
Gulpis (de); CSLB 7, 7v; CSPS 195; CV XI 4; < Gulpis, vill. non localizz.; cogn. Vulpes,
Urpes.

Gunale, Gunali, Gunnale, Ugunali, Unale, Unali, Hunali, Honali (de); CV 1 (de Ugunali),
2-4, 6-8; CS I/36; (de Gunale), I/78 (de Unali); CA 3; CG 15-6; CG 1; CSPS 27, 31,
43, 79, 87-89, 128, 154, 180, 185, 200, 205, 211, 272, 285, 308, 323, 326, 344,
373, 409, 434, 437; CSLB 6, 7v, 9, 10; CSMS 77, 85, 92, 93, 102, 105-10, 110-15,
119-22, 125-27, 129, 131, 136, 138-40, 143, 152, 154, 156, 164, 165, 173-75, 177,
179, 182, 231, 233, 237, 241, 283; CSNT 80, 162-65, 182, 188, 232, 238, 240-42,
270, 275, 285, 286, 288, 297, 325; CSMB 10, 14, 25, 94, 97, 114, 148, 175, 217,
284, 326, 327; CDSC 177-78 (de Gonnale); CDS 25 (de Gonale); LCG 18v, 72; RR
1323 352 (Unalle); CDS 1388 831, 837, 839, 840 (Donali = d’Onali), 842, 843, 844
(Dunnali = d’Unali), 845, 854-56, 861; CDS 1410 (Onale); RSPS 300, 342-44 (d’U-
nale); < Gunale, curat. del regno di Gallura; cogn. Unale, Unali, Onali(s), Nali.

Gunnannor (de); CSPS 290; < od. Bonnànaro.
Gunne (de); CSMS 121 (Gune), 137; CSNT 102; < Gunne, vill. della curat. di Nughedu

(Pattada, loc. Bunne).
Gurgu (de); CSMB 11; RDS 1329: “Gurgo prope Arestagnum”; < Gurgu, Burgu, sobb. di

Oristano; cogn. Urgu.
Gusalla (de); CSMB 301, 320, 322; CSMS 292, 311, 313; CSNT 255, 264; < Osalla

(Orosei).
Iaca (de), Yecha (de); CSNT 116; CDS 1388 843; < Iaca o Iecca, vill. della curat. di Bo-

norzuli (Arborea); cogn. Ecca.
Iala (de); CSMB 97, 120, 200; < Iala, vill. della dioc. di Arborea; cogn. Iala, Deiala.
Ianna (de), Ienna (de); CSMB 75, 102, 133, 181 (Ianna); 3, 4, 9, 20, 21, 24, 37, 75, 102,

118, 172, 178, 209, 210, 215, 216, 218, 219 (Ienna); CSMB 181, 190, 200, 202, 216
(d’Enna); CDS 1388 841; CDSS 461 (de Genna); < Ianna o Ienna, Genna vill. della
curat. di Bonorzuli (Arborea); cogn. Enna(s).

Ibba (de); CDS 1388 833 (de Ybba), 840 (de Ibba), 841 (de Iba), 842, 843, 854; < Ibba,
var. aferetica di Giba (v.).
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68 La grafia Gorgo può celare sia il top. Gòlgo, che denomina una regione situata nell’od. terri-
torio comunale di Baunei, sia il top. Gurgu (v.) che può essere var. di Burgu (v.).



Icali(s); CSPS 210; CSNT 17, 26, 35, 42, 154, 186, 198, 225, 252, 266; < forse Utalis, vill.
della curat. di Romangia (Logudoro) o Yguali, vill. della curat. del Sarrabus (Càlari).

Idda (de); CDS 1388 844; < var. aferetica di Bidda; v. Villa.
Illa (de); CS I/63; CDS 1388 846; < 1. aferesi di villa, billa ‘villaggio’; 2. illa ‘isola’ (cfr.

Elmas: loc. Sa Illa).
Iloe, Illoi (de); CSMB 14, 121, 214; RR 1316 62, 64, 71-75, 76 (de Ylui), 78, 83, 85 (de
Loy); RR 1323 393 (de Loy); RDS 942 (de Loy); CDS 1388 833, 835, 839, 841, 843,
844, 855, 861 (de Loy); CDS 1410 (de Loy); < 1. Ilòe o Ilòi, vill. della curat. di Guilcier
(Arborea) presso il lago Omodeo; 2. Illòe, vill. della curat. di Galtelli (Gallura); cogn. Loy.

Innouiu, Hinobio (de); CSPS 272, 421; CSMS 225 (de Hinobio); < ant. Innóviu, vill. del-
la curat. di Romangia (loc. Mandra di Nonnói, Sassari).

Inpuriu (de); CDS sec. XII, doc. 97; CDSC doc. 35; CS I/174; < Inpuriu, ant. sede della
dioc. omonima detta anche Ampurias o Flumen (v.).

Irbosa (de); CSMS 3, 23, 329; < Irbosa, vill. della curat. di Figulinas (Muros, loc. Badde
Ivosa).

Irdor (de); CSMS 159; < Irdor, vill. non localizz.; forse Ilbir, vill. della curat. di Caputab-
bas (Logudoro).

Irrache; CDS 1388 856; < Virrache, vill. della curat. del Marghine; cogn. Verache, Verachi.
Ithir (d’); CSPS 85, 95; RDS 23 (de Itiri); < od. Ìttiri; cogn. Ittiri, Ittiresu.
Iuncos (de); CSNT 25, 30, 38, 49, 73; < Iuncos, vill. della curat. di Coros (Logudoro).
Jana, Yana (de); CA 4; CDS sec. XII, doc. 113 (CS I/125); CSPS 325; CSMS 18, 36, 123, 125,

132, 134, 234, 261, 269; RR 1323 397; ACA 1330; Inv. 1339; RDS 149; CDS 1410; P
1421; < Jana, vill. della curat. di Dolia;69 cogn.Dejana, Deiana, Aiana, Axana, Exiana, Esciana.

Jananu (de); CSPS 149, 268; < Jannanu, vill. della curat. della Nurra (Porto Torres, loc.
Giannanu).

Joscla (de); CSPS 42, 44, 89, 194, 195, 261; CSLB 3; CSMS 156 (de Josca); StSS I/106;
< Joscla, vill. della curat. di Romangia (Sassari, loc. Giòscari).

Jouola (de); CSPS 25, 31, 93, 109, 126, 135, 146, 150-53, 161, 181, 187, 228, 244, 258,
359, 400; CDS 1388 832, 840, 853, 855 (de Yola); CDS 80 (Iola), 88 (de Zola);
< Jouola, vill. non localizz.; cogn. Giola, Deciola Dejol(l)a, Dezzola, Zola.

Junchitano; CDS 1388 830; < etn. di Iuncos (v.).
Kerarius (de); CS I/72; < Kerarius, vill. non localizz., forse Selargius.
Kerketanos; CSPS 191; < 1. Cherchettanos (Osilo); 2. Calchettanos70 (Bosa, Montresta),

etn. del vill. di Kerketu.
Kerketu (de); CSMS 166, 193, 194, 196-98, 200-2, 205-8, 211, 214-16, 218-19, 221,

236 (de Querquetu); < Kerketu (CSPS 309), vill. della curat. di Meilogu, presso Siligo.
Kerki, Kerqui, Kerchi, Kerci, Cerki, Cherchi, Querchi, Querqui (de); CV 9; CS I/171 (de
Circi); CSPS 44, 64, 65, 72, 78, 79, 81, 89, 103, 187, 188, 191, 192, 200, 221, 244,

Mauro Maxia

RION, XXI (2015), 2 686

69 Anche se le fonti del sec. XIV attestano soprannomi come Cogu ‘mago’, la documentazione
del vill. med. di Jana rende improbabile l’interpretazione di Emidio De Felice che fa deriva-
re il cogn. Dejana da un soprannome formato da jana ‘fata, maga’, letteralmente ‘(figlio)
della fata, della maga’ (DE FELICE, Dizionario dei cognomi italiani, cit., p. 113). WOLF, Sar-
dische Herkunftsnamen, cit., p. 39 considera Ianna una var. di Janama si tratta di una forma
che, pur nella contiguità fonetica, è difficilmente separabile da Ienna.

70 Si tratta, più chiaramente nel primo caso, di un etnico del vill. di Kerki oppure di Kerketu.



245, 253, 254, 274, 283, 284, 286, 288, 293, 294, 300, 312, 317, 319, 320, 322,
325, 337, 344, 349, 356, 357, 358, 380, 390, 401, 402, 409, 410, 420, 424, 425,
428, 443; CSLB 2v, 3v, 8, 9; CSMS 20, 22, 40, 96, 100, 104, 152, 154, 163, 172,
182, 200, 242, 233, 235, 237, 280, 287, 302, 306, 309, 311, 315, 318; CSNT 59,
64, 120, 140, 142, 159, 162, 176, 185, 233, 248-51, 283, 287, 298, 299; CSMB 26,
97; StSS I/82, 121, 148; LCG 8v, 39; LCG 15 (de Cerco); RR 1323 394 (Cerci); Inv.
1339 (Cerchi); RDS 604, 2513; ACA 1358; CDS 1388 830-35, 838-43, 845, 846,
853, 854, 856; RSPS 61, 64, 157, 164, 191, 214, 265, 300, 310, 315, 335, 337 (de
Querqui), 361; < Cherchi, vill. della curat. di Nurra, poi Fluminargia, situato tra Sassa-
ri e Porto Torres; cogn. Cherchi, De Cherchi.

Kibullas (de); CV 9; CS I/72; RR 1323 392 (di Cipollas); RDS 2342 (de la Sebulla); < Ki-
bullas, Sebulla, Sebollu, vill. della curat. del Campidano di Càlari (Quartu S. Elena, S.
Maria di Cepola).

Labia (de); LCG 22v; ACA RP, Reg. 782, ff. 360-361v.; < Lapia, vill. della curat. di Taras
(Gallura).

Labros (de); CSNT 7; < Labros, corte della curat. di Coros (Usini, loc. Laros).
Laccon (de); CV 2-7, 9 (de Lacunu), 10; CL 1 (de Lacono); BCSM 86; CS I/131 (de Laca-
no); CA 2, 3 (de Lacunu); CG 2 (de Laccu); CSPS 2-4, 6, 8, 9, 12, 20, 27, 31, 33, 34,
37, 38, 41, 42, 44-46, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 61-64, 66-77, 79-83, 85, 86, 89, 97,
98, 100, 104, 105, 108-10, 112, 120, 134, 147, 153, 154, 162, 180, 184-86, 197,
199, 200, 202-6, 241-43, 253, 269-72, 282, 284, 287, 289, 290, 297, 301, 303, 308,
309, 315, 322-24, 345, 347-51, 356, 365, 367, 372-74, 376, 378, 388, 390-92, 394,
396, 397, 400, 402, 408, 409; CSLB 1, 2, 4v, 5v, 9v; CSMS 4s, 7, 15, 41, 54, 61, 62,
92-94, 96, 133, 146, 151, 153, 154, 156, 161, 164-66, 168, 172, 190, 229, 233, 282,
285, 293; CSNT 27, 46, 49, 52, 65, 68, 79, 83, 88, 94, 102, 108, 117, 140, 150,
155, 162-64, 179, 182, 188, 192, 194, 206, 214, 217, 218, 231, 232, 235, 236, 238,
244, 245, 258, 270, 272, 273, 280, 298-300, 308, 319, 323, 326, 330; CSMB 3, 11,
18, 19, 25, 28-30, 33, 34, 38, 63, 67, 74, 83, 85, 87-89, 93, 94, 97-99, 110, 112,
121-23, 127, 130-34, 138, 145-50, 152-54, 159, 162-64, 172, 173; BCSM 2v.; CDS
5; RDS 443, 648, 1710, 2008; CDS 1388 830, 831, 832 (Lacconi), 833, 834, 836,
837, 839-46, 850 (de Lacono), 853, 854, 856; CDS 48, 60; LCG 8v, 22, 22v, 41v,
48v, 49 (de Lacono), 58, 15v; ACA C, CRD Alf. III, cassa 27, c. 3199; RSPS 4-7, 13,
14, 40, 41, 44-46, 48, 49, 57, 58, 60, 65-68, 258, 303; < od. Làconi; cogn. Làconi,
Delàconi.

Lachonesu; CDS 1388 833 < Làconi.
Lagunu (de); CV 9; < var. di Làconi.
Lai (de); RR 1316 84; CDS 1388 845 < Lai, vill. non localizz. (cfr. Noragugume, loc.
Ilài); cogn. Lai, Delài.

Lapola (de la); LCG 74v; ACA RP, ACG, Reg. 2084, f. 85; < Lapòla, quartiere di Ca-
gliari.

Lauerru (de), Lavirru (de); CSPS 42, 140; CSMS 203; < od. Laérru.
Lauras; CSMS 224; < od. Luras.
Lechon (de); LF 277v; Inv. 1339; < Lechon, vill. non localizz., forse trascr. errata di
Lachon.

Leckeri (de); CSNT 295, 329; RDS 351, 911, 1585; CDS 1388 839 (de Licheri); < Lecké-
ri, vill. della curat. di Chelsiber; cogn. Lichéri.

Lee (de); CSMB 22, 103, 220; < od. Lei; cogn. Lei.
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Leene (de); RR 1323 376, 388; 424 (de Leenj); 408 (de Lenj); < Leene o Leni, vill. della cu-
rat. di Gippi (Villacidro, loc. Leni); cogn. Lene.71

Lella, Lela, Ledda, Leda (de); CSPS 96, 97, 100, 104, 122, 138, 162, 200, 276, 309, 358,
359, 393; CSLB 5; CSMS 24 (Dellella); 221 (de Llela); CSNT 6, 9, 10, 60, 80, 171,
173, 209, 274, 297; CSMB 12, 26, 67, 85, 130, 147, 180, 202; CDS, sec. XII, 97;
CDSC 174, 178; CS I, 118, 125, 170; StSS I/90; RR 1323 378v; ACA 1332; LF 276;
CDS 1388 830, 831, 833, 835, 836, 838-44, 853, 855; RSPS 111, 184, 191, 202,
239, 273, 312, 315, 319 (Deleda); 192, 330 (Delela); < Lella, vill. della curat. di Figu-
linas (Ploaghe, loc. Monte Ledda);72 cogn. Lella, Ledda, Deledda, Eledda, Ledà.

Lenthas (de); CSPS 3; < Lenthas, vill. della curat. della Nurra (Logudoro); cogn. Lintas.
Lerron (de); CSNT 248; < Lerron, vill. e curat. del Logudoro (Pattada, loc. Monte Lerno).
Lexanis (sos de); CDS I/183-84;73 < Lexànis, vill. della dioc. di Bisarcio (Logudoro).
Licque (de); RDS 933; CSPS 273 (de Liquis) < Like, vill. non localizz.74
Liia (de); CSMB 108; RDS 346, 907, 935, 1317, 1580, 2540 (de Ligia), 2757, 2847 (de
Liga); CDS 1388 838, 840, 845 (de Liggia), 846; CDS 1410 (de Lija, Ligia); < Liia,
vill. non localizz.; cogn. Ligia(s), Deligia.

Lila (de); CSLB 1; < Lila, vill. non localizz.; forse var. di Liia (v.).
Lilios, Liio, Liios, De Ligios; CDSC 177-78 (de Licios); CS I/161; CSPS 17, 104, 117,

123, 135, 145, 151, 152, 162, 165, 166, 173, 220, 223, 231, 276, 283, 286, 322,
346, 422, 427; CSMS 41, 154, 172, 190, 222, 225, 302; CSNT 42, 244; RR 1316
63, 65 (de Liglus), 353 (de Ligllos), 365 (di Liglo); CDS 1388 830, 831, 832, 834
(de Liggius), 839, 844 (de Lillos), 846, 854; < Liios, vill. della dioc. di Bosa situato
nei pressi di Altasar (cfr. RDS, “ecclesia de Lizor Altazar”); cogn. Lig(g)ios, Deligios,
Delizzos.

Linas (de); LCG 72; < Linas, principale altura della Sardegna meridionale.
Linna (de); CSMB 129; < Linna, vill. non localizz.; cogn. Delinea.
Linta; CSMS 220; < Linthas, vill. della Nurra (Uri); cogn. Lintas, Linzas, Delinzas.
Liusque (de); RDS 364; < Liusque, vill. non localizz.
Locchulo (de); LF 290; < od. Lóculi.
Lockeri (de); CSMB 15; < Lockeri, od. Locéri.
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71 L’identificazione col vill. di Lene è stata proposta da PITTAU, Dizionario dei Cognomi di Sar-
degna, cit., p. 127; la forma odierna può rappresentare anche una var. aferetica del persona-
le femm. Elène ‘Elena’ insorta in fonia sintattica (de Elène > d’Elène > de Lene).

72 Villaggio da tenere distinto rispetto al top. Lela di Nughedu S. Nicolò (cfr. IGM f. 481, sez.
4 “Riu de Lela”; ex-f. 194 IV SO), attestato in CSMS 2s, 5: “sa via de Lela”, tradotto in ca-
stigliano alla scheda 8 col sintagma “camino de Lela”; Paolo Maninchedda (CSMS, p. XXIII)
lo ritiene «un altro passo oscuro» e un «luogo corrotto a cui non si sa porre rimedio». In ve-
ro, che si tratti con ogni probabilità dello stesso top. nughedese appare confermato dal con-
testo geografico della scheda in questione, il quale è riferito chiaramente all’od. territorio di
Nughedu S. Nicolò (cfr. CSMS, ediz. Tetti, p. 282). Non andrebbe escluso, perciò, che
l’occorrenza de Llela di CSMS 221 sia da riferire a un vill. della curatoria nughedese, corri-
spondente all’od. top. Lela, diverso dal vill. figulinese di Lella. 

73 Probabilmente la grafia de Liyane (LCG 68) rappresenta una var. grafica del toponimo.
74 Villaggio forse da confrontare con Lachesos, un tempo situato nei pressi di Mores, attestato

anche con la var. Liquesor, oppure col top. Arculique attestato in CSMS 220.



Locu, Logu (de); CV 10; CSPS 30, 89; CSMS 9-11, 152, 189, 289, 290, 291 (los de Locu);
CSNT 40, 92, 93, 243, 247, 285, 286, 315; CDS 1388 831, 833, 834, 835, 836, 842,
843, 856 (de Loghu); RSPS 179, 182, 184, 186, 191, 205, 239, 310, 312, 355; < 1. logu
‘luogo, regno, stato giudicale’; 2. Locu, vill. della curat. della Nurra (Logudoro); 3. Cam-
pu de Logu, vill. della dioc. di Sorra (Logudoro); cogn. Delogu.

Logudore (de); CSMB 146; < Logudore, uno dei quattro regni giudicali; np. ant. Logodorio.
Loohe (de); ACA C, CRD Alf. III, cassa 27, c. 3199; < Loohe, prob. lo stesso che Ilòe (v.) o
Locòe (v. Lucui).

Lorsia (de); CDS 1388 836; < Lórzia, vill. della curat. di Anela (Bono, loc. Lórtzia).
Lozzorai (de); CV 6; < od. Lotzorài.
Lucui (de); CDS 1388 841; < Locòe, vill. della curat. di Galtelli (Gallura).
Luketas (de); CSMB 90, 91; < Luketas, vill. non localizz.
Luque; RDS 433; < Luche, vill. della curat. di Galtelli (Gallura); cogn. Lucche, Lucchesu.75
Luru (de); RR 1316 71; < Luru, vill. non localizz.76
Maçullas; CDS 1388 855; < Masullas.
Magar (de);77 CSPS 92, 154, 272; CSMS 225, 234; CSNT 172, 173; RR 1323 404, 405;

CDS 1410 (de Mara); < 1. Mara (Sassari); 2. Mara Arbarèi = Villamar; 3. Mara, od. Ma-
racalagonis; cogn. Mara, Maresu.

Mainas (de); RR 1323 409, 413; CDS 1388 841; < Mainas, vill. non localizz.; cogn.
Maìnas.

Malai (de); CSPS 62; < Malài, vill. non localizz.
Mamusi, Mamussy; CSPS 180; < 1. Mamusi, vill. della curat. di Colostrai (Càlari); 2. Ma-
musi, loc. della curat. di Ogianu (Buddusò) attestato in CSPS 256, 356 (Castru de
Mamusi); cogn. Mamusi, Mamusa.

Mandas (de); CV; RR 1323 370, 372; CDS 1388 833, 843, 855; < Mandas; cogn. Man-
das, Mandis, Mandaresu.

Marghine;CSPS 117, 178, 295; < Màrghine, reg. della Sardegna centrale; cogn. Marghinesu.
Margiani (de); CDS 1388 845, 855; < Margiani, appendice di Simaxis (Simagis de Mar-
giani) distinta da Simagis de Santu Juliano e Simagis Josso.

Margini (de); CV; < Màrgini, vill. della curat. di Montis (Arborea); cogn. Margini, Mar-
ginesu.

Marica (de); CDS 1388 841; < Marica, vill. non localizz. (cfr. Las Plassas, Nuraghe Màriga).
Marmeda; CDS 1388 841, 842; < Marmidda = Marmilla, curat. dell’Arborea.
Maroniu, Maruniu, Marongiu (de); CS I/64 (de Maruniu), I/72, I/161; CSMS 12, 16, 20,

151, 228, 233, 249, 309, 318, 320; CDSC 16; CSPS 37, 50, 80, 81, 156, 158, 161,
164, 165, 173, 177, 190, 191, 196, 202, 258, 262, 266, 268, 303, 312, 313, 315,
322, 335, 350, 359; < Maróniu, vill. med. nei pressi di Olbia;78 cogn. Marongiu.
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75 Lucchesu rappresenta anche un etnico di Lucca, città toscana.
76 Potrebbe trattarsi del cognome di origine iberica Luro originario del Paese Basco.
77 Con questa forma vanno prob. anche le grafie Macara, Macala (CSNT 143, 150, 194, 222).
78 Cfr. DIONIGI PANEDDA, I nomi geografici dell’agro olbiese, Sassari, Carlo Delfino Editore

1991, p. 336; PITTAU, Dizionario dei Cognomi di Sardegna, cit., p. 188 propone di localiz-
zarlo presso Monte Maronzu (Illorai), ma anche altre località recanti la stessa denominazio-
ne (Bonarcado, Bonorva, Bulzi, Donori, Macomer, S. Vito, Sassari, Serrenti, Villasimius,
ecc.) sembrano mutuare il top. da questo cognome più che indicarne l’origine.



Marrocu (de); CDS 1388 833, 840 (Molochu), 842, 853 (de Marochu, Morrochu); RR 1323
401, 420; RDS 105 (de Moronco); LF 261 (Marrochi); CSPS 45, 62, 81, 90, 264, 322,
347, 354 (de Morocho, Morrocu); < 1. (Cuccu) Marroccu, vill. della curat. di Sulcis (Càla-
ri); 2. Morrocu, vill. della curat. del Cixerri (Càlari); cogn. Marroc(c)u, Morróc(c)u,
Murróccu.

Martis (de); CSPS 25, 111, 203, 206, 285, 288, 310, 323, 325, 342, 353, 419; CSLB 7,
7v, 9, 9v; CSMS 9, 10, 19, 92, 138, 150, 151, 171, 175, 289, 290, 294; CSNT 36,
59, 46, 60, 115, 162, 165, 194, 201-3, 225, 238, 247, 258, 298-300, 305, 326, 328,
331, 332; CSMB 3, 14, 24, 25, 27, 33, 92, 110, 125, 133, 162, 167, 168, 171, 172,
178-80, 209; CA 3, 4 (de Martes); CSG, 10; BCSM 83; CS I/130 (Demartis); CdS 41,
54; RDS 46, 144, 1758; LF 277, 287; CDS 1388 831-34, 836-39, 841, 843, 845,
846, 853, 854, 856; RSPS 150, 217, 221, 250, 341; < Martis; cogn. Demartis.

Masia (de); CDS 1388 840, 842 (de Masia); < (Villa) Masia, vill. della curat. del Cixerri
(Càlari);79 cogn. Masia.

Masitano (de); LCG 6v; < 1. Masitano, vill. non localizz. (cfr. Barumini, Arrìu Masidanu);
2. etn. di Su Masu = Elmas; 3. etn. di (Villa) Masia, vill. della curat. di Sigerro.

Matrona (de); CSMS 160, 314; < Matrona, od. Lunamatrona.80
Maus (de); RR 1323 365; < Maus, vill. non localizz.; forse trascr. errata di d’Emmaus, ant.

città palestinese (cfr. Girusale, De Ierusalem).
Mazis (de); CV 8; CSMB 167; < Macis o Mazis, vill. non localizz.; cogn. Macis.
Mela (de), Melas (de); CSNT 27, 96, 133, 149, 153; RR 1316 89; RR 1323 428; LF 262,

291, 296, 298; CDS 1388 833, 837, 843, 845;81 < 1. Mela (de Taras), vill. della curat.
di Taras (Gallura); 2. Mela (d’Assuni), vill. della curat. di Montania (Gallura); 3. Mela,
loc. Campu de Mela (Cargeghe, Muros); 4. Mela, nome di due vill. corsi (v. Repertorio
nº 2); cogn. Mela, Melas, Demelas.

Meyana (de); CSMS 19, 294; RR 1316 71, 72; < Meyana od. Meàna (Sardo).
Migil (de); CSNT 29, 48; CDSS 328 (di Milii); < ant. Migil od. Milis; cogn. Milesu. 
Milia (de); CSNT 281; CSMB 52-54, 119, 141, 161; RDS 363; CDS 1388 830, 832,

833, 834, 835, 840; RSPS 330; P 1421 (de Mylia); < 1. Milìa, vill. della curat. di Ane-
la (Illorai, loc. Molìa); 2. cogn. cat. Melia; cogn. Milìa, Melìa, Demelìa.

Minerba (de); CDS 1388 834; < Minerva, vill. della curat. di Nùrcara (Villanova Mont.,
loc. Monte Minerva). 

Mira, Miray (de); CSMS 191; RR 1323 401; < Mirày, vill. non localizz.
Moco(n) (de); CSPS 372, 379; < Mocon, vill. non localizz.
Mocor (de), Mogor, Mogoro (de), Moor; CSPS 145, 416, 417; CSMB 2, 208; RR 1323

354, 355, 396; CDS 1388 835, 840, 845; < 1. Mògoro (Oristano); 2. Mògoro, vill. del-
la curat. di Dolia o di Decimo (Càlari); 3. Mògoro, vill. della curat. di Caputabbas (Lo-
gudoro).
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79 Cogn. da non confondere col matronimico Masia attestato nel condaghe di S. Pietro di Silki
e che prob. è alla base dell’od. Masia diffuso nel Sassarese; dal top. campidanese, formato dal
cat. masìa ‘maso, fattoria’, discende forse l’od. cogn. Maxìa, Mascìa (pron. /ma'ʒia/).

80 Oltre che di origine toponomastica, questa forma può costituire un matronimico formato
dal personale Matrona.

81 Un’attestazione del cogn. de Mela si trova in un’epigrafe della chiesa di S. Giovanni di Vid-
dalba (cfr. RENATA SERRA, La Sardegna, Milano, Jaca Book [“Italia Romanica”] 1989).



Monistere (de); RR 1316 20, 30 (de Munistira), 31v (de Muristero); < od. Muristèni =
Monastir.

Montanea (de); CdS 83, 85; < 1. Montanea, curat. gallurese; 2. Montangia, var. di Montis,
curat. dell’Arborea; cogn. Muntangesu.

Monte agutu (de); CSMB 14; < Monte Agudu, borgo e incontrada del Logudoro sovrappo-
stasi alle curat. di Ogianu e Lerron (Berchidda, castello di Monteacuto) in età post-
giudicale; cogn. Monteacuto.

Monte, Monti, Montis (de); CS I/63; CV 9; CSPS 27, 164, 166, 167, 205, 237, 277, 368, 373;
RSPS 407 (de Montes); CSMS 46, 64, 87, 102, 123, 136 (de Monte); 91, 164 (de Monti);
CSNT 1, 142, 148, 149, 168, 172, 174, 177, 186, 187, 199, 200, 208, 209, 228, 242,
236, 257, 270; CDS 1388 830-32, 834, 835, 836, 838, 839, 842-44, 850 (de Montes);
841 (de Montisi);82 RSPS 346; < 1. Monte = od. Monti; 2. Monte, Montis vill. e curat. d’Ar-
borea; 3. (Serdis de) Monte, vill. della curat. di Marmilla (Arborea); 4. Montes (reg. di Osilo);
5. Monte, vill. corso (v. Repertorio nº 2, s.v. Monte); 6. Monti, reg. corsa (v. Repertorio nº 2, s.v.
Monte); cogn. Monti(s), Demontis, Demonte, Emonte, Montino, Montesu, Muntesu.

Montesu; CSNT 102 (Montesa); LCG 17v (Munteio); < etn. di Monte (v.). 
Montigha; CDS 1388 844; < Montiga, vill. non localizz.
Moore (de); CSMB 144; < Moores = od. Mores; cogn. Moresu.
Mularia (de), Molargia (de); CSPS 38, 427, 428; CSNT 78, 87, 94, 112, 125, 209; LF

261, 265; RR 1316 64; CDS 1388 832, 837,83 838, 839, 845; CDS 1410; < Mular-
gia; cogn. Mulargia.

Muntigi (de); CV 3; < Muntigi, vill. non localizz.; cogn. Montigi, Montisci Montixi.
Mura (de); CSPS 319, 320, 354; CDS 1410; < Mura, vill. non localizz., forse Muravera;84

cogn. Mura.
Muravegla (de); CSMB 158; < od. Muravera.
Murchi (de); CDSC; CDS 1388; prob. trascr. o lezione errata di Nurchi (v.).
Murena (de); CSPS 227, 376; < Murena, vill. non localizz.
Murra (de); CDS 1388 834; < Murra, prob. var. di Nurra o di Murrai (v. Urray).
Murta, Murtas (de); CSPS 415, 439; CSMS 18 (Murta); 157 (de Murta); 173 (de Mur-
tas); CSNT 160, 273; CSMB 194; RR 1316 47, 49, 60, 82; RR 1323 357-59 (De-
murta, Dimurta); Inv. 1339; RDS 197 (de Murta); RSPS 86 (de Murtas); CDS 1388
831, 840, 841, 843, 846, 855, 856; < 1. Murta, vill. della curat. di Gippi (Càlari);85 2.
Murtas, loc. della curat. di Caputabbas (Pozzomaggiore, Pianu de Murtas); 3. Murtas,
vill. della curat. di Campidanu de Milis (Arborea); cogn. Murtas, Demurtas.
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82 La grafia de Montisi può rappresentare una var. con -i epitetica o il cogn. Montisi, Muntigi
(v.) poi evolutosi nell’od. Montixi.

83 La fonte documenta due occorrenze di cui la prima, relativa al vill. di Speluncas, riporta la
forma “de Mulargiu”; ma si tratta di una svista dello scriba perché dello stesso vill. di Spe-
luncas è originario l’od. cogn. Mulargia attestato nei vicini centri di Sedini e Bulzi, nonché
la var. grafica Muraglia vigente a Perfugas.

84 Cfr. LCG 63: “vila de Morvedre” = Muravegra (od. Muravera); il top. è fomato da due ele-
menti (mura ‘mura’ e vegla ‘vecchie’) che possono rimandare ad antiche rovine oppure presup-
porre l’esistenza di un altro vill., denominato Mura Nova, di cui non è rimasta testimonianza.

85 La forma de Murta in alcune fonti del sec. XIII è attestata come cognome di origine ligure
formato dal top. Murta relativo a un sobb. di Genova.



Muru (de); CDS I/340-41 (CS I/130); BCSM 82 (Demuru); CSPS 367, 421; CSMS 320;
CSNT 50, 74, 108, 196, 210, 234; CSMB 8, 14, 24, 33, 45, 52, 67, 81, 82, 167, 169,
173, 200, 202, 204, 205, 214; LF 256, 262, 266, 267, 291; RR 1323 350; RDS 197;
CDS 1388 833, 834, 835, 837, 839, 840, 842 (de Muro), 845; CDS 1410 (de Muro);
RSPS 37, 50, 86, 156, 158, 161, 173, 177, 188, 190, 202, 203, 300, 312, 328, 331,
341, 342, 350; < 1. Muru, vill. della curat. di Galtellì (Gallura); 2. Muru, vill. corso (v.
Repertorio nº 2, s.v. Muru); cogn. Muru, De Muru, Demuru, Demuro, Muresu.86

Musej (de); RR 1323 347; < Muséi.
Musitanu (de); CSNT 179, 330; CSMS 169 (Musitana); < Musidanu, vill. della curat. di

Caputabbas (Padria, loc. Musidanu).
Muskianu, Muschianu, Musquianu (de); CSPS 184, 321; CSMS 4s, 144, 168, 175, 185,

191, 244; 154 (de Mysqueanu); RSPS 60, 142; CDS 1388 835, 836,87 840;88 < Mu-
skianu, vill. della curat. di Figulinas (Codrongianus, loc. Muscianu).

Musuti (de); RR 1323 374, 388 (Musuti), 410, 413; CDS 1388 (de Mussuti); < Mus(s)uti,
vill. non localizz.

Muthui (de); RR 1316 85; < Muthùi, vill. non localizz.
Narcay (de); CDS 1388; < od. Narcao.
Nog(u)erio (de); RDS 1, 63, 768; < Nog(u)erio, vill. non localizz.
Noria (de); LF 255; < Noria, vill. non localizz.89 (cfr. Meana S., loc. Nòlza).
Nosorgio (de); CDS 1410; prob. lezione errata di nassargiu ‘peschiera’ o Losorgio = Santulussurgiu.
Novaia, Novalia (de), Novaglia; CSPS 211, 276, 437; CSMB 89 (Novagla); CSMS 7 (los
de Novaya); RDS 328, 888, 2018 (de Nohalla); < Novaia, vill. della curat. di Figulinas
(Logudoro); Codrongianus, loc. Noàza.

Nualbis (de); RR 1316 50v; < Nualbis, vill. non localizz.
Nuches (de), Nughis (de); Inv. 1339; CSPS 179; CDS 1388 835, 841; < od. Nuchis o Nu-
ghes (fraz. di Tempio);90 cogn. Nughes, Denughes.

Nucule (sos de); CG 1; < Nucule, vill. gallurese della curat. di Posada.91
Nugolesa; CSNT 176; < 1. Nugola, loc. tra Ploaghe e Chiaramonti (cfr. Saltu de Nugola,

sec. XVI); 2. etn. di Nugor o di Nùgula.92
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86 Il cogn. Muresu, pur potendo essere formato dal top. Muru, non essendo documentato nel-
le fonti med. può più prob. avere alla base il top. Muros. Un indizio pare provenire dal fatto
che Murésu è specifico di Sassari e di alcuni villaggi che gravitano intorno a questa città.

87 Il Tola nel CDS riporta la grafia “Muchianu” ma l’esame diretto della fonte, eseguito da
Alessandro Soddu (comunicazione personale), attesta che si tratta di “Muschianu”.

88 Il documento edito dal Tola nel CDS reca “de Musthiani” che è lezione errata di “de Muschiani”.
89 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 58 presenta anche la forma de Norio che prob. rap-

presenta un patronimico formato dal np. Onorio (cfr. np. Nofre per Onofrio).
90 Presumibilmente le attestazioni provenienti da fonti del nord Sardegna sono da riferire a

Nughes (od. Nuchis) che fino al sec. XVII è documentato con la grafia Nugues; quelle relati-
ve a fonti della Sardegna meridionale prob. sono da riferire all’od. Nuxis, anch’essa attestata
con la grafia Nughes.

91 Non si sa se la pronuncia corrispondesse a Nùcule o Nucùle; per la localizzazione cfr. DIONI-
GI PANEDDA, Il Giudicato di Gallura. Curatorie e centri abitati, Sassari, Dessì 1978, p. 422. 

92 È difficile stabilire se la base di questa forma siano i toponimi Nugòla o Nùgula, di cui la
forma Nugolesa rappresenterebbe un etnico, oppure Nugor, di cui essa può rappresentare
una var. lambdacizzata rispetto alla forma Nugoresa.



Nugor (de); CSPS 348; CSMS 287; LF 262 (de Nuoro), 275 (de Nuor); < 1. od. Nùgoro =
Nùoro; 2. Nùoro, vill. della curat. di Caputabbas.93

Nugula, Nula, Nulla, Luna (de);94 CSPS 83, 85, 95, 125; CSLB 6v; RDS 924 (de Nula);
LF 255 (de Nuula); CDS 1388 839 (de Nula); RSPS 2, 5, 8, 60, 63, 93, 99, 101, 105,
107, 110, 111, 118, 119, 129, 139, 140, 141, 145, 150, 158, 173, 188, 209, 218,
219, 222, 225, 234, 237, 242, 358 (de Nulla); < Nùgula, vill. della curat. di Oppia
(Mores, loc. Santu Paulu de Nula); cogn. Nudda, Denudda, Lunesu.

Nuketu (de); CSPS 411, 438; < od. Nughédu (S. Nicolò).
Nule (de); CSLB 10v; CSMS 129; CSNT 193; < Nule; cogn. Denule, Lunesu.95
Nuracati (de); CSPS 316; < 1. Nuracati, vill. della curat. di Romangia (Porto Torres, loc.
Nuragadu); 2. Nuracati, vill. della curat. di Sulcis (Càlari); 3. Noracatu, vill. della curat.
di Dolia (Càlari).

Nuraci Nigellu (de);96 CA 2; < od. Nuraxi Nieddu.
Nurai (de); CDS 1388 834; < Nurai, top. sostituito dall’od. Armungia (cfr. RDS 1517

“ecclesie de Noray alias Dermonha”; 2194 “ecclesia de Noray alias Armona”).97
Nurake (de); CSPS 62, 106; CSMB 208; RDS 2545 (de Nuraqui), 348, 912, 975 (de Nura-
cho); CDS 1388 831 e 844 (de Nuraghe); < 1. Nurachi (Oristano);98 2. Nurachi, vill. del-
la curat. di Galila o Gerrei (Càlari); 3. Nurachi, vill. della curat. di Nuraminis (Càlari).

Nuramine (de); RR 1323 410, 413; < od. Nuraminis.
Nuras (de); CDS 1388 855; < Nuras o Nures (ACA 1358), vill. non localizz.
Nurdole (de); CSPS 43, 194, 195, 269, 270, 324; CSMS 17, 33, 35, 52, 71, 112, 114,

127, 141, 153, 154, 161, 177, 178, 190, 250, 261, 263; < Nurdòle, vill. della curat. di
Nugor (Nùoro, loc. Nurdòle) o di Dore (Orani, loc. Nurdòle).
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93 Cfr. DERIU, L’insediamento umano medioevale..., cit., Cartografia, tav. 4: Nuoro o Tacariu,
nei pressi di Cossoine.

94 Le schede del CSPS stabiliscono l’equazione delle forme Nula, Nulla e Luna che sono sempre ri-
ferite ai medesimi personaggi e si devono a un normale fenomeno di metatesi; esse rappresentano
regolari sviluppi di Nugula per il dileguo della velare sonora intervocalica (Nùgula > Nùul<l>a >
Nul<l>a). La var. De Luna, successivamente, sembra essere stata spagnolizzata sul modello del co-
gn. iberico Delunas. La proposta di WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., pp. 20, 23 (Nu<g>ula
> = Nule) non tiene conto che il cogn. de Nule è attestato contestualmente nella medesima fonte
insieme a de Nugula; tale circostanza dimostra che si tratta di due cognomi diversi. 

95 La forma Lunesu rappresenta prob. una var. metatetica dell’etn. nulesu. Che la base sia costi-
tuita dal top. Nule è indiziato anche dal fatto che l’epicentro del cognome è Orotelli, vill. si-
tuato a poca distanza da Nule. WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 11 indugia tra
un’origine dal top. dell’ant. città di Luni (Toscana settentrionale) e quello sardo Lunamatro-
na (così anche PITTAU, Dizionario dei Cognomi di Sardegna, cit., p. 151) che però nel 1102
è attestato con la forma Nura Matrona, da cui si può desumere che l’elemento Luna rappre-
senti una metatesi dissimilata di Nura (cfr. CS I/100, n. 12). 

96 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 21 associa questa forma a de Nurake che, vicever-
sa, deve ritenersi un cognome diverso rispetto alla forma de Nuraci Nigellu per il fatto che
non reca l’elemento Nigellu.

97 Probabilmente in origine il top. Nurài denominava un vill. separato ovvero una parrocchia
distinta da quella di Armungia; l’originario abitato è localizzabile presso il nuraghe che ri-
sulta inglobato nell’odierno tessuto urbano di Armungia.

98 Le occorrenze di RDS sono riferite alla Nurachi arborense.



Nureki, Nurequi (de); CSPS 14-16, 25, 27, 31, 33, 45, 173, 188, 246, 255, 262, 263,
338, 358, 360, 361, 401, 437; CSMS 4, 19, 294; CSNT 8; < od. Nureci.

Nurghillo (de); CSMB 133; < od. Norghiddo = Norbello.
Nuri (de), Nurri (de); CSNT 67; CSMB 25; CDSC 200; RDS 349; RR 1316 36, 38, 71v,

80 (de Nurri); CDS 1388 836; < od. Nurri.99
Nurighe (de); RDS 256; CDS 1388 839; CDS 1410; < Nùrighe, vill. della curat. del Mei-

logu (Cheremule, loc. Nùrighe).
Nurki, Nurci, Nurqui, Nurchi (de); CSPS 46, 206, 255, 341, 342; CSNT 9, 40, 60, 67,

68, 90, 103, 112, 126, 142, 147, 153, 154, 157, 158, 166, 168-70, 172-76, 178, 180,
187, 192, 198, 200, 205, 208, 209, 223, 228, 240, 242, 249, 250, 281, 286, 292,
293, 295, 329; CSMB 2, 208; LF 272, 276, 277, 283; RSPS 30; CDS 1388 833, 834,
836 (de Murchi),100 838, 839, 853; < Nurchi, vill. della curat. della Nurra (Logudoro);
cogn. Nurchis, Denurchis.

Nurozo (de); CSMB 30; < Nurozo, vill. della curat. del Barigadu (Arborea); cfr. Sorradile:
Santu Nigola de Nurozo.

Nurra (de); CSPS 32, 38, 42, 417; CSMS 8, 13, 313; CSNT 58, 195; ACA 1331, 62; LF
276 (de Nura); CDS 1388 834, 835, 836; < Nurra, curat. logudorese; cogn. Nurra,
Denurra, Dinurra. 

Nurresu; CSPS 15-17; < etn. di Nurra (v.).
Nusas (de), Nussas; CSPS 24; CDS 1388 838; < Nussas, vill. non localizz., forse Nuse (v.).
Nuse (de); CDSC 163; Nuse, vill. o corte della curat. d’Anglona (Sedini, S. Pancrazio di
Nusi).

Nussu (de); CSPS 3; < Nussu, vill. della curat. di Romangia.
Occhaio (de); LF 276; < Occhaio, vill. non localizz.
Ociessa (de); CDSS 461; RR 1323 43 (de Oxesa); < Ociessa, vill. non localizz.; cogn. Gessa.
Ockeri (d’); CSPS 66, 99, 101, 104, 205; < Okeri, vill. non localizz.101
Octavo (de); CSNT 273; < od. Ottava, fraz. di Sassari.
Offilo (d’); LF 270; < Offilò, vill. della curat. di Fundi de Monte (Loiri-Porto S. Paolo, loc.

Vaccileddi d’Ovilò).
Oia (d’); CSPS 211, 219 (d’Oia); RR 1316 52, 54, 56; RR 1323 367, 374, 378, 380, 408
(de Oglia); CDS 1388 833, 841, 842, 855 (de Ogla);102 < 1. Oia, vill. della curat. della
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99 La grafia Nuri, qualora la pronuncia del top. presentasse -r- scempia, può essere riferita, an-
ziché a Nurri, al top. Pittinuri (= pittu de Nuri ‘punta di Nuri’), loc. del comune di Cuglie-
ri (S. Caterina di Pittinuri) attestata con la grafia Pitinuris.

100 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., interpreta questo cognome in modo autonomo; ma
che si tratti di una var. di Nurchi si desume dal Codice diplomatico sardo-cassinese che docu-
menta la medesima forma in relazione all’abbazia di S. Pietro di Nurki.

101 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 16 lo identifica con Ozierima il raffronto, già pro-
blematico sotto il profilo fonetico, è contraddetto dalla grafia Othigeri (v.) documentata nel
CSMS. È possibile che la grafia Ockeri rappresenti una var. deglutinata di Lockeri oppure
una var. del top. Ùccari (ant. vill. già situato nei pressi di Olmedo) che come tale non è at-
testato nella medesima fonte.

102 La forma de Ogla potrebbe rappresentare una var. aferetica di Vogl(i)a (> od. Boza) che è un
ipocoristico del personale Buonavoglia. La pretesa var. Bonavolia del coronimo Oia è da ri-
tenere frutto di una svista.



Nurra (CSMB 165: Oia de Fustes);103 2. od. Dolia(nova); cogn. Olla. 
Oianu (d’); CSPS 326, 330, 335; CSMS 255, 308, 313 (de Ogianu/Ugiano); 8, 288 (los de
Ogiano); CSNT 50, 306; CDS 1388 831, 837, 842, 853; < Oianu, Ogianu, curat. lo-
gudorese; cogn. Og(g)ianu, Oggiana, Uzzanu.

Oiastra (d’); CSNT 62; < 1. Oiastra ora Ogliastra, curat. di Càlari; 2. od. Ollastra, vill. del-
la curat. di Usellus; 3. od. Ollastra Simaxis.

Oiun (d’); CSPS 27, 33, 48; < 1. Oiun, vill. nei pressi di Boele (curat. arborense di Bari-
gadu); 2. Oiun (Pozzomaggiore, loc. Badu d’Oggiu); 3. lezione o trascr. errata di Óinu,
vill. della curat. di Caputabbas.

Olgadon (d’); CSPS 341; < Olgadon, vill. non localizz.
Olgan (d’); CSPS 109; < 1. Olgan, vill. non localizz.; 2. grafia abbrev. di Olgadon (v.).
Olian (de); CDS 1388 842; < od. Olìana = Oliena; cogn. Oliànas, Liànas.
Olibas, Olivas (d’), Livas (de); CSPS 123, 179, 226; CSMS 292 (de Livas); CSNT 189,

219; < Olivas, vill. non localizz.;104 cogn. Olìvas, Olìbas, Olìas.
Oliuula, Oligula (d’); CSPS 83, 121, 146, 147, 150, 169, 277, 278, 280, 341, 360;

< Oliula, vill. non localizz.
Olmos (d’); CG, 24; v. Ulumos.
Onano (de); CDS 1410; < od. Onanì.
Onida, Honida, Hunida, Unida; RSPS 18, 23, 35, 39, 40, 80, 81, 90, 99, 101, 107, 131,

138, 211, 225, 279, 358, 359, 362; < Onidi, loc. nei pressi di S. Gavino Monreale
(Trattato di Pace del 1206, 23-24: Giba de Onidi); CS 35; cogn. Onida, Unida.

Onori (de); CV; < Donòri per errata divisione sintattica.
Oppia (d’); CSPS 402 (d’Oppia); CSNT 211; RDS 338, 897 (de Opia); < Óppia, curat. logu-

dorese; cogn. Óppia.
Orane, Orani (de); CSPS 98, 205; CSMS 232 (Dorane); CSNT 290; RR 1323 392; RDS

1311, 2009, 2479 (Turani = d’Urani); CDS 1388 830, 845; LCG 72 (de Onare;
d.Oran); < od. Orani; cogn. Orani.

Orano (de); CDS 58, 59; CDSC 136; < 1. var. di Orane (v.); 2. Orano o Uranno, vill. del-
la curat. di Balaniana (Gallura).105

Orbei, Oruei (d’); CSPS 42, 44; < Orvéi, castello e borgo della curat. di Nughedu (Ozieri-
Tula, loc. S. Leonardo).

Orbeti (d’); CSNT 33, 56; CDS 1388 836 (d’Orvidi); < Orbeti, Orvidi, vill. non localizz.
Ore (de), Dore; CDS 1388 830, 831, 834, 835, 839, 845, 854; CDS 1410; < Ore o Dore,

curat. del regno di Logudoro; cogn. Dore.
Orgeliso (de); RDS 704; prob. trascr. errata di Orgosolo.
Orgolesu; CS I/63; CDS 1388 846; < od. Orgòsolo; cogn. Orgolesu.
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103 Probabilmente la forma attestata nelle fonti della Sardegna settentrionale (de Oia) è da rife-
rire al vill. già situato nella Nurra mentre quelle documentate nelle fonti meridionali (de
Ogla, Oglia) sono da riferire al coronimo Olla, da cui è insorto il top. od. Dolianova. L’atte-
stazione del CSMB (Oia de Fustes) presuppone l’esistenza di un vill. omonimo oppure di
un insediamento policentrico come, per es., Codrongianus (Cotronianu Susu e Cotronianu
Josso) o Simaxis (Simagis de Margiani, Simagis de Santu Juliano e Simagis Josso).

104 La sede dell’insediamento di Olivas parrebbe da individuare tra il Marghine e il Goceano,
regioni nelle quali il cogn. Olivas ha i rispettivi epicentri tra Bolotana e Bono.

105 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 14 interpreta questa forma come una var. di Orani.



Orikesu; CSMB 148, 149; < Ore, base del top. Dore (= d’Ore) e del coronimo Locu d’Ore
= Logudoro; cogn. Dore.

Orise, Orisey (de); LF 284; LCG 3v, 5, 6, 10, 10v, 12, 12v, 13, 15, 20, 22v, 39v, 41, 42, 49v
(de Urise), 59, 67, 72 (d.Oriose); ASP C, 85, f. 33 (Homines de ville Uriçe); < od. Orosei.

Oriu (de); RDS 368; < Oriu, vill. non localizz.; cogn. Orgiana.
Orkeso; CCG 8; < Orki, vill. non localizz. (cfr. Sorgono, Tanca Orchisa; Anela, loc. Pranu
Orchi).

Orrea (de); RR 1316 42, 45; < 1. Orrea, nome di due vill. della curat. d’Anglona (Nulvi,
loc. Orria Manna; Chiaramonti, loc. Orria Pitzinna); 2. Orrea, vill. della curat. del
Sàrrabus (Càlari).

Orrea Manna (de); CdS 30, 31; < Orria Manna, vill. della curat. d’Anglona.
Orrolo (de); CSMB 157; < od. Orroli.
Orruinas (d’); CSMB 63, 67, 74, 92, 135, 162, 178, 179; < 1. Orruinas o Ruinas, vill. del-

la curat. di Ghilsiber (Arborea); 2. Orruinas, vill. della curat. di Civita (Càlari).
Ortelli (de); CSMB 177; < Ortelli = od. Orotelli; cogn. Orotelli.
Ortu, Orto (d’); CSPS 40, 94, 124; CSNT 233; RR 1316 35, 62, 66; RR 1323 14 (Dorto
= d’Orto); CDS 1388 832, 833, 834, 840, 841, 854, 855 (Dortu = d’Ortu); CDS 1410
(de Orto); < 1. Ortu, loc. della curat. di Valles (Logudoro); 2. Ortu, vill. della curat. di
Nora (Càlari); 3. Ortu de Cidru, vill. della curat. di Decimo (Càlari); 4. Ortu Muratu,
vill. della curat. di Gunale (Gallura); 5. Ortu, vill. corso (v. Repertorio nº 2, s.v. Ortu);
cogn. Ortu.

Orzzokesus, Ozrochesus (d’); CV XII, XIV; CS I/89 (Ozzorkesus); < od. Ortacesus.
Osie (de); LCG 16v;106 < Osié, var. cat. di Ozieri (v. Othigeri).
Osille, Osilla (de); CSNT 137, 138, 140; LF 372 (Usille); CDS 1388 834, 856; < od.
Osidda; cogn. Uscidda.

Osilo (d’); CDS 1388 834; < od. Osilo.
Osinu; CDS 1388 834; < od. Osìni.
Oskeri (d’); Osceri (d’); Oscheri (d’); Osqueri (de); CSPS 258, 316; CSMS 150, 151;

CSNT 73, 130, 133, 134, 247, 254, 289, 322, 323; CSMB 27; CDS 1388 836; < od.
Óschiri; cogn. Oschiresu.

Osta (de); CSPS 116; < Osta, vill. non localizz. (cfr. Chiaramonti, loc. Badu de Osta).
Ostule (de); CSMS 8, 288 (los de Ostule); < Ostule, vill. nei pressi di Nughedu S. Nicolò

(loc. Ostùle; Santi Cosma e Damiano; V. Tetti).
Otau (de); CSG, 7; < od. Ottava (Sassari).
Othigeri (de); CSMS 4s; 168 (Otigeri, Otieri); < Othigeri = od. Otieri, Ozieri; cogn. Ottié-
ri, Ottieresu. 

Padulesa, Paulesa (np.); CS I/35; CSMS 230; CSNT 191; CSMB 116, 121; < Padule, Pa-
dules (v. Paludes).

Palmas (de); Parmas (de);107 CSPS 402; CSMS 57, 69, 302; CSNT 138, 139, 154; RSPS
180 (de Parmas); LF; RR; CDS 1388 837, 841, 855; < 1. od. Palmas Arbarèi; 2. Pal-
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106 Il documento recita “homens de Osie”; trattandosi di una fonte catalana, prob. la pronuncia
del top. doveva corrispondere a Osié che va con la grafia catalana Osier per Ozieri.

107 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., interpreta la forma de Parmas come etnico di Parma
ma si tratta di una var. di Palmas con normale trattamento lm > rm che localmente ha pro-
dotto la forma od. de Pram(m)as.



mas, altro vill. della curat. del Campidano di Simagis (Arborea); 3. Palmas de Ponte,
vill. della curat. arborense del Campidano Maggiore in Arborea (Cabras, loc. Mari ’e
Ponti); 4. Palmas, vill. della curat. di Gippi (Càlari); 5. Palmas, vill. della curat. del
Campidano di Civita (Càlari); 6. Palmas de Sulcis, vill. della curat. del Sulcis (Càlari);
cogn. Palmas, Depalmas.

Paludes, Padule, Padules, Paule, Paulis (de); CSPS 17, 273, 340; CSMB 108, 126; CSMS
145, 166, 177; CSNT 54, 55; CDS 1388 833, 843, 844, 855 (de Pahulis); < 1. Padu-
le (Làtinu) = Paulilàtinu; 2. Paùli (Arbarèi), Oristano; 3. Paùli = Monserrato; 4. Paùli
Pirri = Pirri; 5. Paùli Gerrèi = S. Nicolò Gerrei; 6. Paùlis (Uri, abbazia di Santa Maria
de Paùlis); 7. Padulis de Nuras, vill. della curat. di Nora (Càlari);108 cogn. Baùle, Paùlis,
De Paùlis, Paulesu; np. Padulesa, Paulesa.

Pardu,109 Patro (de); CDS 1388 845; 844 (de Pardu); CSPS 330 (Pardu); < 1. Pardu, vill.
della curat. di Cixerri (Càlari); 2. Pardu, vill. della curat. di Montis (Arborea).

Pathata; Uatatas; CSPS 96; CSMS 204; < od. Pattada.
Patria (de); CSMS 66; < od. Pàdria.
Pau (de); CSMB 66, 79, 152, 167; RR 1323 370, 391, 426; Inv. 1339; RDS 586; CDS
1388 843, 844, 846; < 1. Pau, nome di due vill. della curat. di Gippi (Càlari);110 cogn.
Pau, Depau, Ebàu.

Pellio (de); CSPS 316; CSMB 140; < Pellìo, vill. della curat. di Sarule;111 cogn. Peddìo,-u,
Piddìu.

Perfugas (de); CSMS 225; CdS 5, 12 (de Perfuas); < Pérfugas.
Petresa; CG; < prob. Pedresu, castello e borgo nei pressi di Olbia (loc. Casteddu Pedresu).112
Petrosa (de); CSNT 65; < Petrosa, vill. non localizz.
Pianu; CSMS 154, 312; < Pianu, vill. della curat. di Nughedu (Logudoro);113 cogn. Pianu.
Pike (de); CSNT 323; < Pike, vill. non localizz.
Pillay (de); CDS 1388 833 (Pelai), 855; < Pillài, vill. non localizz.; cogn. Pillài.
Pira, Piras (de);114 CV 9; CSPS 15; CSMB 28, 186; RR 1323 390, 393, 403v, 408, 417
(de Pira), 349, 352, 385v, 418v (de Piras); LF 275; CDS 1388 830, 834, 838, 843-45,
854; CDS 1410; < 1. Piras, vill. del regno di Arborea; 2. Piras, vill. della curat. di Sulcis
(Càlari); 3. Pira Domestica, vill. della curat. di Nughedu (Logudoro); cogn. Pira, Piras.

Pirri (de); CS I/72; RR 1316 57v, 60, 62, 89; RR 1323 364 (de Pirre), 382, 383 (di Pirre),
384, 403-5, 417-19, 428 (Pirre), 429; CDS 461; CDS 1388 845, 855; < od. Pirri,
fraz. di Cagliari; cogn. Pirri.
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108 Il cognome Padule e var. può avere alla base anche altri toponimi Paùle,-s e Paùli,-s attestati
in altre località dell’isola. 

109 Con questo cognome sardo non va confusa la forma spagnola Pardo (cfr. CSPS 98: Pardo
Asinar) che rappresenta un nome personale.

110 I due villaggi, denominati rispettivamente Pau Jossu e Pau Susu, sorgevano nell’od. territo-
rio di Vallermosa.

111 Un rione denominato Peddìu esiste tuttora a Sarule.
112 Probabilmente in origine il top. suonava Castellu Padresu per via della sua situazione nell’ant.

pratum di Olbia, da cui deriva, per metatesi del logudorese med. pratu, l’od. top. Padru.
113 Cfr. anche Pianu nel Repertorio nº 2.
114 La rilevazione tiene conto soltanto delle forme toponomastiche (de P.)mentre trascura le al-

tre occorrenze di Pira e Piras che potrebbero avere un’origine soprannominale. 



Pithiris; CSPS 97; < Pìttiris, vill. non localizz.; cfr. loc. Badde Pìttiris (Ploaghe-Chiaramonti).
Pitto (de); CSPS 96; CSMS 7; RR 1323 391, 395; < pittu ‘punta, vetta’; (cfr. Ardara-

Chiaramonti, Monte Pittu);115 cogn. Pitzus.
Planu (de); CV (de Planu); CSPS 406; CSMS 225 (Plano); 315, 316-18, 327; CSMB

116, 121; CdS 89 (de Plano); CDS 1388 834, 835, 838, 852 (de Plano); 835 (Pranu);
< 1. Pianu, vill. della curat. di Nughedu (Logudoro); 2. Planu = (Iscala de) Pranu, od.
Escalaplano; 3. Pianu, vill. corso (v. Repertorio nº 2, s.v. Pianu); cogn. Planu, Pranu,
Pianu, Deplanu,-o.

Platha; Plaça, Plaza (de); CSPS 230; CSNT 46, 165, 246, 271, 195; CSMB 70; < platha
‘piazza, via principale’ spesso riferito a quartieri o rioni; cogn. Piatta.

Plominos (de); CSMB 145 (146); < Pluminus, altra denominazione del regno di Càlari.
Ponte, De Ponte; CSPS 205, 245, 338; CSMS 3s, 13, 227; CSNT 140, 233; LCG 22,

38v, 69; < 1. Ponte, vill. della curat. del Campidano Maggiore (Cabras, loc. Mar’e Pon-
te); 2. (S. Perdu de) Ponte, vill. della curat. del Campidano di Càlari (Quartu S. Elena:
S. Pietro di Ponte); 3. Ponte, vill. della curat. di Colostrai (Càlari); 4. Ponte, loc. della
curat. di Galtelli (Orosei, Casteddu de Ponte); cogn. Ponti, Depontis.

Porta,116 Portas (de); CSPS 313; CSMB 12, 20, 21, 22, 23, 26, 102-4, 117, 124, 126,
127, 132, 137, 152, 165-67, 173, 186, 197, 202, 203, 215, 218-20; CdS 15-15bis,
16, 68; RDS 2670; CDS 1388 841, 855, 856; < Porta ‘porta di città’, letteralmente
‘che abita vicino alla porta, nel quartiere della porta’; < Portas.

Portu (de); CSNT 230; Inv. 1339; CDS 1388 841, 843 (Portis); < 1. portu ‘porto’ riferibi-
le al porto di Cagliari (cfr. S. Maria de Portu); 2. Portu, vill. corso (v. Repertorio nº 2,
s.v. Portu); cogn. Porto.

Posada (de); LF 259, 261, 263, 272; LCG 8, 8v, 12, 22v, 38, 44, 44v, 47v; RDS 2264 (de
Posata); < od. Posada; cogn. Posadinu.

Posia, Bosia (de); CSPS 276; CSNT 82, 256; < Posìa o Bosìa, vill. non localizz.; cogn. Busìa.
Pratu (de); CSNT 169, 283; < 1. Pratu, vill. della curat. del Cixerri (Càlari); 2. Pradu, vill.

della curat. di Montis (Arborea). 
Prias; CSPS 154, 155; CSLB 3, 4; CG 2; < Prias, vill. non localizz.
Puçara (de); CDS 1388 844; < Puçara, vill. non localizz.
Puças (de); CDS 1388 855; < Puças, vill. non localizz.
Putholu; Putolu; Puzolu; Puçolu (de); CSPS 98, 102, 349, 394; CSMS 200; CSNT 98,

101; CdS 5 (de Puzolo); RR 1323 391 (Pussolo); CDSS 461 (de Pussolu); CDS 1388
833, 835, 837, 840 (de Poçolu), 853; RSPS 102 (de Puzolo); 99; < Putzolu, vill. della
curat. di Fundi de Monte (Olbia, loc. Putzólu); cogn. Puttólu, Putzólu.

Puthumaiore (de); CSPS 316, 342; CSG, 10;117 < Puttumaiore = od. Pozzomaggiore.
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115 Anche se lo sviluppo Pitzus conferma l’esistenza di una base sarda, non va escluso che qual-
che occorrenza possa essere relativa a un cognome propriamente italiano diffuso nel Nord-
Ovest con epicentro nella zona di Genova.

116 Le occorrenze di CSMB sono relative in gran parte a una famiglia che prob. trasse il cogno-
me da una residenza posta presso una delle porte med. di Oristano.

117 Il Condaghe di San Gavino riporta la grafia “Puchu Mayore” il cui primo membro rappre-
senta una lezione errata di “Puthu”. La lezione “ch” per “th”, specialmente in relazione ai to-
ponimi, costituisce una delle sviste che si riscontrano più frequentemente nelle trascrizioni
di testi in scrittura carolina redatti quasi sempre in età giudicale. Si tratta di un indizio non



Puzu (de); CSMB 83, 134, 144, 167, 177; CSMS 185 (de Puttu); RR 1323 375 (de
Puço); RDS 581, 995, 1540 (de Podio, de Pudio); RDS 581, 1024, 1493, 2126 (Pu-
teo); CDS 1388 838 (de Pucu); < Puzu, primo elemento di vill. come Puthu Maiore,
Puthu Passares, Decimo Putzu, Villa Putzu;118 cogn. Puzzu, Putzu.

Quartu (de); CDS 1388 841, 843, 844; < 1. od. Quartu (S. Elena); 2. Quartu Dònnicu =
Quartucciu; cogn. Quartu.

Quartu Iosso (de); CS I/72; < od. Quartu S. Elena.
Querquetu (de); CSMS 188, 215, 216, 218, 220, 222-24, 226-30, 233, 236-38, 240,

241, 244; < Kerketu, vill. della curat. del Meilogu (cfr. Siligo, loc. Cherchedu).
Quia (de); CDS 1388 845; CDS 1410 (de Cia);119 < Chia, fraz. di Pula.
Quirras (de); CDS 1388 854; < 1. Quirras, od. Cirras, reg. nei pressi di Oristano;120

cogn. Chirra, Ghirra.
Quirrus (de); CDS 1388 845; < 1. Quirrus, var. di Quirras; 2. kirru, ‘canto, ciglio, contra-

da’; cogn. Chirru.
Retas (de); CSMS 189; < probabilmente Erthas, vill. della curat. di Nurra (Logudoro);

Sassari, loc. Nuraghe Ertas; cogn. Erètta, Deretta.
Risola (de); LF 292; < Risola, prob. trascriz. scorretta di Eristola (v. Eristala).
Riuora (de); CSPS 307; < Rivora, od. Riòla.121
Rivu, Ribu, Riu, Rio (de); CSMS 4s, 3, 168; CSNT 15, 122, 163, 324; CSMB 69, 108,

156; CSPS 91, 142; CDS 1388 833, 835, 837, 839, 842, 853; LCG 10, 17 e 58 (de
Rius), 16, 71; RSPS 90, 142; < rivu ‘fiume, torrente’;122 cogn. Riu, Deriu, Eriu, Ariu,
Arriu(s), Erriu, Delrio.

Romanesa; CSPS 270; < Romana. 
Ruinas (de); CSMB 66; < Ruinas.
Runda (de); CSPS 330; CSMS 185; < Runda, vill. non localizz. (runda ‘parete rocciosa di

un tavolato’).
Rurunki (de); CSMB 100; < Rurunki, vill. non localizz.
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trascurabile che il relativo passo del testo pubblicato nel 1497 (e di quelli successivi stampa-
ti nel 1547 e nel 1620 che furono esemplati da esso), dovette essere trascritto da un docu-
mento formato entro il XII-XIII secolo. Ma non andrebbe escluso che la stessa lezione risal-
ga a una copia perduta, prob. trecentesca, dell’originale. In effetti, oltre al fatto che alcuni
villaggi abbandonati già nel Trecento sono descritti ancora in piena efficienza, alcuni svilup-
pi fonetici del testo giunto fino a noi (per es., -LL- > -ɖɖ-; -LJ- > -ğ-; -PL-, -CL- non palataliz-
zati; mantenimento di -d-, -f- intervocalici e di “th” vs. “t”) insieme alla conservazione di
certi arcaismi morfologici (3ª pers. sing. del perfetto in -ait, -eit, -it; 3ª pers. plur. in -arunt,
-erunt, -irunt) e lessicali (es. sorores ~ sorres; theracu ‘ragazzo’ vs. ‘servo’; setimana vs. kida) si
collocano in un arco cronologico compreso tra la quarta decade e la fine del XIV secolo. 

118 Questa forma può anche rappresentare un patronimico che riflette il personale Puzu, adat-
tamento di ital. Puccio, ipocoristico aferetico di Jacopo.

119 La grafia de Cia può rappresentare una catalanizzazione del top. S’Ia ‘la strada’, che è alla
base degli od. Siamanna e Siapiccia.

120 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 25 lo identifica col più noto coronimo Quirra.
121 L’equazione tra le due forme è proposta dalla grafia Rivola attestata nel CSMB, da cui l’od.

Riòla deriva per regolare dileguo di -v-.
122 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 34 propone la base Ribu Siccu attestata nel conda-

ghe di Trullas ma non si ha notizia di un vill. con tale denominazione.



Ruta (de); CSPS 363; CSNT 65; CDS 1388 835, 853 (de Ruda); RSPS 172 (de Ruda);
258 (de Rudas); 250 (Deruta); 177, 192 (Deruda); < Ruta, nome di vill. della curat. di
Ulumetu (Olmedo, loc. Ruda) e della curat. di Caputabbas123 (Logudoro); cogn. Ru-
da(s), Deruda(s).

Ruvu; Ruu; Ru, Arruvu; Arruu; Orrubu, Orruvu, Orruu; Orru, Horru (de); CV 1 (Orru-
bu), 8 (Orruu), 9; CS I/44 (de rRubo), 131; CA 2-4; BCC, f. Sanjust, cod. 55: de Ar-
ru124 (CS I/78); CSPS 347, 367; CSLB 1; CSMS 7; CSNT 82, 224; CSMB 1, 2, 9,
13, 18, 25, 30, 78, 86, 93, 132, 133, 136, 138, 146, 148, 154, 158, 162, 164, 173,
179, 182, 205, 208; CDSC 136, 141 (de Arrubu), 192, 200; Dipl. 1206; RR 1316 29;
RR 1323 140, 347-49, 354; CDS 1388 833 (de Orro), 838, 839, 841-46, 854, 855,
860; LCG 41v (de Ru), 74v (Doru = d’Or<r>u); CDS 1410; RSPS 17 (de Orru), 38
(de Orruu); < (Or)Ruvu, vill. non localizz.; cogn. Orrù, Arrù.

Sacer (de); LCG 40v; < Sacer, forma catalanizzata di Sàssari.
Sachari (de); CdS 15, 16, 81, 82, 82bis, 95bis; < Sachari, vill. non localizz. o forse trascr.

errata di *Sathari per Thàthari = Sassari.
Salai; CDS 70; < Salài, vill. non localizz. (cfr. Gonnosfanadiga, Riu Salài); forse var. di
Sarai (v.).

Salama (de); RR 1323 430, 431; forse lo stesso che Salamadas, vill. della curat. di Capu-
tabbas o Nùrcara.

Salanis (de); CSMB 207; < Salanis, od. Solanas.
Salluri; Sellori (de) Sant-Luri (de); CSPS 96; CDS 1388 850 (Sant-Luri); RR 1323 420
(de Sollore); CDS 1388 855; < Selluri, od. Seddóri = Sanluri.

Saluennor (de); CSPS 290, 291; < Salvènnor, vill. della curat. di Figulinas, Logudoro; (Co-
drongianus-Ploaghe, loc. Seivènnori).

Samudi,125 Samuti; CSMB 82, 154, 155; CDS 1388 842; < Samudi, vill. non localizz.
(cfr. Osilo, Badu de Samude).

Samugheo (de); CSMB 108; < Samughèo; cogn. Samughèo.
Sancta Anna (de); CDS 1388 841; < Sant’Anna, fraz. di Arborea.
Sancto Gavino (de); CDS 1388 846; < Santu Gavinu, od. Santu Ingiu = S. Gavino Mon-

reale.
Santa Cilia (de); CV 9 (de sancta Jlia); CDS 1388 847; ACA RP, NC, Reg. 780, ff. 77v,

78, 78v, 80; < Santa Gilla, capitale del regno di Càlari.
Santadi (de); RR 1323 382, 384; < Santadi.
Santesu; CSMB 21, 166, 169; < 1. etn. di Abbasanta o di Santa Giusta, Sant’Anna, Santu

Ingiu (S. Gavino Monreale); 2. var. dell’etn. s’Antesu ‘abitante di Antas’, vill. della cu-
rat. di Cixerri (Càlari).

Santu Eru (de); CSMB 14, 21, 171, 121, 219, 220; < Santu Eru = S. Vero Milis.
Sanza (de); CSPS, 300; < Sanza, vill. della curat. di Valles (Semestene, loc. Sanza).
Sarabus (de); RR 1323 424v, 425; < Sàrrabus.
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123 La proposta di localizzazione nel Caputabbas è di DERIU, L’insediamento umano medioevale...,
cit., Cartografia, tav. IV.

124 La grafia de Arru, da pronunciare Arrù, non va confusa col cogn. Àrru che può avere alla ba-
se il top. corso Arru o una var. aferetica del top. sardo med. Barru, Varru.

125 Pur vantando ben 19 occorrenze le attestazioni del cognome si concentrano su sole tre sche-
de che depongono a favore di un unico nucleo familiare.



Sarai; CDS 1388 846; < Sarài, vill. non localizz. (cfr. Ales, loc. Canna Sarài; Usellus, loc.
Campu Saràis; Silius, loc. Saràis); cogn. Sarài(s).

Sarasi (de); CV 8; < Sarasi, vill. della curat. di Siurgus (Càlari).
Sardara (de); RR 1323 382, 384; CDS 1388 838; < Sàrdara; cogn. Sàrdara.
Sardinia (np.); CSNT 228, 231; LCG 39v (Sardenya); < lat. Sardinia, nome della Sarde-

gna (per altri nomi formati da coronimi cfr. Galluro, Logodorio).
Sarrau; CDS 1388 846; < Sarràu, vill. non localizz. (cfr. Arzachena, loc. Surràu).
Sarule (de); CSPS 180; CDS 1388 856; < Sarùle.
Sassari (de); RDS 273, 2294, 2512; 2550 (de Sassaro); < Sàssari.
Sassu, Sasso, Saxu, Sasu; RSPS 15, 44, 60, 70, 73, 79, 81, 93, 99, 101, 102, 107, 127,

128, 138, 140, 141, 223, 225, 234, 297 (Sassu); 4, 28, 90, 228, 230, 277, 339 (Sasu);
138, 142, 149, 174, 258, 276 (Saxu); < Sassu, altopiano tra le curat. d’Anglona, Figu-
linas e Nughedu abitato dal medioevo.

Saucar; LCG 74v;126 ACA C, CRD Alf. III, cassa 27, c. 3199 (Saucari); < Saucar, forse
Sauccu, vill. della curat. del Marghine (Bolotana, loc. S. Maria de Sauccu).

Saue, Save (de); CSPS 370, 377, 400; CSNT 225; < Save, top. di due vill. delle curat. di
Romangia e Coros (Logudoro).

Sauitanu (de); CSPS 34, 40, 69, 70, 205; < etn. di Save (v.).
Scala, Iscala, Scalas, Scalis (de); CV 8, 9, CSNT 1, 2; CSMB 12, 26, 177; RR 1316 36,

37, 54; RDS 345 (Descalis = de Scalis), 908, 2535; CDS 1388 840, 841, 843; < 1. Sca-
las, vill. o corte della curat. di Caputabbas (Cossoine, loc. S. Maria de Iscalas); 2. Isca-
las, vill. o corte della curat. di Romangia (Osilo, S. Maria de Iscalas); 3. Scalas, vill. del-
la curat. di Campidano (Quartu S. Elena, loc. Portu Scalas); cogn. Scala, Scalas.

Scanu, Iscanu, Ischanu, Isscanu, Escanu, Scano (de); CA 2, 4; CSPS 439; CSLB 3v, 4v;
CSMS 3, 13; CSNT 2, 4, 9, 69, 77, 79, 85, 95, 102, 121, 157, 170, 171, 173, 174,
180, 181, 201, 228, 239, 260, 315, 331; CSMB 15, 165, 293, 304; CdS 48, 66; RR
1316 50, 52; CDS 1388 831-33, 835, 837, 838, 841-43, 845, 853, 855, 856, 860;
CDS 1410 (Descano = de Scano); RSPS 314 (Iscanu); 225 (discanu = d’I.); 78, 297 (de
Ischanu); 355 (Escanu); < Scanu (Montiferru); cogn. Scanu.

Scopedu (de); CSMB 11, 19, 86, 165, 176; < Scopedu, od. Escovedu.
Seci (de); LCG 13, 16, 18v, 19; < 1. Sicci, rione di Dolianova;127 2. Sicci, altro vill. della

curat. del Campidano di Càlari; cogn. Secci, Setzi.
Segazos (de); CSMB 138; < Segazos, vill. della curat. del Campidano di Milis (Arborea).128
Segogus (de); CV 8; < 1. Segogus, vill. della curat. di Sulcis (Càlari); 2. Segogus o Segavenu,

vill. della curat. di Nuraminis (Càlari).
Segolai (de); CV; CDS 1388 (de Sigola); < Segolài, vill. della curat. di Dolia o della Trexen-

ta (cfr. Senorbì, S. Maria de Segolài).
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126 «Tadeu Saucar, de la vila de Colai».
127 Nel 1905 i comuni di Sicci (S. Biagio) e di S. Pantaleo si fusero dando vita al nuovo comu-

ne denominato Dolianova.
128 In linea teorica il cognome potrebbe essere formato anche dal top. Sebatzus, relativo a un

vill. della curatoria del Cixerri, ma il fatto che l’occorrenza sia documentata nel condaghe di
Bonarcado, centro molto vicino alla Segatzos arborense, lascia ritenere che la base sia rap-
presentata da quest’ultimo.



Segulis (de); RR 1323 361; < Segulis, vill. non localizz.; forse lo stesso che Seguale, vill. del-
la curat. di Quirra (Càlari).

Sella (de); RR 1316 78; Inv. 1339; < Sella o Serla, vill. della curat. di Ghilsiber (CSMB
165: Sca. Victoria de Sella); cogn. Sedda.

Seloni, Suloni; CDS 1388 831, 832; < Siulònis, vill. della curat. di Canahin (Luras, loc.
Siulónis).

Seltas (de); CSPS 82, 142, 143, 144, 185, 205, 281, 306, 308, 386, 390; CSMS 153;
< Seltas, vill. non localizz.

Semassi (de); CV; < Samassi.
Semeston (de); CSMS 317; CDSC 152 (de Semestori); RR 1323 347 (de Semestos); CSPS

30; < Semèstene.
Sena (de); RDS 2890; CDS 1388 845; < 1. Sena = s’ena (< sa vena) ‘la vena, sorgente, ru-

scello’; 2. Sena = Siena; 3. Sena = Zena ‘Genova’; cogn. Ena, Enas, Dessèna.
Senalo (de); CDS 1388 850; < Senalo, vill. non localizz.
Senuski (de); CSMB 74, 87, 93, 110, 116, 121, 179; < Sinuski, vill. della curat. del Cam-

pidano Maggiore (Arborea).
Sepera (de); RR 1316 38v, 43v, 57, 63, 65; RR 1323 348; < Zèppara, fraz. di Ales.
Sepollos (de); RR 1323 350; < Sepollos, vill. della curat. di Gippi (Serramanna, loc.
Saboddus).

Serra (de); CV 2, 8, 10; 12 (ASP D, CS I/78, 85, 89);129 CL 1; CA 3; CG 1; CSPS 6, 11,
12, 14, 18, 28, 42, 44-46, 48, 57, 63, 64, 66-68, 70-73, 75, 77, 79, 80-82, 85, 95, 96,
103, 107, 120, 140, 180, 186, 187, 190, 191, 209, 247, 258, 276, 284, 297, 300, 302,
305, 309-12, 318, 343, 345, 348, 350, 370, 377, 378, 384, 387, 388, 390-95, 400,
401, 404, 406-8, 417, 419, 421, 426, 432, 434, 436, 439; CSMS 3, 5, 7, 14, 15, 20,
22, 38, 41, 92, 126, 142, 143, 147, 152, 153, 155, 158, 170-72, 176, 188, 227, 230,
231, 236, 238, 240, 245, 259, 276, 280, 283, 284, 287, 293, 307, 319, 320; CSNT 6,
17, 18, 26, 40, 43, 46, 59, 60, 6, 80, 83, 86, 126-28, 131, 151, 158, 167, 172, 179,
183, 184, 196, 210-13, 240, 254, 256, 284, 288, 290, 298, 305, 307, 308, 311, 317,
318, 321, 325, 330; CSMB 1-4, 6, 13, 15, 16-18, 20, 21, 23, 25, 27-31, 33, 37, 39,
68, 74, 75, 85, 87, 88, 93, 92, 99, 100, 102, 110, 111, 116, 118, 119, 121, 123-25,
129, 145, 146-48, 150, 151, 154-57, 162, 165, 166, 173, 178, 180, 182, 208-10, 212,
218, 219; CSG, 10; CDS 1388 830-46, 853-56, 860; LCG 12, 15v, 16, 18v, 22, 39,
69; ACA C, CRD Alf. III, cassa 27, c. 3199; RSPS 3, 4, 8, 21, 33, 35-40, 60, 61, 63,
69, 72, 73, 81, 82, 84, 88, 90, 93, 95, 99-104, 106, 107, 110, 113-15, 117, 127, 131,
135, 138, 140, 141, 144, 148, 149, 158, 161, 169, 171-73, 179, 182, 184, 188, 190-
92, 195-97, 199, 201, 205, 207, 210-12, 218, 222, 223, 225, 227, 234, 237, 239, 242,
245, 264, 265, 270, 271, 273, 284, 297, 300-2, 310, 312, 328, 329, 331, 337, 340,
345, 347, 350, 355, 366; CdS 17, 25, 30, 31, 41, 44-50, 60, 67; RDS 61, 63, 134,
205, 219, 268, 365, 367, 445, 583, 703, 716, 718-720, 748, 763, 916, 927, 1023,
1070, 1095, 1134, 1147, 1150-151, 1180, 1221, 1222, 1254, 1297, 1730, 2014; BCSM
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129 Queste fonti documentano un Barisoni de Serra Passagi, forma in cui il secondo elemento
pare costituire un tratto soprannominale conservatosi nel raro cogn. Passaghe che, storica-
mente attestato nell’agro di Bortigiadas, oggi vige con poco più di trenta occorrenze a Bor-
tigiadas, Tempio, Aggius, Perfugas e nella fraz. Buroni di S. Maria Coghinas. Alla base sem-
bra avere il gr. passákos ‘caviglia, chiodo, arpione, piuolo, randello, palo’. 



88; < 1. Serramanna; 2. Sa Sèrra nome di una fraz. di Padru e delle alture che separano
il Goceano dal Nuorese; 3. Serra, reg. della Corsica; 4. Serra, nome di cinque vill. corsi;
v. Repertorio nº 2, s.v. Serra; cogn. Serra, Serras, Deserra.

Serrenti (de); CV 4; CSNT 17; CDS 1388 832, 841, 842; LCG 15 (de Sorrent); RR 1323
364 (de Serenti), 384 (de Sorrenty); < Serrenti; cogn. Serrenti.

Serri, Seherri (de); RR 1316 68 (de Seherri), 88 (de Serri); RR 1323 350; Inv. 1339 (Serre);
< Sèrri; cogn. Serri.

Sersa (de); CSPS 380; LCG 68 (de Sensa); < Sersa, Sensa, vill. non localizz. (cfr. Cuglieri,
loc. Sèssa).

Sestu, Sextu (de); CV 9; RR 1323 373, 381 (de/di Sexto); CDS 1388 842; ASC AAR, C, f.
15v; < Sestu; cogn. Sestu.

Sethales, Setzale (de); CCG 11; CSPS 303; < Sethales, vill. della curat. del Campidano di
Càlari.130

Setilo; Setilu, Sedilo (de); CSPS 44, 66, 72, 73, 75, 80, 103, 147, 148, 191; CSMS 154,
172, 308; CSNT 154, 166, 184, 219, 224, 313, 321; CSMB 93, 123; CDS 1388
831, 834; < Sédilo; cogn. Sedilesu.

Seuenes (de), Seenis (de); CSPS 272; CdS 34 (de Sevenes); LCG 34, 40v e 50v (de Senis),
68; ASC AAR, vol. K2, ff. 82-83 (de Senis); RR 1323 368, 428; CDS 1388 831; < Sè-
venes od. Sènis; cogn. Sènis, Senes, Dessenes.

Seuin (de), Sevin (de), Sebin (de);131 CSPS 25, 27, 31, 317, 318; CSMS 316; CSNT 56, 106,
322; RDS 228 (de Sayn); < Sevin, vill. della curat. dell’Anglona (Martis, Monte Séine).

Sezo (de); CSMB 1, 36, 137, 162, 207; CS I/99 (Setzu); < Setzu; cogn. Setzu.
Sibiola (de); CA 2 (de Sipiiola); CSNT 307; < Sibiola, vill. della curat. di Dolia, Càlari

(cfr. Serdiana, S. Maria di Sibiola).
Sigola (de); CDS 1388 839; < 1. Sigola, Sigolis, Sigulis, Sigule altra denominazione di Ser-
ri, vill. della dioc. di Sulcis (RDS 1027: “Serres alias Sigule”); 2. var. di Segolài.

Sigussini (de); CV 9; < Sigùssini, vill. della curat. di Campidano (Càlari).
Siiki (de); CS I/89; < Siiki, vill. non localizz. forse da riconoscere nell’od. Sicci.
Siillu, Sillii e Siili (SOLMI, Studi storici..., cit., p. 400, nn. 1, 2); vill. non localizz. forse da

riconoscere nell’od. Silì.
Silanos (de); CSMS 28; 1. Silanos, vill. del Marghine; 2. Silanos, vill. della curat. di Mon-

tiferru;132 3. Silanos, vill. della curat. di Caputabbas; 4. Silanos, altra denominaz. del
villaggio di Sóliu (v.); cogn. Silanos, Silanus, Silanesu.
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130 Se alla base del top. fosse, come sembra, il camp. sitzìa ‘selce’ (< lat. silicea; MAX LEOPOLD

WAGNER, Dizionario Etimologico Sardo, Heidelberg, Winter 1960-64, vol. II, p. 423), il suo
significato letterale corrisponderebbe a ‘località ricca di selce’.

131 Paolo Merci, in CSNT, pp. 369-70 attribuisce alcune di queste var. al cogn. Sivi che, in
realtà, è formato dal top. di un vill. arborense già situato nella curatoria del Campidano
Maggiore. Il cogn. de Sebin/Seuin/Sein e la sua var. grafica de Sayn sono relativi al vill. med.
di Seuin un tempo situato in corrispondenza delle rovine di S. Maria delle Grazie, chiesa
campestre in territorio di Martis più nota col titolo popolare Sa Grascia (cfr. MAXIA, Anglona
medioevale. Luoghi e nomi dell’insediamento umano, cit., pp. 307-11).

132 Un’altra Silanos è attestata, a datare dal Cinquecento, nella stessa area dove sorgeva il vill. di
Sóliu (Sedini, loc. S. Nicola di Silanis).



Sili (de); RR 1316 69; < Silì; cogn. Silesu.
Silis (de); CDS 1388 856; < Silis, nome di un fiume della Romangia.
Silki (de), Silqui (de); Silche (de); CSPS 41, 406, 407; CSMS 156, 173; CSNT 163; CSG,

7; < Silki, vill. della curat. di Fluminargia (Sassari, S. Pietro di Silki).
Silli, Siddi (de), Sijllu (de); CV 7; CSPS 111; RR 1323 362; CDS 1388 830, 855 (de Sid-
du) < Siddi; cogn. Siddi.

Siloce, Siloke, Silogi, Siloque (de); CSMS 166; CSNT 121, 232, 233, 291; RDS 113, 792,
1310, 2017, 2239, 2476, 2554, 2558, 2723 (Silogue, Siloge, Siloque); < Sìligo.

Siluila (de); CA 3; BCC, f. Sanjust, cod. 55 (CS I/78); < Siluila, vill. non localizz.
Siluori (de); CSPS 317; < Sìlvori, vill. della curat. di Coros (Ossi, loc. Sìvvaru).
Simagis (de); CSMB 4, 13, 14, 20, 21, 102, 171, 208, 219; < Simagis od. Simaxis.
Simala (de); CDS 1388 833, 834, 836, 839; < Sìmala.
Simana (de); RR 1323 426, 427; < Simànar, vill. della curat. di Nùrcara (Logudoro).
Siminis (de); RR 1323 406; < Siminis, vill. della curat. di Decimo (Càlari).133
Sinctas (de); CDS 1388 844; < Sintas, vill. non localizz.
Sini (de); CV 9; < Sini; cogn. Sini, Sinis, Desini.
Sinnai (de); CDS 1388; < Sìnnai.
Sinuri (de); CA 2 (de Zimuri); RR 1323 347, 348; < Sinuri, vill. della curat. di Campida-

no (Càlari).134
Sipila (de); CSNT 321; < Sipila, vill. non localizz.; forse var. grafica di Sibiola (v.).
Siray (de); RR 1323 367; < Sirài, vill. della curat. di Sulcis (Carbonia, loc. Monte Sirài).
Siris; CSMB 157; < Siris; cogn. Siri.
Sisoy; CSMB 100; < Sisoy o Sisula, vill. della curat. di Campidano (Càlari); forse S. Gemi-

liano di Susùa (Sestu).
Siuni (de); CV 9; < Seùni, fraz. di Selegas; cogn. Siùni(s).
Siuru (de); CA 4; < Siùr(r)u, vill. della curat. di Campidano nel regno di Càlari.135
Sivi, Sii, Si (de); CBC; CSNT 323; CSMB 2, 6, 25, 29, 74, 75, 88, 93-96, 107, 130, 132,

133, 148, 154, 178, 186, 208, 212; RDS 2108 (de Si); CDS 1388 831, 832, 834, 835,
837, 838, 840, 841, 843-46, 850 (de Si), 854, 855; RSPS 197, 198, 239, 250, 312; <
Sivi, vill. del Campidano Maggiore136 (cfr. anche Barùmini, Dessì, Ponte Dessì); cogn.
Dessì.

Sixi (de); RDS 361, 919; < Sixi, var. di Sicci (RDS 1503, 1504: “Sicxi”), od. Sicci S. Bia-
gio (rione di Dolianova); v. Seci.

Sogia (de); RDS 385, 391 (Zogia); < Sogia, vill. non localizz.;137 cogn. Soggia, Sotgia.
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133 La forma Siminis, più che designare un altro villaggio, ha l’aspetto di una var. grafica del
top. od. Assèmini (attestato nelle fonti med. con la forma Arsemine) per deglutinazione di
A- interpretato come particella di moto a luogo.

134 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 18 lo identifica con Sennori.
135 WOLF, ivi, p. 19 lo identifica con Siurgus.
136 WOLF, ibidem lo accomuna alla grafia de Sia (v.) e lo fa dipendere dal top. Sia; la grafia Sii-

maiore (CSMB 22) sembrerebbe dargli ragione ma non appare fuori luogo ipotizzare che
quest’ultimo top., potendo essere difficilmente uno sviluppo di S’ia Maiore, rappresenti vi-
ceversa uno sviluppo di Sivi Maiore con regolare dileguo di -v-.

137 Il cogn. Sòggia può rappresentare una var. femm. di Sóggiu (v. Soiu) o riflettere il top. Sòza
di una fraz. di Padru di cui, tuttavia, non si hanno attestazioni medioevali.



Sogos, Sogus (de); CSMB 3, 64, 88, 164, 174, 209; RR 1316 29v, 32; BCSM 85 (Deso-
gus); RR 1323 347v, 361, 372, 389, 393-395v (Desogos), 404v; RR 1316 70 (Sogu);
CDS 1388 756, 831, 833, 839, 841; CDS 1410 (Soges); RSPS 97 (de Sugos); < Sogus,
vill. della curat. di Gippi (Càlari);138 cogn. Sogos,-us, Desogos-us.

Sogostos (de); CSPS 6, 12, 25, 27, 28, 45, 145, 319; RR 1316 48 (de Seostos), 47 e 49 (de
Seostus); < Sogostos, vill. non localizz.; forse lo stesso che Segazos (v.).

Soiu, Sogiu, Sogu, Sociu, Sogio (de); CSPS 205, 395; DA 59v (de Sogo); CDS 1388 831-
34, 840, 850; RSPS 159, 313, 303, 359 (de Sogu); < Sóliu (Sóiu, Sógiu) vill. della cu-
rat. d’Anglona (Logudoro); Sedini, loc. S. Nicola di Silanos; cogn. Soggiu, Sotgiu.

Solanas (de); RR 1323 426; CCM; CDS 1388 834, 855 (de Solanis); < Solanas; cogn.
Solanas.

Solarussa (de); CSMB 25; < Solarùssa.
Solas (de); CSMB 41; CDS 1388 830, 833, 834; prob. abbrev. di Solanas (v.); cogn. Solas.
Solci (de); LF 276; < Sulcis; cogn. Sulcis.
Soriquellu (de); CSMS 174; < Soriquellu od. Surigheddu (Alghero).
Soroy, Sorrui (de); RR 1316 48 (de Sorrui); RR 1323 354; CDS 1388 833 (de Soroy);

< Sorrúi o Sorrói, vill. della curat. del Sàrrabus (Càlari).
Sorra (de); RSPS 50, 189; < Sorra, vill. della curat. del Meilogu (Logudoro), sede della

dioc. omonima; cogn. Sorresu.
Sorrachesos; CSMB 32; < etn. di Sorra (v.) o di Surrake, vill. della Gallura.
Sorrai (de); CSMB 254; < Sorrai, vill. della curat. del Barigadu.
Sorratile (de); CSMB 16, 31; < Sorratile od. Sorradile.
Sorrivile (de); CSMB 18; < Sorrivile, vill. non localizz.
Sorso (de); CSPS 343; CSNT 2, 4, 195, 238, 269, 271; CdS 56 (de Sorsso), 70; LCG 12
(de Sorse);139 < Sorso.

Sotonoti (de); CSPS 342; < Sotonoti, vill. non localizz.
Speluncas (de); CSNT 154; < Speluncas, vill. della curat. dell’Anglona (Sedini, loc. Ilpilunca).
Spina (de); Inv. 1339; CDS 1388 854 (Ispina); < Spina (Alba), vill. della curat. del Cam-

pidano di Milis (Arborea); cogn. Spina(s).
Stampace; CDS 1388 832 (Istampaxinu); LCG 20 (de Stantpatxe), 38v (de Stampatx);

ACA RP, NC, Reg. 780, f. 80v (d’Estampaix); Reg. 783, f. 116v (d’Estampaix);
< Stampace, quartiere di Cagliari.

Stelay, Stalao (de); LCG 49, CDS 1388 840; < 1. Istelài, vill. med. situato tra Nule, Osid-
da e Bitti (Bitti, loc. Istelài); 2. Istelài, loc. in comune di Pattada.

Stere (de); CSPS 276; CV (d’Asteri); CSMB 14, 124, 140, 169 (d’Astere); RR 1323 348,
351, 353 (Distere = d’Istere), 358 (d’Astere); Inv. 1339 (d’Asseri); CDS 1388 832, 833,
841 (de Isteri); < Stere, vill. della curat. del Sulcis (cfr. Baustéri); cogn. Steri, Asteri.

Suacheso, Suaqueso; CDS 1388 834, 837, 846; etn. di Suana (v.).
Suana (de); RR 1323 418 (de Sohanno); CDS 1388 831; < Suana, vill. non localizz.; forse

lo stesso che Suyana, vill. della curat. della Nurra (Logudoro); cfr. anche Villagrande
Strisaili, Monte Suana.
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138 La forma de Sogas, de Soges (WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 37) ha l’aspetto di una var.
femm. di Sogos piuttosto che di un cogn. avente alla base l’appellativo soga ‘corda di canapa’.

139 L’occorrenza, relativa a “Johan Matau, senyor de la vila de Sorse, de la vila de Posada” docu-
menta che questo nobiluomo era originario di Posada.



Suelli (de); CV 4; CL 1 (Suellensis); RR 1316 68; CDS 1388 836; < Suelli.
Sulcis, Zulkis (de); CL 1 (Sulcensis); CS I/89; < Sulci, ant. città già sede episcopale (od. S.
Antioco); cogn. Sulcis, Surcis.

Sulla (de); LF 264-67, 272; RR 1316 52 (de Sulla); CDS 1410 (Sulla); < Sullà o Sollài,
vill. della curat. di Posada (Gallura); cogn. Sollài.

Sumesu; CDS 1388 841; forse etn. di Somol (v.) o di Sune (v.).
Sune, Suni, Sunni (de); CSPS 147, 148, 264; CSNT 284 (de Sunni); CDS 1388 843;

< Suni; cogn. Suni(s), Di Suni.
Sungi (de); CSMB 33; < Sungi, vill. non localizz.
Surdella (de); CdS 69; RDS 1715 (Suerdelli), 1741 (Suardelli); < Sordella, vill. non loca-

lizz. della curat. d’Anglona.
Surri; CDS 1388 842; < Surri, vill. non localizz. (cfr. Samatzai, loc. Riu Surri).
Sursitanu (np.); CSPS 35; etn. di Sorso.
Surtalu; CSNT 320; CSMS 7; < Surtalu, vill. non localizz. (cfr. Sultallò, Berchidda).
Suruiu (de); CSMB 158; < Suruiu, vill. non localizz.
Sustani (de); CDS 1388 842; < Sustana, vill. della curat. di Caputabbas (Logudoro).
Susua (de); RR 1323 404; < Susùa, vill. della curat. di Campidano (Càlari).
Talasia (de); CDS 1388 843; 855 (de Calaxia = Talasia); < Talasia o Salasa, vill. della cu-

rat. d’Anglona (Castelsardo, loc. Salàsgiu).
Tamarikes (de); CSPS 187, 312, 337, 344; < Tamarikes, vill. della curat. della Nurra (Logudoro).
Tanar (de); CSPS 296; < Tanar, vill. della curat. della Nurra (Logudoro).
Taras; CSPS 303, 416, 441; CSLB 8, 9; CSMS 3, 304, 307-9; CSNT 9, 10, 68, 133;

CDS 1388 832, 838, 853; < Taras, curat. gallurese; cogn. Taras.
Tatacki, Tataki; CSNT 145, 267; CSMB 137, 139, 140, 143; < Tataki, vill. non localizz.
Taulasa (de); RR 1316 47; < Tàulas, vill. non localizz.;140 cogn. Tàula.
Taverra (de); CSPS 424, 425, 443; < Tavèrra, vill. della curat. della Nurra.
Tecas, Tegas; CSPS 25, 269; CSMS 205-7, 209, 210, 218; CSNT 298; < Tegas, vill. della

curat. del Montiferru (Tresnuraghes, Funtana Tegas, Riu Tegas; Cuglieri: Cantoniera di
Tegas); cogn. Tègas.

Teclata (de); CSPS 400; < Teclata, vill. della curat. di Nùrcara (Romana, loc. Trigiada).
Tei (de); CDS 1388 841; < Tei, forse var. campidanese di Tene (v. Athen).
Tenore (de); CSPS 292; < Tenore, prob. var. di Cenore = Sénnori.
Terralba (de); CSMB 173; RR 1323 348; < Terralba.
Terranova (de); LCG 6v; ASP C, 89, ff. 175v-176v; ACA C, CRD Alf. III, cassa 26, c.

3183; < Terranova = Olbia.
Terre (de); CSMS 228, 240, 250, 281, 295, 299, 308; CG 1 (de Terra); < Terre, vill. non

localizz.
Terresu; CSNT 123, 131, 227, 229; etn. di Terre141 (v.).
Tertesu; CSMS 27 (Tertesa), 26, 27, 32, 35, 36, 41, 59, 63 (Tertesu); 101-2 (Tertesos);

< Tertis = od. Telti.
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140 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., lo identifica prima con Teulada (p. 39) e poi con un
vill. Taulasa non localizzato; che la base del top. sia tàula ‘tavola’ si arguisce dalla desinenza -a
che ha tutta l’aria di essere un epitesi come nei casi di Coraso per Coros e Curcaso per Curcas.

141 Paolo Merci ritiene che si tratti di un errore per Turresu (< Turre, od. Porto Torres) ma il
CSMS documenta l’esistenza di un vill. denominato Terre (v.).



Thaylo (de); CSG, 10; < Thaylo, vill. della curat. di Coros (Logudoro).
Theppar; CSMB 173, 174; v. Zepera.
Therkillo (de); CSPS 341, 378, 399; CSLB 2v; CSMS 312 (Terquillo); CSNT 27, 102,

185 (Çerkillo); CSMB 70 (Zerkillo); CG (Thirkillo); RSPS 88, 225 (de Terchido); 306,
307 (Zerchilliu), 291 (Zechillo); CDS 1388 833 (de Cerquillo), 834 (Serchiddo), 836
(de Terchillo), 837 (Cerchido); < Térchillo, vill. della curat. di Valles (Bonorva, loc. Tré-
chiddo).

Thilikennor (de); CSLB 7; < Thilikennor, vill. della curat. di Romangia, Logudoro.
Thori (de), Thuri, Thurio, Thuris, Tori, Turis, Turiu, Zori, Zoris, Çori, Sori, Sore, Zuri (de),
Detori; PL; CS I/35, 99; CV 2, 5, 8 (Deççori), 9, 10; CL 1; CA 1-4; CG 1; CBC; CSPS
5-7, 12, 13, 19, 27, 34, 42, 45, 46, 50, 56, 57, 59-61, 66, 69, 77, 79, 82, 89, 90, 92, 99,
104-6, 108, 110, 111, 112, 140, 145, 154, 172, 178, 186, 187, 189, 191, 192, 194,
195, 197, 202-6, 222, 242, 243, 247, 256, 269, 271, 272, 279, 300, 319, 324, 327,
337, 345, 348, 355, 376, 377-79, 381, 383, 386-88, 390, 399, 414, 415, 417, 418,
421, 424, 425, 430, 431, 433, 436, 437, 443; CSLB 10; CSMS 7, 13, 17, 20 (de Thori);
241 (los de Tori); 2s-4s, 3, 5, 7, 8, 17, 20, 21, 23-25, 39, 44, 56, 58, 70, 94-96, 98, 124,
127, 133, 139, 141, 143, 146-47, 148, 150, 152-58, 160-68, 170-74, 177-79, 184,
185, 186-89, 191, 222, 224, 226-29, 231, 236, 238-41, 244, 245, 256, 277-85, 288,
292, 295, 296, 298-300, 302, 305, 309 (de Tori); BCSM 87 (Dezori); CSNT 20, 27, 34,
39, 47, 52, 56, 62, 66, 79, 81, 82, 123, 124, 140, 151, 155, 162, 163, 175, 182, 184,
186, 218, 231, 233, 236, 239, 240, 254, 263, 265, 272, 273, 277, 284, 289, 292, 293,
297-99, 302, 308, 311, 312, 315-17, 319, 324, 325, 327; CSMB 1, 7, 8, 10, 12 (Zu-
ria), 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26 (de Zuri, Zuria), 27-29, 33, 63, 69 (Turiu), 70, 74,
88 (Zurio), 115, 129, 146, 147, 149, 158, 162, 164, 167, 171, 175, 177, 180, 190, 199,
213, 214, 217, 219, 220, 278, 281-83, 285, 316; SSBG 73 (Thurio); CS I/89 (de Zoli);
CDSC, dov. 22; CS I/171 (de Thuri); CdS 28, 51, 66, 80-82, 84 (de Zori); Inv. 1339
(Sori); RDS 91, 140-41, 187, 243, 379, 463, 590, 646, 775, 794, 846, 848, 850, 852,
854-56, 858, 860-63, 869, 873, 941, 961, 1025, 1122, 2002, 2473 (de Sori); 243, 366,
579, 628, 873, 934, 1043, 1047, 1091 (de Zori); 2706 (de Tzor); CDSS 134 (de Zuri);
LF 281 (de Assori); CDS 1388 830-43, 844 e 845 (Dessori), 846, 850, 853, 855, 856;
RSPS 39, 40, 43, 55, 56, 81, 92, 93, 94, 172, 226, 233 (de Çori), 64, 85, 136 (de Zori);
2, 50, 86, 88, 161, 173, 174, 177, 183, 185, 190, 253, 258, 270, 350 (de Tori); 272 (de
Sori);142 < Zuri;143 cogn. Atzori, Dettori, Ettori, Turis, Zori, Zuri.
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142 Non andrebbe escluso del tutto che la grafia de Sori in qualche occorrenza possa avere alla
base il top. ligure Sori.

143 La corrispondenza del cognome Thori col top. Zuri, proposta da WOLF, Sardische Herkunfts-
namen, cit., p. 25 è convalidata dalle occorrenze Thori Perras (CSNT 308) e Thuri Perras
(CSNT 272, 273) relative a un unico personaggio (“Comita de Çori Perras, curatore de Val-
les”). L’equazione delle due forme è stabilita anche da un’epigrafe funeraria incisa nella fac-
ciata della chiesa med. di S. Nicola di Silanos o S. Nicola de Sóliu (Sedini), la quale fu co-
struita da Susanna de Zori e Furatu de Gitil; l’iscrizione recita «Hic iacet corpus Iohannes
Thurio et Elene de Kerki»; il primo dei due personaggi corrisponde al Giovanni de Thori,
documentato in CSPS 178, 186, 197, 436, di cui l’epigrafe attesta l’unione matrimoniale
con l’Elena de Cherchi citata nello stesso CSPS 191. Altri preferiscono un’origine del cogno-
me dall’elemento Tori attestato a Padria nei toponimi Ponte de Tori, Santu Giolzi de Tori; po-



Tian (de); CSPS 186 (d’Etian); LF 297; RR 1323 420; CDS 1388 831 (de Tiana); < Tìa-
na; cogn. Tiana.144

Tigula; CDS 1388 845; < Tìgula, vill. non localizz.145
Tilergu (de); CSMS 69, 99, 149, 227, 228, 251, 257; < Tilergu, forse lezione o trascr. er-

rata di Thergu con -h- interpretato come -il-.
Tircalis; CSMS 164;146 < forse Tiscali, vill. della curat. di Galtelli (Oliena, loc. Tìscali).
Tissi (de); CSPS 182; CSMB 11; CSNT 15, 272; < Tissi.
Titali, Titale (de); CSPS 338; CSMS 263; CSNT 153; < Tìtali o Tìtari, vill. della curat.

di Romangia (Logudoro).
Torricla (de); CSPS 96, 109; CSNT 121; < Torricla, vill. della curat. di Caputabbas (loc.
Turriggia, tra Padria e Pozzomaggiore).

Torroia (de); CSMB 104; < Torroia, vill. non localizz.
Tramazza (de); Tremaza (de); CSMB 74, 129, 198; < 1. Tramatza; 2. (Gonnos)tramatza.
Tregenta (di); RR 1316 358v; < Trexènta.
Tuduri (de); RR 1316 88; < Tuduri, vill. non localizz.
Tula (de); CSPS 329; CSMS 152; < Tula; cogn. Tula,147 Tulesu.
Tumbas, Tunba; CSPS 150, 317; < Tumbas (cfr. Osilo, loc. Funtana de Tumbas).
Tunis; CSNT 87, 92, 100, 146, 153, 197, 264; < Tunis, vill. della curat. del Campidano

di Milis (Narbolia: Nuraghe Tunis); cogn. Tunis.
Tureki; CSPS 189, 195; Inv. 1339 (Turrecki); RDS 681, 1053, 1754, 2264 (Turiqui);

< Tureki o Turighe, vill. della curat. di Coros (Logudoro).
Turre(s), Turri (de); CS I/174; CSMB 36; RDS 402 (de Turri), 909, 1320, 1583 (de Tur-
re); ASC AAR, F1, ff. 30-30v (Torres); ASC AAR, C, f. 18v (de Turribus); ACA C, Reg.
1011, ff. 164v, 165 (de Torres); < 1. Turre, ant. città del Logudoro (od. Porto Torres);148
2. Turri, vill. della Marmilla; 3. Turri, vill. della curat. di Dolia (Càlari); 4. Turri, vill.
della curat. del Sulcis (Càlari); cogn. Turri, Turris.

Turresa; CSPS 434, 436 (bia Turresa); < etn. di Turre (v.).
Turribus (de); RDS 1010, 1446, 1474, 1688-89, 2294; < 1. Turre(s), od. Porto Torres; 2.
Turri.

Turtheui, Turçevi (de); CSPS 41; CSNT 273; < Turthevi, vill. non localizz.
Tutar (de); CSNT 57, 274; < Tutar, vill. della curat. di Nùrcara (Monteleone, loc. Monte
Tùdera).

Mauro Maxia

RION, XXI (2015), 2 708

trebbe trattarsi di un top. formato dallo stesso cogn. Tori; anche se non frequenti, non sono
sconosciuti altri casi di chiese che al titolo associano il cognome del fondatore (per es., S.
Paolo Carta, Arzachena, e, forse, S. Giorgio de Ledda o Deledda, Perfugas). 

144 Il top. Tìana prob. è alla base anche del cogn. doppio Luridìana (Luri + Tìana); cfr. MAU-
RO MAXIA, Dizionario dei cognomi sardo-corsi. Frequenze – fonti – etimologia, Cagliari, Con-
daghes 2002, p. 207.

145 Forse var. di Tìbula, top. relativo a una città del nord della Sardegna in epoca romana anco-
ra ricordato presso i più anziani di Castelsardo in relazione a un’area contigua all’altura di
Frigiano.

146 CSMS, ediz. Tetti: Tiscalis.
147 Dal top. Tula è formato l’etn. Tulesu attestato a cavallo tra Sette e Ottocento a Perfugas in

relazione a un personaggio (Joseph Tulesu) che fu sindaco del villaggio.
148 Un’origine da Turre, ant. città del Nord-Ovest, sembra denunciare la scheda 2294 delle

RDS che recita: «Laurencius de Turribus civis Sassari».



Ula (de); CSMB 190; < Ula, od. Ula (Tirso).
Ulbara; CSMB 157; < (Badde) Ùrbara, loc. di S. Lussurgiu.
Ulumos (d’); CSPS 71; CSNT 324; CG 1 (d’Ulumus), 2 (d’Olmos); RDS 652 (de Ulmo),

2578 (de Ulmi); < Ulmos, vill. della curat. di Sarrabus (Càlari).
Unake (de); CDS 1388; < Unake, vill. non localizz. (cfr. Bulzi, Pischina Unàghe).
Unele (d’); CSNT 260; CSMB 5, 211; < Unèle, vill. non localizz. (cfr. Bultei, Serra Unèle).
Unifay (de); LCG 3v; < Onifai.
Uragogo (de); CSMB 30; < Uragogo od Orogogo, vill. della curat. di Ghilsiber (Arborea).
Uras (de; d’; sos de); CSMS 234 (Duras); CSMB 2, 4, 13, 21, 20, 28, 32 (sos de U.), 49,

81, 97, 102, 114, 124, 198, 208; CDS 1388 833, 834, 839, 842 e 843 (Duras), 844-
46; CDS 1410; RSPS 235; < 1. Uras, vill. dell’Arborea; 2. Uras, vill. della curat. di Ca-
putabbas (Logudoro); cogn. Uras, Duras.

Urasanna (de); CSMB 25, 28; < Urasanna, vill. non localizz.
Ures (d’); CSLB 3; < 1. od. Uri; 2. Uras (v.).
Urgekitana; CSPS 36-38; < etn. di Urieke (v.).
Urghe (de); CDS 1388 839, 843, 845; < Urghe, vill. non localizz. (cfr. Anela, Pranu Urchi;

Benetutti, loc. Urchi).
Urgu (de); CV 14; CSMB 132, 178; RR 1323 349, 392; CDS 1388 833, 840, 843 (de
Urghu), 845 e 853 (de Urgo); < Urgu, var. aferetica di Burgu (v.); cogn. Urgu.

Uri (de); CSMB 96; < od. Uri.
Uria (de); CSMB 174; < 1. Uria, vill. non localizz.; 2. var. di De Oria = Doria; cogn. 1.
Urgias; 2. Doria.

Urieke; Uryeque Urgeque (de); CSPS 29, 33, 48, 76, 89, 136, 144, 166, 167, 205, 218,
262, 290, 318, 339, 341, 342, 375; CSMS 14 (Duryeque), 79, 154, 184, 190, 224;
RDS 79 (de Orgeque), 788 (de Urgeque); CdS 35, 40 (de Orgegue); < Urgeghe, vill. del-
la curat. di Figulinas (Florinas, loc. Ulzeghe); cogn. Urgeghe.

Urise (de); CDS 1388 856; < od. Oroséi.
Urray; RR 1323 347 (de Orray); CDS 1388 843; < Urrài, vill. della curat. di Lerron (Lo-

gudoro); cogn. Urrài, Burrai, Murrai.149
Urri (de); CSMB 28, 29, 93, 96, 155, 184, 186, 193, 196; < 1. Urri, vill. della curat. di

Ghilsiber (Arborea); 2. var. di Burri, vill. della curat. di Nùrcara (CSNT 270; CSPS
191: Gurri) o di Caputabbas.150

Urrolo (de); CSMB 30, 32, 167, 184, 188, 191, 192, 194, 197, 200, 201, 217; < Ur(ro)lo,
vill. della curat. di Quirra (Cagliari).

Urru (de); CSMB 158; < Urru, vill. non localizz. (cfr. Barumini, loc. Urru).
Urule; CSPS 103, 104, 209; < Urule, vill. della curat. di Lerron (Logudoro).
Urzaki; CSMB 2, 208; < Urzaki, vill. non localizz.; forse base del top. Ortacesus.
Usala (d’); CV 8 (Dusala); < Ùsala, vill. non localizz. (cfr. Perdasdefogu, loc. Mara Ùsala,
Monte Ùsala; Escalaplano, loc. Piras de Ùsala); cogn. Ùsala.
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149 Gli sviluppi odierni del top. med. (Burrai, Murrai) presupporrebbero una forma originaria
o precedente, corrispondente a *Gurrà, rispetto alla quale si sarebbe verificato il dileguo di
g- in contesto intervocalico. La var. Murrai si deve a una normale oscillazione di b e m (cfr.
gunnèdda ~ bunnèdda ~ munnèdda ‘gonnella’).

150 Cfr. DERIU, L’insediamento umano medioevale..., cit., Cartografia, tav. 4: Burri, nei pressi di
Giave.



Usalla; CSMB 205; < Osàlla, porto di Orosei; cogn. Usalla.
Usci (d’); CSNT 322; < 1. Uschi, vill. della curat. di Ghilsiber (Arborea); 2. vill. corso Uscio.
Uselli; CDS 1388 843, 845 (Useli); < Useli = od. Usellus; cogn. Useli, Uselli.
Usi (de); RR 1323 422; < Ussi, vill. della curat. della Nurra (Sassari, loc. Pozzu d’Ussi).
Ussan, Uxan, Usan, Usana; PL (Ussam); ASF, DC (CS I/34, 36); CSPS 6, 12, 34, 67, 68,

74, 77, 79, 91, 303, 319, 320; CSMS 4s, 25, 94, 154, 156, 162-64, 168, 237, 240,
300 (Duxan); CSNT 326, 328, 331, 332 (d’Usan); CDS 1388 830; < od. Ùssana.

Usule; CDS 1388 854 (Husule); < 1. Ùsala, vill. non localizz.; 2. var. di Osilo; cogn. Ùsula.
Usune, Usone (de); CSPS 102, 394, 408, 412; CSLB 10v; RDS 2907 (de Usure); < od.
Ùsini.

Uta, Uda, Huta, Huda (de); CV 10 (Duda = d’Uda); CS I/69; CSPS 177, 239, 265;
CSNT 201; CSMB 87, 88, 130, 147, 158, 159, 169, 171; RR 1323 348, 351, 401
(Duta = d’Uta); LF 255; ACA 1358, 62; CDS 1388 833, 838, 840, 841, 844-46; CDS
1410; RSPS 103, 179, 182, 188, 190, 202, 239, 240, 312, 315, 335, 337; < 1. od.
Uta; 2. Uta Pàsseris, vill. della curat. di Bonorzuli; cogn. Uda, Udas.

Uteri; CDS 1388 837, 844; < Ùtzeri, vill. della curat. di Romangia (Logudoro);151 cogn.
Ùtzeri.

Uzana; CDS 1388 830; CSMS 335 (Dutan = d’Utan);152 < od. Ottàna; cogn. Ozzana.
Vadulatu, Bauladu (de); CSNT 301; CSMB 15, 25, 127, 129, 199; CG 1; < = od. Bauladu.
Valles, Ualles, Balles, Ades (de); CSPS 28, 31, 38, 32, 107, 159, 194, 269, 270, 276, 325,

350, 373, 403; CSLB 3v, 5v, 7; CSMS 113, 182, 227, 262, 269; CSNT 47, 67, 153;
RDS 21, 67, 75, 2480 (de Valle); 471, 984 (de Vallibus); CDSC 142, 159, 172 (de
Balles); CDS 1388 833 (de Vallis), 845 (de Valle), 852 (Valls), 856 (de Addis); ACA
1332, 174; LCG 3v (de Vals); RSPS 323 (de Ades); < Valles, vill. e curat. del regno di
Logudoro (Bonorva, Santa Maria de ’Addes); cogn. Addis, Deaddis, Devaddis. 

Vallesu; CSPS 269; < Valles (v.).
Vanar, Vanari (de); CSMS 149, 159, 286; < od. Bànari.
Vargios (de); CSMS 318; LF 260; < Vargios, prob. Alvargios, vill. della curat. gallurese di

Montanna.
Vary (de); RDS 669; LF 284; CDS 1388 841; < od. Barì (Sardo).153
Vedu (de); CV 8 (Devedu); < prob. fedu ‘feudo’ o fedu ‘prole’.
Veriti (de); CDSC 152; < prob. var. di Géritu, vill. della curat. di Romangia (Sorso, loc.
Géridu).154

Via, Bia (de); CSMS 333; CSNT 1; < via ‘via, strada’; cogn. Devìas, Deìas.
Vilamar (de); RDS 1523; < od. Villamar; cogn. Mara, Maresu.
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151 Con la grafia Uteri non andrebbe confuso il top. Ùttari, relativo a un vill. med. già situato nei
pressi di S. Vittoria (Osilo). In tal senso depone la situazione dell’ant. porta Ùtzeri che immette-
va nella città murata di Sassari provenendo da Ovest, mentre il vill. di Ùttari era situato ad Est. 

152 La base della forma d’Utan è incerta potendo rappresentare anche una var. di Ussan (v.) con
regolare trattamento di -t- per -s- in area logudorese settentrionale.

153 L’identità delle grafie Vary, Vari con l’od. top. Barì si desume dalla scheda 669 delle RDS,
da cui risulta che il vill. di Vari era situato nella dioc. di Suelli, cioè in Ogliastra.

154 La forma Veriti, con accentazione proparossitona, prob. presenta v- per g(h)- se, come è da
presumere, l’originaria pronuncia logudorese del top. dovesse corrispondere a Ghéritu; la for-
ma attuale, Géridu, costituisce un regolare sviluppo nell’od. dialetto locale di origine corsa. 



Villa (de); CSMS 11, 287, 291; CSMB 2, 208; RR 1323 351 (de Vila); LF 270; CDS
1388 842; RSPS 203, 331 (de Ida); < villa ‘villaggio’ (cfr. Repertorio nº 2, s.v. Villa);
cogn. Bidda, Debidda, Devilla, Deidda, Idda(s).

Villa Betere (de); CSPS 340; CA 2; < Billabètere, vill. della curat. di Oppia (Ittireddu).155
Villalonga (de); CSMB 25; < Villalonga, altra denominaz. di Siamaggiore (RDS 1338: “Syi

maiori alias Ville longe”).
Villanova (de); CDS 1388 857, 860; < 1. od. Villanova (quartiere di Cagliari); 2. Villano-
va (Forru); 3. Villanova (Monteleone); 4. Villanova (Truschedu); 5. Villanova (Tulo); 6.
Villanova (Strisàili).156

Viltim (de);157 RDS 2919; < Viltim, vill. della dioc. di Cagliari; forse trascriz. errata di Vi-
tin (v.).

Vinea (de); CDSC 205; RR 1323 390 (de Vigna); < 1. Vigna Maiore, vill. della curat. di
Balaiana (Gallura); 2. Vignas o Campu de Vignas, vill. della curat. di Gemini (Gallura).

Viniales; CSNT 308; < Viniales, altra denominazione di Vigna Maiore (v. Vinea).
Viniolas (de); CSPS 316; CSNT 227 (de Viniole); CDS 1388 828, 850 (de Vineolis); LCG

50 e 76 (de Vinyoles); < Viniòlas, vill. della Gallura (Trinità d’Agultu, loc. Vignola).
Virore (de); RDS 2274; < od. Bìrori.
Vitin (de); CSPS 412 (de Itin); Inv. 1339 (de Vitin); RSPS 33, 38 (Vidini); Vitin, vill. non

localizz.;158 v. Viltim; cogn. Vìdini, Ìdini.
Ylbona (de); RR 1316 82; < od. Ilbono.
Zepera, Cepera (de); CSMB 8, 99, 168, 214; CDS 1388 838; < 1. od. Zèppara, fraz. di

Ales; 2. Zèbera, vill. della curat. di Trexenta.
Zerkitana; CSMB 122; < prob. Kérki (v.).159
Zimuri (de); CA 2; < 1. prob. Zìnnuri, vill. non localizz. (cfr. Bauladu, Tramatza: Ròja Zìn-
nuri; Barumini: Nuraxi Zìnnuri); 2. Sìnnuri, vill. della curat. di Campidano (Càlari).

Ziorfaliu (de); CSMB 25; < od. Zerfaliu.
Zipari (de); CS I/72 (de zZipari); < Zìpari, vill. o corte nei pressi di Quartu S. Elena.
Zorrake; CS I/125 (Zorraki); CSMB 93, 110, 122, 125, 176; < Zorrake, vill. non localizz.,

forse Surrake della curat. gallurese di Unali.
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155 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 21 associa il top. med. all’od. Villaverde che, in
realtà, è stato coniato soltanto recentemente, al momento della sua erezione a comune au-
tonomo (1954), allo scopo di sostituire il precedente top. Bànnari Usellus.

156 Il cogn. può riflettere anche altri toponimi med. Villanova un tempo esistiti negli odierni
territori di Siligo (Villanova di Montesanto), Berchidda, S. Maria Coghinas e in altre loca-
lità. 

157 La grafia è riportata in modo dubitativo dal Sella in RDS 277.
158 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 61 riconosce nel top. Vitin l’od. Isili ma la propo-

sta, oltre che di evidenti difficoltà fonetiche, non tiene conto che Isili è documentato nelle
Rationes Decimarum Sardiniae con la grafia Isli.

159 Da una prospettiva storico-fonetica la base va individuata nel personale Thérkis, Zérchisma,
mentre non è noto alcun villaggio formato da tale pur frequente antroponimo, si può pre-
sumere che l’etnico, da un iniziale Kerkitana che è tuttora ben attestato nella toponomasti-
ca (v. Cherchettanos), si sia svolto in Zerchitana per un influsso esercitato dallo stesso perso-
nale Zerchis. 



Appendice I al Repertorio nº 1
Etnici di origine medioevale che formano odierni toponimi sardi

1. Agnonesu; Calangianus (L’Agnunésa), Perfugas (Littu Angionesu, sec. XVIII); < Anglone,
Anjone = Anglona.

2. Badachesu; Ula Tirso; < badu ‘guado’ + -akésu, riferito a persona originaria dell’altro
versante del fiume Tirso. 

3. Baddulesu; Chiaramonti (Riu Baddulesu); Laerru (Caminu Baddulesu), Pattada (S’Ad-
dulesa), Perfugas (Funtana de sos Baddulesos); < Baddùla = Gallura.

4. Brabaraxinu; Carbonia (Arrìu Brabaraxinu); < Brabaxa = Barbagia.
5. Calarésu; Perfugas (Su Calarésu); < Càlari = Cagliari; cogn. Calaresu.
6. Chilchiritanu; Monti; < Guilcier, curat. arborense. 
7. Crastachesu; Cuglieri (Nuraghe Crastachesu, Isperarzu Crastachesu); < Crasta = Castra

(Oschiri); cogn. Crasta.
8. Cularidanu; Pozzomaggiore (loc. Su Cularidanu); Villanova Monteleone (Bena de Cu-
laridanu); < Cùleri = Cuglieri.

9. Fonnacesos; Baunei; < Fonni + -akésu.
10. Idanu; Quartu S.E. (Su Idanu); < Santu Idu = S. Vito.
11.Masidanu; Barumini (Arrìu Masidanu); < Su Masu = Elmas; masu ‘maso, fattoria’; 
12. Odditana; Urzulei, Talana; < Ollin, vill. della curat. di Dore.
13. Olicesus; Meana Sarda (Funtana Olicesus); < Ore.160
14. Olidanesa; Urzulei (Iscra Olidanesa); < Oritanu, etn. di Ore (v.).
15. Oraccesus; Gonnostramatza; Ore; 
16. Regos; Nulvi, Sedini (Riu Badu de Regos); < (g)regu ‘greco’. 
17. Tinghiridanu; Osilo; < Tìnghiri, vill. della curat. di Romangia (Sassari, loc. Tìngari).
18.Tischiddesu; Torralba; < Térchiddo, vill. della curat. di Valles (Bonorva, loc. Tréchiddo).161
19. Turridana; Ozieri; < Turre, od. Porto Torres.
20. Ubbachesos; Samugheo; top. non individuato.
21. Zuridanu; Siurgus Donigala; < Zuri.

Appendice II al Repertorio nº 1
Cognomi formati da toponimi medioevali attestati nell’antroponimia odierna

ma non documentati nelle fonti come antroponimi

Riu Cuga (Uri); < Cuca, vill. della curat. di Coros; cogn. Cuga.
Carài (Lula, Maracalagonis, Oniferi); > Carà(i); Carài.
Curcu, vill. del regno d’Arborea; > Curcu, Cruccu.
Rebéccu (Bonorva); > Rebéccu, vill. della curat. di Valles.
Rebechesu, Ribichesu > Rebéccu, vill. della curat. di Valles.
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160 La forma Olicesus rappresenta prob. una var. di un precedente Oricesus con regolare svilup-
po -r- > -l-.

161 La veste attuale (pron. Tiχiɖɖésu) è determinata dal regolare trattamento del nesso -rk- che a
Torralba passa a -χ-.



Serùis, vill. della curat. del Cixerri; > Serùis.
Siòtto, vill. della curat. di Trexenta; > Siòtto.

Etnici formati da nomi personali

Ortacesus; vill. Ortacesus; < np. Orzocco(r).
Zrighidanu; Barumini, Bauladu, Paulilatino; < np. Zerchi(s); Serci(s).
Turresa; Ozieri (Sa Turresa); < Turre = Porto Torres.

Commento al Repertorio nº 1

Diverse sono le considerazioni che si possono fare a fronte dei dati esposti nel
Repertorio nº 1. Anzitutto assume una dimensione meno vaga l’aspetto relativo ai
villaggi ancora privi di localizzazione. Si tratta di circa 120 insediamenti che, ri-
spetto al numero totale di villaggi che gli studiosi stimano intorno a 900, rappre-
senta oltre il 13%. Anche se si tratta di un dato approssimato, esso indica in mo-
do abbastanza chiaro quanto sia urgente provvedere alla rilevazione sistematica
di tutto il patrimonio toponomastico sardo. È da ritenere plausibile, infatti, che
la conoscenza di toponimi tramandati soltanto a livello orale possa consentire di
localizzare, se non tutti i villaggi in questione, almeno un certo numero di essi.

Le forme censite attraverso lo spoglio delle fonti medioevali consentono di
quantificare in circa 660 i cognomi che hanno alla base un toponimo. È un
numero considerevole in assoluto dal momento che le fonti attestano che più
dei due terzi dei toponimi relativi a villaggi e curatorie diedero origine ad al-
trettanti cognomi. Di tale patrimonio vigono tuttora 202 forme alle quali
vanno aggiunte poco più di un centinaio di varianti; alcune di esse hanno as-
sunto una veste ormai autonoma rispetto alle relative entrate. Il dato sta a di-
mostrare che, nonostante siano trascorsi oltre cinque secoli, i cognomi forma-
ti da toponimi medioevali rappresentano ancora circa il 4% del sistema an-
troponimico sardo.

Sotto il profilo morfologico una parte rilevantissima delle forme prese in
esame (90,2%) presenta una struttura asufissale, nel senso che è costituita da
cognomi che riflettono il toponimo di villaggi, di curatorie o anche di sem-
plici nomi geografici. 

All’interno di questa grande categoria si segnala in assoluto la tipologia co-
stituita da cognomi formati da “de + nome di villaggio” (es.: de Frongia, de
Paùlis, de Terranova) che vanta il 77,5% di tutte le occorrenze. Segue un
gruppo meno cospicuo (9,6%) costituito da cognomi formati da nomi di vil-
laggio non preceduti dalla particella de (es.: Alisày, Arcài). Ancora meno signi-
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ficativa è la categoria formata da “de + coronimo o nome di territorio”, che
corrisponde al 3,9% delle complessive occorrenze, e quella formata da “de +
nome geografico” (es.: de Ena) che si ferma al 2,2%.

Le forme suffissali, cioè costituite da nomi propriamente etnici, assomma-
no in tutto a 65 (9,8%). Nell’ambito di tale categoria sono attestati, in ordine
decrescente, i cognomi formati da: 

1. toponimo + -ésu, -èsa, -èsos, -èsas (es.: Calaresu, Galulesu) col 4,6%; 
2. toponimo + -itanu, -itana col 2,7%; 
3. toponimo + -akésu, -akèsa (es.: Sorrakesos) con l’1,3%; 
4. toponimo + -ànu, -àna (es.: Castellanu) con 3 occorrenze; 
5. toponimo + -ikésu (es.: Orikesu) con 3 occorrenze; 
6. toponimo + -inu (es.: Barbarikinu) con 3 occorrenze. 
Riguardo alle forme desinenti in -akésu e -itànu si osserva che il maggior nu-

mero delle occorrenze non proviene dalle fonti medioevali ma da odierne atte-
stazioni toponomastiche. Il dato è da considerare con interesse perché dimostra
le potenzialità documentarie della toponomastica che, come in questo caso, ha
conservato un piccolo patrimonio di cognomi sconosciuti alle stesse fonti.

Risultano del tutto assenti gli etnici formati col suffisso -àju, come nell’o-
dierno Casteddàju, e soprattutto quelli formati col suffisso -incu (es.: Bosin-
cu). La mancata documentazione di queste forme nelle fonti medioevali ne
attesta, dunque, l’insorgenza durante i secoli successivi. 

Si deve anche considerare la documentazione carente per quanto riguarda
la Gallura e una curatoria appartata come l’Ogliastra. Il recente ritrovamento
di documenti provenienti da codeste aree dimostra l’esistenza di cognomi fi-
nora sconosciuti o la presenza di quelli già noti anche in aree per le quali non
si disponeva di dati. 

È interessante rilevare come alcuni cognomi molto frequenti fin dal me-
dioevo (es.: De Serra, De Sivi, De Thori) abbiano mantenuto una graduazione
di rilievo anche nei ranghi cognominali odierni, nei quali Serra e Dessì occu-
pano posizioni paragonabili a quelle che detenevano sette secoli or sono. Vi-
ceversa, altri cognomi di grande prestigio e con alte frequenze nelle fonti me-
dioevali, oltre che notevolmente diffusi nel territorio (per es.: De Lacon, de
Gunale), sono diventati sporadici se non rari.

In relazione alle aree di diffusione le fonti attestano che Serra era il cognome
più diffuso; anche de Lacon presenta caratterische analoghe mentre De Thori è
pressoché sconosciuto nelle fonti galluresi. Entrando nello specifico, nel regno
di Logudoro i cognomi più frequenti (oltre 20 occorrenze) sono De Athen,
D’Ardu, De Barru, De Bosa, De Bosòve, De Campu, De Capathennor, De Càr-
bia, De Castavar, De Castra, De Cherchi, De Coros, De Fravile, De Gitil, De
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Gunale, De Jovola, De Lacon, De Lella, De Liios, De Locu, De Martis, De Mon-
te,-is, De Muru, De Nugula, De Nurdòle, De Nureki, De Nurki, De Plana, De
Scanu, De Serra, De Sétilo, D’Urieke, D’Ussan, De Uta, De Valles, Sassu. Nel re-
gno d’Arborea i più frequenti sono: d’Arborèa, De Barca, De Ianna/Ienna, De
Iloy, De Lacon, De Orruvu, De Porta, De Serra, De Si(v)i, D’Uras. Nel regno di
Càlari: De Lacon, D’Oia, D’Ortu, De Pira(s), de Pirri, De Sogos. Nel regno di
Gallura: De Orisey. Altri cognomi diffusi ma senza una particolare dislocazione
territoriale sono D’Argiolas, De Banios, De Murta(s), De Planu, De Rivu. 

Tra gli etnici che formano nomi personali, infine, hanno un posto di rilie-
vo Bosovekesu e Gitilesu che sono specifici del regno di Logudoro.

Riguardo al fatto che nel regno di Logudoro sia attestata una maggiore fre-
quenza e diffusione di un numero più elevato di cognomi rispetto a quelli di
Arborèa e Càlari e, soprattutto, rispetto al regno gallurese, si deve sempre te-
ner presente che il Logudoro è il territorio più ricco di fonti. Non è privo di
rilievo osservare che tutti i condaghes, con la sola eccezione di quello di Bonar-
cado, provengono dal regno logudorese. 

Questo aspetto costituisce un’affidabile spia della reale rappresentatività
delle fonti che ci sono pervenute. In altri termini, il fatto che la maggior par-
te dei cognomi di formazione medioevale provenga dal regno di Logudoro at-
testa, sia pure in modo approssimativo, la “cifra” delle fonti originarie dell’Ar-
borèa, di Càlari e della Gallura che sono andate perdute. Vale a dire che la
presente indagine, mentre riflette il contenuto delle fonti conosciute e delle
testimonianze offerte dalla toponomastica, non può avere la pretesa di dare
una rappresentazione congrua dell’intero sistema antroponimico della Sarde-
gna medioevale di cui, salvo fortunate scoperte di nuove fonti, una parte ap-
pare perduta in modo irrimediabile. 

Repertorio nº 2

Cognomi ed etnici formati da toponimi non sardi 
attestati nelle fonti sarde dei secc. XI-XV

Acra (de); RDS 1505; < 1. Agra (Varese); 2. Acri (Cosenza); < S. Giovanni d’Acri, città dei
Crociati nel Vicino Oriente. 

Aiacingus; CdS 27, 52, 62, 70, 85; < Ajaccio, città corsa.
Alacant (d.); LCG 47, 75v; < Alicante, città spagnola.
Alamana; CdS 54; < Alamania (v.).
Alamania (de); RDS 3, 1225; 751 (de Alamaia); RSPS 344 (d’Alamangia); < Alamania

‘Germania’.
Albarete (de); CSMB 81; < Albacete, città spagnola.
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Alexandria (de); CdS, 6, 7, 11, 29; RDS 112, 332, 899, 1667; < Alessandria, città del Pie-
monte.

Allepus (de); RSPS 318, 365; < Aleppo, città della Siria.
Altana; CSNT 11-13, 23, 210; < Altana, vill. corso; cogn. Altana.
Alzitzira (d.); LCG 36; < Algueciras, città spagnola. 
Ampuries (d.); Impuries (de); LCG 49, 50, 75v; ACA RP, NC, Reg. 783, f. 269; < Ampu-
ries, città cat. (Empuries).162

Andalo (de); CdS 14; < Andalo, vill. trentino.
Anglesola (d’); ASP C, 85, ff.33v-34; ACA C, CRD Alf. III, cassa 26, c. 3183 (de Anglesola/
Anglarola); ACA, C, Reg. 1012, ff. 25v-27v; < 1. Anglesola, vill. della Catalogna (Lley-
da).

Anguilaria (de); ASC AAR, F1, ff. 34v, 35-36 (de Angularia), ff. 30-30v, 36v-37, 38-39v
(de Anguilaria); ACA C, Ppi, c. 3800, ff. 1-4v (de Anguilaria); < Anguillara (Sabazia),
vill. del Lazio.

Arasinco; CDS 59; < etn. di Arru, vill. corso.
Arbe (de); ACA C, Ppi, c. 3800, ff. 1-4v; C, Reg. 1006, ff. 37-38; < Arba, vill. del Friuli.
Arc(h)a (de); CDS 1388 830, 833, 834, 836, 838, 843-45, 853 (de Alca); < Arca, top. di

due vill. corsi; cogn. Arca, De Arca.163
Arenosio (de); CDS 1388 822, 856, 858, 860; ACA RU PA IX, ff. 52v-54 (d.Aranos);

< Arenós, cittadina del País Valencià.
Areta (de); CdS 69; < Areda, loc. e cognome spagnoli.
Aretinu; CSNT 284 < Arezzo.
Arru (de), Arro (de); CDS 1388 830, 833, 834, 835, 838; RSPS 253; < Arru, vill. corso;

cogn. Arru.
Auria (de), D’Oria; RSPS 46-48, 50, 205, 302-5, 320; CDS 1388 822, 828, 849, 852,

858; ASC AAR, vol. K2, ff. 74v-75, 82-83; CDS 1-13, 18-24, 28-32, 35-38bis, 41,
46-49, 50-52, 55, 57-59, 90; RDS 119, 208, 1046, 1267, 1298, 2571, 2576; LIT (de
Oria); < Oria, cittadina pugliese;164 cogn. Doria, De Auria.

Austria (de); RDS 2571, 2576; < Austria.
Badalona (de); LCG 50, 76; < Badalona, città catalana.
Balagna; CDS 1388 830; < Balagna, reg. corsa.
Barbariske; CSMB 29; < Barbarìa = Maghreb; cogn. Barbaresco.
Barbaru; CSMB 32; < Barbaru ‘barbaro’; cogn. Barbaro.
Barchinona (de); LCG 36 (de Barçalona); ASC AAR, C, f. 18v; < Barcellona, città cata-

lana. 

Mauro Maxia

RION, XXI (2015), 2 716

162 Dal top. Impuries, Empuries o Ampuries, relativo a una sede vescovile della Catalogna, è mu-
tuato il top. sardo Ampurias che nelle fonti del sec. XII è documentato con la forma Inpuriu
(< lat. emporium o gr. empórhion), a sua volta sede vescovile di diritto dell’omonima dioc.
sarda, la cui cattedrale era stabilita a S. Pietro di Flumen o Flùmine (oggi S. Pietro delle Im-
magini o del Crocifisso, presso Bulzi) nell’omonimo vill. di Flumen che nelle fonti del me-
desimo periodo è attestato come denominazione alternativa della medesima dioc. (MAXIA,
Anglona medioevale..., cit., pp. 222 ss.).

163 Non andrebbe escluso che in qualche caso Arca possa rappresentare una var. aferetica del
cogn. Barca (v. Repertorio nº 1).

164 Altri studiosi pensano a un’origine da un ant. personale femminile Oria.



Basso (de), Bassa (de); CA 3, 4 (de Bassu); CSMB 29, 32-34, 36, 99-101, 183, 209; CDSS
461; LF 277; LCG 16 (de lo Basso); < Bas, viscontado cat.; cogn. Bassu.

Beccorosso; CdS 45 (Bechusrubeus); < Beccorosso, vill. corso.
Besene (de); CdS 54 (de Biseno, de Besem), 85; < Bisène, vill. corso.
Besugene (de); CdS 69; < Bisugène, vill. corso.
Bonifacio (de); CDS 1388 854; CDS 10, 11, 13, 19, 20, 27, 51, 89, 93, 96; < Bonifacio,

vill. corso; cogn. Bonifacino.
Bononia (de); CdS 75, 76; < Bologna.
Boretexe (de); CdS 83; < Poretta, vill. corso.
Cadalanu; CSMB 94; < Catalogna; cogn. Catalano, Cadelanu.
Caidanu, Caidana; CSMB 137, 151; < Gaeta; cogn. Gaetano.
Calathayut (de); ASC AAR, vol. K1, ff. 26v-27; ACA RP, NC, Reg. 783, f. 116; < Cala-
tayud, città spagnola.

Calizani; CDS 1; < Calenzano, vill. toscano.
Calzanexe; CdS 65; < Calizani (v.).
Cambia (de); ACA C, CRD Alf. III, cassa 27, c. 3199; CdS 59 (Gambiana); < Cambia,

vill. corso.
Campana; CSLB 10v; CSMB 90, 149, 150, 167; CDS 1388 843; LCG 6v; < 1. Campa-
na, vill. corso; 2. Campana, vill. calabrese; 3. campana, nome di mestiere;165 cogn.
Campàna, Càmpana.

Campo (de); CSMS 340, 343, 344; BCSM 4r; CDS 1388 830, 832, 834, 835, 836, 837,
845, 853, 856; LCG 1, 3v, 55; CdS166 11-13, 18, 21-23, 35, 38, 38bis, 41, 57, 60, 67,
75-77, 80, 81, 90; RDS 470, 1718, 2079, 2429, 2536; RSPS 82 (de Campu); < Cam-
po, vill. corso (v. Repertorio nº 1, s.v. Campu); cogn. Campu(s), De Campus.

Camulio (de); CdS 67; < Camogli, vill. ligure.
Canally (de); RR 1323 416; < Canale, Canali, top. di due vill. corsi;167 cogn. Canalis.
Canellis (de); RDS 1450, 1536, 1566; < 1. Canelli, cittadina piemontese; 2. Canyelles, loc.

catalana.
Capo (de); CDS 1388 832; < Lo Capo, estremità del Capo Corso. 
Cardona (de); ASC AAR, F1,f. 33v-34; < Cardona, città catalana.
Cardu; Gardu (de su); CDS 1388 831; RSPS 191 (de Gardu); 340 (de su Gardu); < Cardu,

top. di due vill. corsi; cogn. Cardu, Gardu.
Carvi; CSMS 270; < prob. Calvi, cittadina della Corsica nord-occidentale; cogn. Calvi.
Casata (de); CSMS 278, 295 (Casada) < Casata, denom. locale del distretto di Sartena

(Corsica);168 cogn. Casada, Quesada.
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165 Che Campana rappresenti anche un nome di mestiere, riferito a costruttori di campane o sem-
plicemente ai campanari, può desumersi da LCG 6v dove si cita un “Colo Campana de Pisa”.

166 Le occorrenze del Cartulare da Silva 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 51, 73 sono relative a indivi-
dui sicuramente originari della Corsica in quanto la fonte specifica che sono “de Bonifacio”. 

167 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 24 ritiene che il cognome sia derivato dal top. Do-
musnovas Canales il cui secondo elemento, relativo a una gola solcata dal fiume Tirso, ha ca-
rattere distintivo rispetto alle altre Domusnovas sarde esistenti nel medioevo.

168 Col nome geografico I Casata (anche Casada, Casati) si denomina comunemente la regione
di Sartena, il cui distretto corrisponde alla Corsica sud-occidentale (cfr. FRANCESCO DOME-
NICO FALCUCCI, Vocabolario dei dialetti, geografia e costumi della Corsica, Cagliari, Aldo For-



Casili, Casilis; CSMB 2, 208; CDS 1388 830; RSPS 45; < Casile, vill. corso; cogn. Gasìle.
Casta (de); LF 277v; RDS 913, 1740 < Casta, vill. corso;169 cogn. Casta.
Castello (de); ACA C, Ppi, c. 3800, ff. 1-4v; < 1. Castello, vill. corso; 2. Castelló (de la Pla-
na), città valenzana. 

Catala; LCG 71; etn. della Catalogna. 
Catalanus; RDS 2130; etn. della Catalogna; cogn. Catalano, Cadelanu.
Cau (de); CDS 1388 855; < Càuu ‘estremità del Capo Corso’; cogn. Cau, Cao.
Cauro (de); RDS 1048; < Cauro, vill. corso.
Cavoccorso (de); CdS 74, 78; < Capo Corso, penisola del nord della Corsica.
Cayri (de); 43; < Cairo Montenotte, centro ligure. 
Cecilianus; RDS 145; < Cecilia ‘Sicilia’.
Cerbuna (de), Scerbuna (de); CSPS 314, 383; < Cerbuna, loc. non individuata; cogn. Cer-
buna (spagnolo).

Cervaria; CDS 1388 822, 857; < Cervera, città catalana. 
Cervilione (de); ASC AAR, F1, ff. 35-36; ASC AAR, C, f. 15v; ACA C, Reg. 1011, ff.

132-132v, 138-138v; Reg. 1012, ff. 25v-27v; Reg. 1012, ff. 71-71v, 74v-75v, 77-77v,
95v; Reg. 1013, f. 208; RP, AGS, Reg. 2073, f. 65 (de Cervello); < latinizzazione di
Cervelló, reg. catalana.

Chiesa (de); RR 1323 350; < Chiesa, nome di un vill. corso e di altri centri italiani; cogn.
Chiesa.

Cicavexe; CdS 54; Cìcavu; < Zìcavo, Cìcau vill. corso. 
Ciù (de); CDS 1388 855; < it. giù ‘parte inferiore di un abitato’. 
Codinacs (de); LCG 74v, 78 (de Chodinax); ACA RP, MR, Reg. 644, ff. 271-72; < Codi-
nacs, top. di alcuni vill. della comarca di Osona (Catalogna).

Columbiera (de); CA 3; ACA C, Ppi, c. 3800, ff. 1-4v (de Columbario); < forse Columbé-
ra, ora Colombaia di Genesterio (Canton Ticino, Svizzera). 

Corbera (de); LCG 71; ACA, C, Reg. 1020, f. 110; < Corbera, vill. del Rossiglione.
Corsiga (sos de); CSMB 5, 211; < Corsica; Cossiga;170 < cogn. Cóssiga.
Corsigu;171 CDS 1388 853; < Corsica; Cossiga, letteralmente ‘corso’. La passata vigenza di

questo etnico è testimoniata da Riu Còssigu, nome di un torrente del comune di Perfugas.
Corsu, Corrsu, Corso, Cossu, Cossa;172 CCG 4, 7, 9; CSLB 4; CSMS 33, 84, 209-14, 218,

236 (Corsu); 201 (Cossu); CSPS 103, 144, 158, 201, 205, 239, 240, 241, 351, 375,
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ni Editore 1915, rist. Sala Bolognese 1981, p. 413). Il cogn. Casada riflette la stessa var.
corsa Casada mentre la forma Quesada rappresenta una delle frequenti spagnolizzazioni di
cognomi locali (cfr. Martinez = sardo Martine, corso Martini).

169 Oltre che formato dal top. corso Casta, questo cognome può rappresentare sia una var. gra-
fica di de Castai priva dell’epitesi -i e pronunciata de Castà sia un cogn. formato dal perso-
nale femm. Casta ‘Casta’, ‘(figlio,-a) di Casta’.

170 Che l’originaria pronuncia del cogn. Cossiga corrispondesse a Cóssiga (< Córsica), oltre che
dall’antroponimo Cossighu documentato in CDS 1388 si desume dall’idronimo Riu Cóssicu
‘rio corso’ che è attestato a Perfugas anche con la var. Riu de Cóssiga ‘rio di Corsica’.

171 Corrisponde all’etn. cóssigu ‘corso’ tuttora vigente a Perfugas (Riu Cóssigu o Riu de Cóssiga).
172 La frequenza di Corsu e varr. è simile in CSPS, CSMS e CSNT ed è elevata perfino nella

Carta Greca cagliaritana; ma la fonte che presenta le frequenze più alte è CSMB; sono dati
indicativi della diffusa presenza di oriundi corsi in tutta la Sardegna fin dal sec. XI.



406; CSNT 7, 8, 129, 142, 163, 172, 267; CSMB 18, 76, 80, 84, 91, 100, 113, 125,
189, 192, 190, 193, 199; RDS 396, 401-3, 406, 408, 410, 411, 413, 416, 418, 420,
422, 425, 427, 429; CDS 1388 829, 830, 835, 836, 837 (de Cossu),173 839, 841 (de
Cossu), 842-43, 844 (Coso), 853, 855; ACA RP, AGS, Reg. 2073, f. 78;174 CdS 10, 15,
17, 26, 43, 57, 58, 63, 65, 67, 78-80; RDS 396;175 RSPS 107, 108, 118, 129, 154,
199, 202, 205, 225, 228, 265, 277, 278, 280, 285, 310, 337, 362 (Cors<s>u); 96
(Cossu); < Corsica; cogn. Cossu.

Corte (de), de Cortis, Colti (de), Curtibus (de); CSLB 10; CSMB 70, 71; CDS 1388 829,
832, 834, 840, 843, 850 (de Culto);176 < Corte o Corti, città corsa177 (v. Repertorio nº
1); cogn. Decortes, Degortes.

Corvo (de); CdS 65; < Corvo, castello e borgo della Corsica.
Cóssighu; CDS 1388 853; < Corsica; cogn. Cossiga.
Costa (de); CDS 1388 852, 855; < Costa, reg. corsa; cogn. Costa.
Cravaria (de); CdS 64; < 1. Chiàvari, città ligure; 2. Chiàvari, vill. corso.
Cremone (de); CdS 12; < Cremona; cogn. Cremone.
Crullio (de); ACA, C, Reg. 1012, ff. 25v-27v; LCG 71v (de Curoires); < Cruilles, centro

dell’Empurdan (Catalogna).
Egithu, Egito, Egittu, Egiçu, Egizu, Eizu, Eissu (np.); CSPS 25, 31, 33, 42, 44, 48, 89, 317;

CSMS 170, 234, 236; CSNT 11-13; CSMB 71, 115; CSMB 99, 158, 194, 209; < lat.
Aegiptius.

Fara; CSMS 9, 10, 81, 209, 289, 290; < 1. Fara, cogn. di origine corsa formato prob.
dal long. Fara;178 2. Fara, top. di alcuni centri abitati della penisola italiana; cogn.
Fara.

Farfare, Farfara (de); CSPS 35, 174, 175, 178, 260, 266, 277, 322; CSMS 28; CSNT
262; RDS 721-728, 734, 735, 1083, 1085, 1087; CDS 1388 834; < Fàrfara (Terni). 

Ficarola (de); CDSC 198-200; < Ficarolo, centro del Polesine documentato dal sec. X. 
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173 Le forme de Cossu e Corsu in funzione di nome personale possono costituire, anziché un et-
nico, un patronimico formato da Corsu, Cossu per aferesi di Bonaccórsu ‘Buonaccorso’ che è
documentato, seppur sporadicamente, in fonti del medesimo periodo, per es., a Castelsardo
nel Cartulare da Silva.

174 L’occorrenza è relativa a Godycxello Corso, personaggio già noto da altri documenti catala-
ni relativi alla città di Sassari intorno alla metà del Trecento.

175 La fonte riporta altre quindici occorrenze tutte relative a un Nicolaus Corsus.
176 La forma de Culto è una cultizzazione di de Colti, relativa a uno stesso personaggio di Terra-

nova (Olbia) denominato Lemucio.
177 Un indizio che depone a favore della corsità del cognome proviene dal fatto che, pur essen-

do la corte un tipo di insediamento caratteristico dell’età giudicale, la forma de Corte è atte-
stata soltanto due volte nei condaghes mentre la sua frequenza aumenta notevolmente nelle
fonti post-giudicali quando la presenza corsa crebbe fortemente.

178 Il long. fara ‘corpo di spedizione’ passò a denominare le parentele allargate (clan) e gli stessi
insediamenti tribali da queste fondati; nell’Italia centro-settentrionale sono numerosi i cen-
tri denominati da toponimi bimembri che presentano Fara come primo elemento. Il co-
gnome attestato nel condaghe di Salvenor può essere di origine peninsulare ma una sua ori-
gine corsa è assicurata dallo storico e geografo sassarese del ’500 Giovanni Francesco Fara
che era originario della zona di Bastia.



Figari; CDS 1388 840; < Fìgari, vill. corso; cogn. Fìgari.
Figo (de); CDS 1410; < Figo, Fico, vill. della Corsica meridionale.179
Figuera; CDS 1388 852; < Figuera, centro catalano.
Finario (de); CdS 78; < Finale (Ligure); cogn. Finà.
Fiorentinu; CSMB 93; CDS 1388 853; < etn. di Firenze; cogn. Fiorentini.
Fiorenza; CSMB 115; CdS 4, 85 (Florencia); < Fiorenza, od. Firenze. 
Foce; CDS 1388 838 (Focie); < Foce, vill. della Corsica meridionale.
Forasticu, Forastia (np.); CSPS 360; CSNT 163; CSMB 205; < sar. foras ‘di fuori, esterno,

estero’ = ‘forestiero’.
Francu (np.); CSMB 178; < franco ‘francese’ e ‘libero’; cogn. Franco.
Furçolu (de lu), Forciolu, Furciolu, Furziolu;180 RSPS 158, 172, 177, 184, 350; < Forciolu,

vill. corso; cogn. Bulciolu.
Gavio (de); CdS 95; < Gavi (Ligure), città del Piemonte.
Germane (np.); CSNT 195; < lat. germanus ‘germanico’.
Geronesi; RDS 2273, 2512; < Girona, città catalana.
Ghalicia (de); CDS 1388 854; < Galizia, reg. spagnola.
Ginivesu; CSMB 162; < etn. di Genova; cogn. Genovese, Genovesi.
Girusale, Ierusale;181 CSPS 96, 302; < Ierusalem. 
Grecu, Greca, Eregu; CV 9 (Grega); CS I/63; I/72 (Gregu); CSPS 407; CSMS 236; CSNT

270; CSMB 114, 129; < lat. graecus ‘greco’.
Grekisca; CSPS 423 (Bia Grekisca); < Grekìa ‘Grecia’.
Guixols (de); LCG 36v; < (Sant Feliu de) Guixols, centro catalano. 
Ianua (de); CdS 12, 70; < lat. Ianua = Genova; cogn. Genovese, Genovesi.
Ispagnia; CDS 1388 840; < Ispagna = Spagna; cogn. Spagnolu.
Iunesu, Iuniesa; RDS 1714, 2091 (Iunesa); < etn. di Ianua = Genova; cogn. Genovese.
Kitana (de); CSNT 159; < prob. ‘gitana’, ‘zingara’.
Lança (de); ASC AAR, vol. K2, ff. 74v-75; ACA RP, ACG, Reg. 2084, f. 49; < Lanza, vill.

trentino.
Lanciano (de); ASC AAR, vol. K2, ff. 56v-57, 58v, 60v-61, 63-63v, 64v, 65, 82-83; < Lan-
ciano, città abruzzese.

Leca; RDS 2757, 2805, 2847; CDS 1388 845, 846 (Lecha); < 1. Leca, castello e borgo
della Corsica; 2. Leca, vill. ligure.

Lecis; CDS 1388 845; < Lecci, vill. corso.
Leukas (de); CDS 1388 840; < Leukás, vill. greco.
Levexe (de); CdS 93, 93bis; < Alivesi, Olivese vill. corso. 
Libiano (de); ASC AAR, F1,f. 34v; < Libbiano, vill. toscano (Pisa).
Loro; CSMS 327; CDS 1388 833 (Lori); < Campu di Loru, reg. corsa; cogn. Loru.
Luca, Luccha (de); ASP D (CS I/85); CDS 1388 845; < Lucca, città toscana.
Luckesu; CSLB 4v; < Lucca; cogn. Lucchesi.
Lumbardo; CDS 1388 830, 853; < Lombardia; cogn. Lombardi.
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179 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 24 associa questa forma alla serie Figu, Ficos, Figus
che è propriamente sarda.

180 Lo stesso cognome è attestato frequentemente a Castelsardo nei secc. XVI-XVII.
181 È un epiteto di Petru de Serra, detto “quello di Gerusalemme” per evitare confusioni con al-

tri personaggi omonimi. 



Maiorica (de); CSPS 95, 108, 111, 126; ACA C, Reg. 1006, f. 58 (de Maiorice), ff. 58-
58v (de Maiorichis); 182 < lat. Maiorica = Maiorca; cogn. Maiorca.

Malfa (de); LCG 6v; < Malfa, vill. dell’isola di Salina nell’arcipelago delle Eolie (Sicilia).
Malfatano; Teulada (Capo Malfatano); < Malfa (v.).183
Malorques (de); LCG 68;184 ACA RP, MR, Reg. 2059, ff. 5v-6 (de Maylorche) < Mallorca,

isola principale dell’arcipelago delle Baleari.
Malta; CDS 1388 854; < Malta, isola; cogn. Malta, De Malta. 
Maoni; ACA C, Reg. 1030, ff. 75v-76; < Mahon, cittadina dell’isola di Minorca.
Marencha (de); CdS 2; < Marengo, città piemontese.
Mari (de); CdS 79; CSPS 314, 383 (dessu Mare); < 1. mare ‘mare’; 2. Mari, forma afereti-

ca del np. Adimari, Ademaro.
Massa (de); CA 3; CSMB 2, 4, 27, 99, 208, 210; RDS 925; CDS 1388 833, 839, 841,

844, 845, 855 (Maçalloy = Massa Loy), 856 (de Maça), 860; StSC 60; < Massa, città to-
scana; cogn.Massa.

Maure (np.); CSNT 283; CSMB 145 (Maurellu); CDS 1388 834 (Sumauru), 838, 839 e
841 (Samauri); < Maure, Mauru ‘Mauro, della Mauritania’. 

Mela (de); < Mela, top. di due vill. corsi (v. Repertorio nº 1).
Messina (de); CDS 1388 830; < Messina, città siciliana; cogn. Messina.
Mira (de); CSMS 209; < Mira, nome di vari centri abitati situati nella penisola iberica, nel

Veneto e in Anatolia.
Monaco (de); CdS 63; < Monaco, loc. e principato.
Montbru (de); LCG 22v, 36, 36v, 39v, 41; < Montbru, loc. catalana. 
Monte (de), de Monti; CSPS 27, 164, 166, 167, 205, 237, 277, 368, 373; CSMS 57, 79,

104, 108, 121, 142, 157, 186; CSMB 94 (da Monti); RSPS 346 (de Monte); < Monte,
reg. e vill. corsi; (v. Repertorio nº 1, s.v. Monte); cogn. Monti.

Monteferrato (de); RDS 1990; < Monferrato, reg. del Piemonte.
Monteolivo (de); RDS 2550; < Monteolivo, ant. vill. presso Castelfiorentino; cogn. Montolivo. 
Montepavone (de); RDS 1152, 1156; < Montepa(v)one, vill. in provincia di Catanzaro.185
Monza (de); CdS 12; < Monza, città lombarda.
Moran (de); LCG 71v; < prob. Murano, nomi di vari centri abitati (Venezia, Alessandria,

Perugia, Cosenza).
Mucan (de); CDS 1388 831; < Mocano, vill. corso; cogn. Amucano, (A)Muganu, (A)Mugà.
Mugello (de); ASP C, 85, f.4-4v; < 1. Mugello, reg. della Toscana; 2. Muchiello, vill. corso

attestato con la grafia Mogello.
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182 “Petro Augustini de Maiorice/de Maiorichis”, baiulo e portolano dei porti galluresi (anno 1336).
183 Altri pensano al centro campano di Amalfi; cfr. EMIDIO DE FELICE, Le coste della Sardegna.

Saggio toponomastico storico-descrittivo, Cagliari, Fossataro 1964, p. 60; TERESA CAPPELLO /
CARLO TAGLIAVINI, Dizionario degli etnici e dei toponimi italiani, Bologna, Pàtron 1981, S.
17; così anche WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 4 e MASSIMO PITTAU, I nomi di
paesi città regioni monti fiumi della Sardegna, Cagliari, Gasperini 1997, p. 111. Che la base
sia Malfa piuttosto che Amalfi si desume dalla var. Malfatano. Peraltro che questo piccolo
centro siciliano sia all’origine di cognomi di origine toponomastica è dimostrato dal noto
cogn. Malfa, La Malfa (DE FELICE, Dizionario dei cognomi italiani, cit., p. 158).

184 “Entoni Moni de Malorques”.
185 Il cogn. Montepavone attualmente è rarissimo e circoscritto alla provincia di Isernia.



Muntanya(ns); ACA RP, AGS, Reg. 2073, f. 22, f. 78; Reg. 2075, f. 3v; NC, vol. 780, f.
77; < Muntanyà, centro catalano. 

Mursia; ACA RP, ACG, Reg. 2084, ff. 76-76v; < Murcia, città spagnola.
Murta (de); CSMS 157 (de Murta); 18 (Murta); RR 1323 357-59 (Demurta, Dimurta);

RDS 197 (de Murta); < Murta, sobb. di Genova da cui deriva un cogn. documentato a
Bonifacio nel sec. XIII; cogn. Murtas, Demurtas.

Muru (de); CSPS 367, 421; CSMS 346; CSNT 50, 74, 108, 196, 210, 234; CDS 1388
830; < Muru, vill. corso (v. Repertorio nº 1, s.v. Muru); cogn. Muru, Demuru.

Napoli (de); CSMB 74; CDS 1388 855 (np. Nappulli); < Napoli, città campana; cogn.
Napoli.

Napulitana (np.); CSPS 37; < Napoli, città campana; cogn. Napoli.
Naulo (de); CdS 92; < Noli, vill. ligure.
Navarro; LCG 34v, 40, 68, 74; < Navarra, reg. della Spagna.
Neapoli (de); RDS 2686, 2885; < Napoli, città campana; cogn. Napoli.
Neunza (de); RDS 454; < Nonza, vill. corso.
Ogana; RSPS 340; < Òcana, vill. corso; cogn. Ògana, Òganu.186
Oliva; CDS 1388 847; < Oliva, città e comarca del País Valencià (Spagna); cogn. Olivas. 
Op(p)inu, Obinu; CDS 1388 830, 837, 853; < Opinu, reg. corsa; cogn. Obinu.
Oriola (d.); LCG 36v; < Oriola, vill. della Romagna.
Palerma (de); RDS 699; < Palermo, città siciliana; cogn. Palermo.
Pallars (de); ASC AAR, F1, ff. 35-36; < Pallars, comarca del País Valencià.
Pelio (de); CdS 78; < Pegli, vill. ligure.
Penna (de); RR 1323 348; RDS 403, 452, 987;187 LF 277; CDS 1388 829-39, 841, 843,

845, 846, 853; RSPS 120; CDS 1410; < Penna, vill. corso;188 cogn. Pinna.
Pera; CA 4; RDS 690; CDS 1388 836; ACA RP, NC, Reg. 780, f. 121 (ça Pera); < 1. Pe-
ra, vill. corso; 2. Pera, loc. cat. o np. cat. Pera ‘Pietro’; cogn. Pera.

Perpiniani; CDS 1388 852; LCG 31v, 49v e 76 (np. Perpenya),189 36 (de Perpenya); ACA RP,
MR, Reg. 644, f. 271-72 (np. Perpinya); < Perpignano, città del Rossiglione (Francia).

Perusinu; CSMB 4, 8, 17, 37, 99, 208, 214; < etn. di Perugia; cogn. Pirisinu.
Perusio; RDS 641; < Perugia, città umbra.
Petra (de); CSMB 90; ASC AAR, F1, ff. 36v-37; CDS 1410; < Petra, nome di due vill.

corsi.190
Piana; CSPS 242; CSMB 20, 102, 121, 202, 218; CSPS 199; CdS191 17, 38, 45bis, 67,

81, 88; < Piana, vill. corso; cogn. Piana.
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186 L’equazione tra l’entrata Ògana e la var. Òganu è stabilita dalle schede 273 e 340 del RSPS
che sono relative al medesimo personaggio (Johanne Ogana o Ogano, arciprete di Sorres). 

187 Per queste due ultime occorrenze il Sella stabiliva una corrispondenza col cogn. Pinna.
188 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 31 rileva soltanto l’occorrenza del 1410 e la mette

in relazione al cogn. spagnolo Peña che cronologicamente appare incongruente con la pre-
senza castigliana iniziata a partire dalla fine del sec. XV. 

189 L’occorrenza relativa, “Perpenya Porçell”, indizia un’origine catalana o rossiglionese anche
per gli od. cognomi Porcellu, Porcella.

190 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 22 lo ritiene derivato dal top. Perdas de Fogu.
191 Le occorrenze di questa fonte recano la forma latinizzata Plana che può riferirsi sia al vill.

corso di Piana sia ad altri villaggi denominati Piana situati nella penisola italiana.



Pianu, Piano; CSPS 406; CSMS 175, 315, 316-18, 327, 337; CSMB 116, 121; CdS 89
(de Plano); CDS 1388 834, 835, 838, 852 (de Plano); < Pianu, vill. corso; cogn. Pianu.

Piazze; CDS 1388 830 (da li Piaci); < Piazze, vill. corso; cogn. Piazza.
Pietrasancta (de); LF 278; < Pietrasanta, città toscana.
Pigna; CSLB 3v; < Pigna, vill. corso; cogn. Pinna.
Pinu (de); CdS 78; LF 255, 263, 277, 291 (de Pino); < Pino, vill. corso. 
Pirella; CSNT 121; < Pirella, vill. corso; cogn. Pirella, Pirellas, Pirèdda.
Pisa, Pisas (de); LCG 8, 8v; CS I/78; CdS 43, 63, 78 (de Pisis); RDS 650 (Pisis); < Pisa,

città toscana.
Pisanu, Pisana (np. e cogn.); CSPS 424, 434; CSLB 3, 7v; CSNT 65, 80, 153, 163;

CSMB 9, 17, 28, 72, 82, 92, 96, 113, 120, 162, 172, 196, 216; CSMB 14 (Pisanellu);
CSMS 247; RSPS 172; ARTIZZU 1974: 68; CDS 1388 830, 835, 836, 838, 841, 842,
853, 854, 855; < Pisa, città toscana; cogn. Pisano, Pisanu.

Pistoya (de); CdS 55; < Pistoia, città toscana.
Placentia (de); RDS 37, 1989 < Piacenza, città emiliana.
Plana (de); CSPS 46, 74, 345, 402; CSMS 14, 18, 166, 230; CSNT 8, 12, 14, 81, 151,

177, 196, 243, 244, 278; CSMB 116, 121, 169, 235, 236; RDS 1945, 2296, 2514,
2528, 2535, 2546, 2599; CDS 1388 831, 832, 837, 842; RSPS 199 (Piana); < Piana,
vill. corso; v. anche Piana; cogn. Piana. 

Plombino (de); LCG 8; ASP C, 85, f. 4-4v (de Plumbino); < Piombino, città toscana.
Pogiu (de); Podio (de); CSPS 290, 344 (Podia); RDS 508, 995, 1206-207, 1530 (de Pudio);

ASP C, 89, ff. 174v-17v (de Podio Glee), ASC AAR, F1, ff. 34v, 35-36 (de Podio); CDS
1388 845 e 852 (de Podio); RSPS 32 (Pogiu); 254, 306, 328, 363 (de su Pogu/Podu);192
< 1. Poggiu, nome di cinque vill. corsi; 2. Puig, top. catalano; cogn. Poggiu, Dessupoiu.

Pontremulo (de); CdS 60; < Pontremoli.
Ponzolo (de); CdS 24; < Ponzò, vill. in provincia della Spezia.
Pornasio (de); CdS 34, 36; < Pornassio, vill. ligure.
Pozanello (de); CdS 70; < Pozzanello, top. non localizz.
Pratu, Prato (de); CSNT 169, 283; RDS 2096 (Pratis); CDS 1388 845; < 1. Pratu = Pa-
dru o Pardu (v. Repertorio nº 1, s.v.); 2. Prato, città toscana.193

Proxida (de); ACA RP, NC, Reg. 783, f. 50; < Procida, isola campana.
Prunellu (de); CSNT 309; CSMB 82, 100, 120, 188 (Prunedu (de);194 < Prunellu, Pru-
neddu, nome di due vill. corsi; cogn. Pruneddu.

Quisa (de); CDS 1388 844, 855; < Chisa, vill. corso.
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192 Lo stesso personaggio è attestato nella medesima fonte (RSPS 37, 253) col cogn. de Puçassola.
193 L’esistenza di due distinti cognomi (de Pratu e de Prato) parrebbe dedursi da CDS 1388

845 dove sono entrambi attestati in relazione allo stesso vill. di Barbagiana. Peraltro la for-
ma de Prato è documentata insieme al personale Santoro che, di uso comune in Toscana, era
viceversa rarissimo in Sardegna dove l’od. cogn. Santoru si diffuse soltanto nel XVI secolo
con i flussi migratori dalla Corsica dove Santore vige tuttora come nome personale. 

194 Un vill. med. sardo denominato Prunedu non è attestato in alcuna fonte; inoltre la costru-
zione in -edu (< -ETUM) è sicuramente insolita perché non si riscontrano altri insediamenti
denominati con forme basate su mela, pira, castania, pumu; l’unica eccezione proviene da
Nughédu. Potrebbe trattarsi di una grafia per Pruneddu, var. di Prunellu, attestato in Corsi-
ca come top. di due villaggi.



Randacio (de); CdS 15, 15bis, 16, 22, 27, 30, 31, 50, 68; < Randazzo, città siciliana.
Rasca (de); CdS 54; < Rasca, monastero della Romania.195
Rechizonazo; CdS 54; etn. di veste corsa di Recco; v. Rec(h)o.
Rec(h)o (de); CdS 63, 64; < Recco, centro ligure.
Regitanu; CSPS 28, 85, 93, 105, 114, 117, 151, 162, 167, 168, 173, 223, 237, 346, 357,

358, 375, 385, 393; < gr. Réghion = Reggio di Calabria; cogn. Reitano.
Riera (de); RDS 1525; < Riera, reg. catalana.
Ripa, Riva (de); CSMS 247; CdS 64; < 1. Ripa all’Arno (Pisa); 2. Riva Ligure (Imperia); 3)

meno prob. Riva del Garda (Trento). 
Rocha (dessa); CSPS 14-18, 409; CdS 59 (de Rocha); < Rocca, reg. della Corsica meridio-

nale; cogn. Rocca.
Roma (de); CSPS 9, 44, 72, 74, 106, 133, 192, 195, 243, 369; CSMS 190, 267; CSNT

221; CDS 1388 833, 834; < Roma; cogn. Roma, De Roma, Deroma.
Romanu; CL 2; CSPS 80, 109, 147; CSNT 143; RDS 1692, 1742 (Romani); < Roma;

cogn. Romanu.
Sala (de); CA 3; CdS 32; < Sala, loc. catalana.
Salviano (de); RDS 2572, 2591, 2596; < Salviano, sobb. di Livorno.
Salzano (de); CdS 17, 22, 61, 69; < Salzano, vill. ligure. 
Samaridanu (np.); CSMB 12, 26, 28, 97, 98, 105, 118, 152, 167, 180, 181, 184; < Sa-
marìa, reg. di Israele.

Sancta Amantia (de); CdS 88; < Santa Amanza, vill. e porto della Corsica meridionale.
Sancto Miniato (de); ACA C, Reg. 508, f. 86v; Reg. 1011, ff. 132-132v, 138-138v; Reg.

1012, ff. 25v-27v, 74v-75v; CRD Alf. III, cassa 27, c. 3199; < S. Miniato, città toscana.
Sancto Vicencio (de); CdS 63, 64; < S. Vincenzo, nome di sei vill. italiani.
Saona (de); CdS 1-4, 6-9, 15, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 63, 64, 67, 91, 92; < 1. Sa-
vona, città ligure; 2. Saona, ant. sede vescovile della Corsica.

Saragoça (de); LCG 22v, 36, 68; < Saragozza, città aragonese.
Sarakina, Sarakine, Saragina, Saracino, Saraceno (np.); Sarakinu, Saraginu, Sarraceni

(cogn.); CSPS 297, 300, 303, 317; CSNT 102, 116, 149, 187; CSMB 82, 83, 172, 192;
CDS 1388 832 (np. Sarraceno), 839 (np. Sarraceno), 843; < lat. saracinus ‘saraceno’.

Sardo, Sardu;196 CdS 26, 34, 45bis; CDS 1388 830, 832 (Cerdo), 840 (Serdo); < 1. sardo
‘sardo, della Sardegna’;197 2. U Sardu, vill. corso; cogn. Sardo, Sardu.

Sardulacciu; CDS 1388 830; < corso sardulacciu ‘sardo’; cfr. top. Serdulacci, vill. del Capo
Corso.

Savignano (de); CdS 63; < Savignano, nome di sei vill. italiani. 
Savignono (de); CdS 6-11, 28; < Savignone, vill. ligure (Genova).
Saxello (de); CdS 1; < Sassello, vill. ligure (Savona).
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195 Il cogn. Rasca attualmente è attestato a Napoli e, sporadicamente, tra il Piemonte e la Lom-
bardia occidentale.

196 Le prime attestazioni dell’etn. Sardo,-u sono documentate nella terza decade del Trecento in
coincidenza con l’intensificarsi dei flussi esterni diretti ai porti del nord Sardegna e, in par-
ticolare, a Castel Genovese (Castelsardo) che già in quel periodo aveva una popolazione a
maggioranza corsa.

197 La grafia Cerdo e la forma Serdo sono var. corse (sèrdu ‘sardo’) che indicano una provenienza dal-
la Corsica o dal Continente italiano di individui originariamente sardi.



Scata; CDS 1388 835 (Ischata); LCG 16v; < Scata, vill. corso; cogn. Scatta.
Scotus; CdS 2,12, 42; < etn. della Scozia ‘scoto, scozzese’; cogn. Scotto.
Sena (de); RDS 655, 2890 (Senis); < 1. Sena = Siena, città toscana; 2. Sena = Zena ‘Geno-

va’; cogn. Dessena.
Serra (de la); CA 3; < Serra, reg. corsa;198 cogn. Serra, Deserra.
Serrani; CDS 1388 851; < etn. di Serra, reg. corsa e nome di cinque vill. corsi.
Sexto (de); CdS 14, 55; < Sesto, nome di sobborghi di Milano e di Firenze.199
Sicilia, Cicilia; CDS 1388 845; RSPS 115 (Cicilia); < Sicilia.
Siculo; CDS 1388 845; < etn. della Sicilia ‘siculo, siciliano’.
Sikiia, Siquia, Siquigia (np.); CSPS 207; CSMS 56, 300; < Sicilia. 
Sikiu; CV 9; < etn. della Sicilia, letteralmente ‘sicilio’.200
Sikule, Siccule (np.); CSPS 101, 213; < etn. della Sicilia, ‘siculo’. 
Silva (de); CdS 5, 6, 9, 10, 22, 39, 54, 61, 71, 72, 88; < silva ‘selva’, geonimo alla base di

cognomi spagnoli, portoghesi e italiani. 
Sorba (de la); RDS 100; < Sorba, vill. corso; cogn. Sorba, Sorbani.
Sorio (de); RSPS 247; < Sorio, vill. corso.
Soro (de); RR 1323 359, 362; CDS 1388 830, 834, 835; RSPS 157, 164; < Soro,201 can-

tone corso; cogn. Soro.
Spangia; CDS 1388 842; < Spagna.
Strupa (de); CdS 4-8, 13, 18-21, 23, 28, 29, 34; < Struppa, sobb. di Genova.
Taiano (de); CdS 95, 95bis; < Tabiano, vill. dell’Emilia.
Taiolo (de); CdS 44-46; < Tagliolo, vill. del Monferrato.
Tarço (de); LCG 10v, 17v, 19, 58, 69; < Tarzo, vill. in provincia di Treviso.
Tarraco; CDS 6; < lat. Tarraco = Tarragona, città catalana.
Terragoni; CDS 1388 852; < Tarragona, città catalana.
Terrasa (de); LCG 36; < Tarrasa, città catalana.
Tholono (de); CDS 1388 857; < Tolone, città francese.
Tholosani; RDS 65; < etn. di Tolosa, città francese.
Tolla (de); CSPS 96, 308; CSNT 321; CDS 1388 837, 840, 842, 856, 857; RSPS 178,

204; < Tolla, vill. corso.
Torrano (de); CDS 1388 830; < Torrano, vill. corso.
Torrentibus (de); RDS 7, 758, 1213, 1240, 2004, 2013; < Torrent, comune catalano.
Trapana (de); LCG 57; < Trapani, città siciliana.
Trebiano (de); CdS 6-9, 21; < 1. Trebbiano, vill. della Lombardia (Milano); 2. trebbiano,

etn. della Val Trebbia (Piacenza).
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198 L’origine corsa, indiziata dal nesso de la, è da preferire a un’origine iberica per il fatto che il
relativo personaggio (Turbini de la Serra) è documentato come liuru de Kalaris ‘libero del
regno di Kalari’ in un periodo (a. 1206) in cui questo stato era retto da Guglielmo di Mas-
sa, personaggio di origine pisana con forti interessi anche in Corsica. Sul cogn. Serra cfr. il
Repertorio nº 1, s.v.

199 L’origine del relativo personaggio dalla città lombarda, anziché dal vill. campidanese di Se-
stu, si deduce dal fatto che la fonte ricorda il “q(uon)d(am) Conradi de Sexto de Cremona”,
cioè di un’altra città della Lombardia.

200 Per modelli analoghi cfr. i personali Logodorio, Galluro.
201 Var. di Sorro, Sorru con regolare scempiamento di -r- dovuto a un influsso settentrionale.



Treuis (de); RDS 490;202 < Trevi, vill. umbro. 
Turqui (de); LCG 13, 15v, 16v, 22, 23, 41v, 47v, 71, 72v; CDS 1388 (de Turchu);203

< Turchìa; cogn. Turchi, De su Turcu.204
Unedo; CDS 1388 845 (Dunedo = d’Unedo); < Auneto, vill. corso; cogn. Aunitu, Uneddu.
Urrea (d’); ACA C, Reg. 1012, ff. 25v-27v; < Urréa de Gaén, vill. aragonese.
Vabilonia (de); PL; CS I/118; < Babilonia, città della Mesopotamia.
Valencia (de), Valença; LCG 36v; ACA C, Reg. 1039, f. 90v; < Valenza, città spagnola.
Valle (de); CSMB 200, 285, RDS 21, 57, 750, 2480; CdS 1388 854; < 1. Valle, nome lo-

cale della Valle d’Alisani, reg. della Corsica nord-orientale; 2. var. di Valles (v. Repertorio
nº 1);205 cogn. Devaddis, Addis, Valle.

Valls, Valles (de); ACA C, Reg. 1012, ff. 71-71v; ACA RP, NC, Reg. 780, f. 121 (Vall);
RDS 471 (de Vallibus);206 < Valls, comarca cat. diversa da Valles del Repertorio nº 1 (v.).

Varchi (de); CDS 1388 831; < Montevarchi, città toscana.
Vasina, Vaxina (cogn.); CdS 38, 77, 94; < Vàsina, vill. corso.
Vercellis (de); CdS 29; < Vercelli, città piemontese.
Verdello (de); CdS 32, 55, 56, 87, 89, 94, 94bis; < Verdello, centro lombardo.
Verdi (da); CDS 1388 830; < Verde, nome di due vill. corsi.
Vermola (de); RDS 2596; < Vernole, comune del Salento.
Vilafranca de Penedes (de); LCG 36; ACA RP, AGS, Reg. 2073; NC, Reg. 780; > Vila-
franca del Penedès, città catalana. 

Vilariacuto (de); ASC AAR, F1, ff. 35-36; ACA C, Reg. 1006, ff. 37-38; < Vilariacuto,
top. non localizz. che corrisponde al casato valenciano dei Vilaragut.

Villa (de), Ida (de); CSMS 11, 316; CSMB 95, 99; CSPS 190, 315, 340; RDS 353, 381,
928; CDS 1388 837, 839, 843-45, 850, 855; < 1. villa forma antonomastica per ‘vil-
laggio’ in uso specie in Corsica (cfr. Repertorio nº 1, s.v. Villa); 2. Villa, nome di un vill.
corso; cogn. Devilla, Debidda, Deidda, De Idda, Idda.

Villacarini; RDS 2892; < Carini, centro siciliano.
Villano; CSPS 47; CDS 1388 830, 853 e 856 (Villan); RSPS 46 (Idau); < etn. di villa ‘vil-

laggio’ nel senso di ‘abitante dei villaggi’; cogn. Biddau.
Vinci; CDS 1388 833 (Binci), 838 (Binci), 841; < Vinci, vill. toscano; cogn. Vinci.
Vinyo (de); LCG 66, 74 (de Viyo); ASC AAR, vol. K2, ff. 97-97v (de Avinione); ACA RP,

ACG, Reg. 2084, f. 85 (d’Avinyo); < Avignone, città francese.
Viterbio (de); RDS 1083; < Viterbo, città laziale.
Voçe; CSNT 131-34; < forse Foce, vill. corso; cogn. Focci(s), Fozzi.
Xeriqua (de); LCG 36, 66v (de Xiricha); ASC AAR, F1, ff. 35-36 (de Exerica); < Xerica o
Exerica, comune catalano. 

Zena (de); RDS 2748 (Dezena); < Zena, nome ligure di Genova. 

Mauro Maxia
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202 Il Sella in RDS riporta la grafia de Trenis.
203 Il Tola riporta la lezione Curchu.
204 Cognome attestato a Calangianus dal sec. XVII.
205 WOLF, Sardische Herkunftsnamen, cit., p. 22 lo identifica col top. Vallermosa.
206 A indiziare la catalanità di questa forma è la sua associazione col personale Po[n]cius ‘Pon-

zio’ frequente nella penisola iberica.



Commento al Repertorio nº 2

La rassegna prende in considerazione sia le forme attestate sporadicamente –
le quali testimoniano comunque dei rapporti intercorsi fra il sistema onoma-
stico sardo e quello di altre realtà territoriali – sia quelle che successivamente
si radicarono nell’antroponimia sarda fino a diventarne parte costitutiva. Non
di tutte le forme è possibile proporre una localizzazione sicura ovvero attri-
buirle con certezza, a causa di omografie, a un’area piuttosto che a un’altra. 

Complessivamente i cognomi non autoctoni censiti corrispondono a circa
260. Se si raffronta questo dato con quello relativo al totale delle forme pro-
priamente sarde emerge che i cognomi forestieri rappresentano quasi il 28%
di tutti i cognomi documentati rispetto a poco più del 72% di cognomi au-
toctoni. Il dato fotografa una mobilità di stranieri nell’isola che appare sicura-
mente notevole e documenta, al di là degli avvenimenti storici, un fenomeno
che talvolta può sfuggire all’attenzione degli stessi studiosi. È il caso, per
esempio, dell’elemento corso che, con oltre 70 entrate documentate, rappre-
senta da solo quasi il 27,5% di tutti gli stranieri documentati in Sardegna du-
rante i cinque secoli presi in considerazione.207

La restante parte delle entrate può essere suddivisa in tre grandi gruppi.
Quello più cospicuo è rappresentato dai cognomi italiani (35%) che, a loro
volta, possono essere suddivisi in tre sottogruppi. Nel primo sottogruppo,
rappresentato dai cognomi settentrionali (15%), hanno un posto di rilievo i
cognomi di origine ligure (8%). Nel secondo, rappresentato dai cognomi del-
l’Italia centrale (12,5%), spiccano i cognomi toscani (9%). Nel terzo sotto-
gruppo, costituito dai cognomi meridionali (7,5%), hanno un posto di rilie-
vo i cognomi siciliani (4,7%).

Il secondo gruppo in ordine di importanza è relativo ai cognomi ispanici
(20%), all’interno del quale ha un rilievo assoluto la componente catalano-
aragonese (17%), mentre dai restanti territori della penisola iberica proviene
soltanto il 3%. Il dato si spiega con la circostanza che tra il XIV e il XV seco-
lo la circolazione di individui provenienti della penisola iberica fu prerogativa
di persone originarie dei territori della Corona d’Aragona e, specialmente,
della Catalogna e del Paese Valenzano. 

Il terzo gruppo compendia una serie di elementi che documentano apporti
dalla Francia, dalla Grecia, dai domini musulmani e, in misura minore, anche
dalla Germania e forse dalla Romania. Oltre al cognome Rasca, che è formato

Cognomi sardi medioevali formati da toponimi
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207 Per un approccio complessivo alla questione rappresentata dai cognomi di origine corsa cfr.
MAXIA, Dizionario dei cognomi sardo-corsi, cit., I parte. 



da un toponimo rumeno ma può essere pervenuto dal meridione italiano, ap-
pare interessante la forma Kitana che ha l’aspetto di uno sviluppo sardo del
lat. Aegyptanus letteralmente ‘egiziano’, poi estesosi a ‘gitano’, ‘zingaro’. A
questo gruppo composito possono essere attribuite anche rare forme come i
nomi personali Egizu, Eithu ‘egizio’ e Samaridanu ‘samaritano’. 

Il dato relativo alla Corsica presenta diversi aspetti di utilità, in particolare
per la storia linguistica della Sardegna. Il numero dei cognomi originari dell’i-
sola vicina la dice lunga riguardo all’influsso linguistico esercitato dal corso
sul sardo. Esso testimonia implicitamente un processo di osmosi culturale e
linguistica che anticipa di diversi secoli la periodizzazione proposta da Max
Leopold Wagner e da altri studiosi. Anche se l’idioma corso non poteva com-
petere per prestigio col toscano, col genovese, col catalano e con lo stesso sar-
do, è innegabile che un numero così cospicuo di individui abbia prodotto
delle conseguenze, non soltanto sotto il profilo onomastico,208 ma anche dal
punto vista linguistico. Non a caso nel Nord dell’isola vigono due grandi va-
rietà alloglotte (sassarese e gallurese) e altre varietà minori (castellanese, mad-
dalenino) prodottesi durante un arco cronologico che ha i suoi prodromi nel
basso medioevo e si estende fino alla fine del Settecento.

Mauro Maxia
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208 Per completare lo sguardo sulla componente corsa si confrontino anche i personali Francar-
du (CSMB 172; Francardellu 173), Martini (CSMB 33), Columbu Martino (CDS 1388
834), Cangiacio ‘Cagnaccio’ (CDS 1388 838), Lemucio de Colti ‘Guglielmuccio di Corti’
(CDS 1388).
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