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I nomi popolari della flora prativa
in Val Bregaglia1

achillea millefolium l.
pulec sinurey So.2

pulec sinurey Cst.

pulec sinurif Co., Bgn.
Per designare il millefoglie il breg. ricorre alla nomenclatura

1 1 nomi bregagliotti qui raccolti risultano tutti da interro-
gatori fatti da me personalmente nei diversi villaggi della Valle.
Soitanto a Casaccia, che non ha un dialetto proprio (cf. Stampa,
p.29), non raccolsi sistematicamente. Per i dialetti vicini consultai:
Engadina: S. Brunies, Die Flora des Ofengebieles. Chur 1906.

E. Rubel, Pfianzengeographische Monographie des

Berninagebietes. Leipzig 1912.
Chr. Bardola, RChr. IX, 279-83.

Poschiavo: H. Brockmann-Jerosch, Die Flora des Puschlav.
Leipzig 1907.
D. T. Marchioli, Le pianle medicinalt piü conosciule.
Poschiavo 1933.

Bormio: Gl. Longa, StR 9, 279-88.
Valtellina: G. F. Massara, Prodromo della Flora Valtelllnese.

Sondrio 1834.
Surselva: RChr. IV, 998-1004.
Grigioni: A. Ulrich, Beiträge zur bündnerischen Volksbotanik.

Davos 1897.
Ff. Marzell sta ora pubblicando un Wörterbuch der deutschen

Pflanzennamen, di cui sono uscite ultimamente ie dispense la
(Abelia-Agrimonia), 2a (Agriopyrum-Anemone), 3a (Anethum-
Asparagus), Lipsia 1937/38.

2 Abbreviazioni per i nomi locali:
Bgn. Borgonovo Co. Coltura
Bo. Bondo So. Sogfio
Cst. Castasegna St. Stampa

Vie. Vicosoprano
Sotp. Sottoporta Sopp. Sopraporta
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del Carum Carvi, che a sua volta deriva da quella della Mentha

Pulegium (cf. Penzig, 298)1. Un fatto analogo si constata anche

in certi dialetti della regione dolomitica (cf. Pedrotti-Rertoldi).
Ma, quäle nome del millefoglie, pulec abbisogna di un determi-
nativo, e questo e a So. e Cst. r(dei) signorelli1, a Co. e Bgn.
rsignorivon, cioe 'signorile'. II suffisso -if si usa da noi abba-
stanza di frequente per derivare un aggettivo da un sostantivo,
ad es. tamprif da temp, bunurif da bunüra, ecc. Anche il retorom.
ha un determinativo analogo per l'Achillea; cf. puleg signuria
(Pallioppi, 379), pule signoria, erba da signoreias, pule da signo-
reia (RChr. XI, 282; VII, 140, 144, 130).

ACONITUM LYCOCTONUM L.

ris luädga Cst.

(flur) luädga Bo., Co., So.

Pedrotti-Bertoldi, 8, registra per il napello dei nomi del tipo
rerba del lupo"1, altrettanto Penzig, 8, sotto A. Lycoctonum. In
dialetti tedeschi e detto Wolfswurz. Anche nella voce breg. ritro-
viamo senza difficoltä la base lupu (*lupatica).

ACONITUM NAPELLUS L.

tusina So., Cst.

luädga Bo.

L'aconito, una delle caratteristiche erbe della llora ammonia-
cale dei dintorni delle cascine di montagna, e conosciuto quäle

1 Ecco le abbreviazioni per le opere citate:
Durheim: C. J. Durheim, Schweizerisches Pflanzenidioltkon. Bern

1856.

Hegi: G. Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa. München.
Pedrotti-Bertoldi: G. Pedrotti-V. Bertoldi, Nomi dialeltali delle

Plante indigene del Trentino e della Ladina Dolomitica. Trento
1930.

Penzig: O. Penzig, Flora Popolare Italiana. Genova 1924. 1° vol.
RChr.: Rätoromanische Chrestomathie.
Rolland: E. Rolland, Flore populaire ou histoire naturelle des

planles dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore. Paris
1896 ss.

Stampa: G. A. Stampa, Der Dialekt des Bergell. Diss. Bern 1934.
Term. rurale: G. Schaad, Terminologia rurale di Val Bregaglia. Tesi

diBerna 1936.
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erba velenosa. Tali erbe in Bregaglia non hanno un nome ben
determinato: sono tosagin oppure tgsak (toxicu). Cf. pure le

denominazioni analoghe dei dialetti italiani per Euphorbia,
Solanum nigrum, Solanum Dulcamara, Taxus bacata, Daphne
Mezereum, ecc. in Penzig. Anche tusina non mi sembra altro
che un derivato aggettivale della base toxicu. Alla voce breg.
fanno riscontro tusin del Sursette e l'altoeng. tus-chin (Durheim,

235).
Con questi due aconiti i nostri contadini preparano un decotto

per distruggere i pidocchi delle bovine.

alchemilla vulgaris l.
sgldina So.

flür steyla Co.

II nome di So. sembra un derivato di sgldx 'saldo', 'fermo'.
La rugiada la sta sglda, cioe si mantiene per qualche tempo
nelle foglie dell' alchemilla (cf. i nomi ital. in Penzig, 17 che

alludono pure a questa proprietä). II nome di Co. invece si

riferisce alla forma delle foglie. In Toscana e in Lombardia ricorre
un tipo analogo, cioe rerba Stella1, in altre regioni rstellarian,
dal latino botanico medievale. Oltre a Penzig cf. pure Pedrotti-
Bertoldi, 14 e Longa, 281.

ALLIUM SENESCENS L. e cong.

sigxr, sizar, seggar Sotp., Bgn.
sigal Co., Vie.

Da molti quest'erba viene coltivata negli orti, nel quäle caso
si distingue tra s. sulvädak e s. dumestik. Non trovo riscontri

per queste voci.

angelica silvestris l.
carbutgna So.

I vecchi sogliesi, dai quali raecolsi questa voce, non andavano
d'aecordo tra di loro se essa si riferisse proprio all'angelica o al

laserpizio. Nei libri di botanica da me consultati, trovai una
volta sola il nome rcerbottanan per designare un'erba, cioe in
Pedrotti-Bertoldi per l'angelica. II significato primitivo di
rcerbottanan e 'tubo che si usava per uccellare'. Da quest'ac-
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cezione si giunse nelle nostre due voci a quella di 'erba dallo
stelo cavo che serve da trastullo ai fanciulli'. Quest'erba deve

essere l'angelica, la quäle perciö si chiama pure cannone, tromba,

ecc, cf. Rolland, VI, 132-33; Pedrotti-Bertoldi, 460; Hegi, V 2,

1333). I semi della rcerbottana1 si dicono blgtsgar (cf. borm.

plgzer, svizz. ted. Schärligbatze), la quäle voce si usa figurata-
mente nel modo di dire al kröda i blgtsgar per dire 'sono corse
bastonate'.

artemisia absynthium l.
asents Bo.

pe t kavdy Vie.
Accanto alla voce cli Bo., proveniente dal lessico botanico, e

perciö molto dilfusa, c'e quella schiettamente popolare di Vie,
per la quäle non trovo riscontro. L'ebbi da un'ottuagenaria che

e considerata da tutti come una buona conoscitrice delle nostre
erbe medicinali, cosicche non vorrei mettere in dubbio la forma

pe t kavdy per l'assenzio. Perö non riesco a capire il rapporto tra
un piede di cavallo e la forma di quest'erba. A Co. e Bgn. con
detto nome si designa la centaurea, cf. p. 52.

bellis perennis l.
margxritina Bo., Cst.

ma.rgaritin So.

fliir batürj St.

£ strano che questo fiorellino cosi diffuso e conosciuto non
abbia un nome in tutti i paesi. La voce di St. Tior (di) bottone"1

la raecolsi da una bambina. Puö darsi che sia un nome usato
soitanto da fanciulli.

caltha palustris l.
flür da palu Cst.

fiur in penk Vie.

flur da rigl Bgn., Vie.
Anche questo fiore diflusissimo e conosciuto dappertutto non

ha il suo nome in ogni villaggio. La forma di Vie. Tiore in burro1
e voce generica per denominare tutti i ranuncoli gialli.
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CARDUUS et CIRSIUM spec. plur.

gardzun.
Cf. Term. rurale, p. 139.

CARLINA ACAULIS L.

gardzün Bgn., Co.

spinürj Vie.

artiegk Vie.

Gli spini sono una parte caratteristica di quest'erba, da ciö

rspinonen. Un'altra e il ricettacolo che ricorda un po' quello del

carciofo. II tipo lessicale rarticiocon 'carciofo' e abbastanza
dilfuso anche in Italia. Cf. Pedrotti-Bertoldi, 70; Rolland, VII,
110.

La carlina da noi si usa anche quäle segnatempo. Viene affissa
insieme alle foglie a una parete o a un'inferriata. All'avvicinarsi
del bei tempo le foglie e le brattee si aprono, all'avvicinarsi del

brutto si chiudono; cf. pure Pedrotti-Bertoldi e Bolland.

Toponomastica. A Vie. una sponda sulla riva destra della
Maira, dove abbondano le carline, si chiama la spinüza.

CARUM CARVI L.

pulec Bo.

azment pulec.
Per denominare il carvi, il breg. prese il nome del pulegio.

II rapporto semantico tra le due erbe perö non e chiaro; forse si

deve cercare nelle proprietä medicinali: ambedue posseggono
virtü stomatiche. Che il carvi e conosciuto anzitutto per le

proprietä officinali dei suoi semi, lo dice il nome rsemente (di)
pulegio1. Questi infatti si prendono oggi ancora nel burro strutto
contro i dolori di stomaco. Cf. pure l'altoeng. sempuleg, basso-

eng. sem pule.

CENTAUREA spec. plur.

mätsakaväy Sotp.

pe t kavdy Co., Bgn.
Le centauree piü comuni in Bregaglia sono C. Jacea, C. Sca-

biosa, C. nervosa, e nelle radure dei boschi anche la C. montana.
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Molti nomi popolari della centaurea sono ispirati dalla forma del

ricettacolo. La voce di Sotp. perö non puö essere una rmazza di
cavalli1, ma un rammazzacavallin. Esprime quindi un concetto
che ritroviamo anche in ammazzamalrigne, antico termine degli
erboristi per C. Cyanus (cf. Pedrotti-Bertoldi, 78). In mazzapreti

(ibid.) c'e da domandarsi se mazza non abbia la medesimafunzione

come nella voce breg. Perche il ricettacolo venga paragonato
con un piede di cavallo, non mi e chiaro. Forse per il colore?

CHENOPODIUM BONUS HENRICUS L.

vänga.

Questa voce e assai diffusa nei parlari retorom. dei Grigioni.
II soprasilv. perö ha mangaun. Nei dialetti ital. non si trova
traccia di questa forma, fuorche in vanagla di Val Morobbia

(Ticino), Penzig, 114.

II buon Enrico, preparato come spinacio, e considerato eccel-

lente. Misto con ortiche, serve anche da becchime per le

galline.

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM L.

flur san gän.
La bellide maggiore si denomina da noi secondo il tempo della

sua fioritura. Questo nome risalirä alla nomenclatura medievale

(cf. Sancti Johannis Flores, Bolland, VII, 48). Semlira ehe nomi
di questo tipo siano rari in Italia; in Pedrotti-Bertoldi e Penzig
mancano. AIS 3, 638 ne registra alcuni, soprattutto nelle regioni
di confine. In Francia perö sono abbastanza frequenti (cf.
Rolland, VII, 50). II medesimo tipo ricorre anche nel soprasilv.

COLCHICUM AUTUMNALE L.

cigämla. d a.tgn

cigämbla. Vie.
In cigämla. si puö ravvisare un diminutivo di Cyclamen (cf.

anche Michael, II Dialetto di Poschiavo, p. 39). II ciclamino non
si trova da noi, dimodocche il nostro nome per il colchico sarä

un imprestito da altri dialetti. Ciö viene anche dimostrato dalla
larga diffusione del tipo rcigamolan; cf. Pedrotti-Bertoldi,
97-98 e Bertoldi, Un Ribelle nel Regno de'Fiori, p. 131-32.
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La Capsula coi semi, che in primavera spunta dal suolo insieme
alle foglie, e detta

al ris kgrf Co.

al ris kgrf Bgn., Vie,
cioe rriso (dei) corvi1.

CONVALLARIA MAI ALIS L.

cgkin, eukin (ed anche cükin).
Nell'accezione 'campanellina', questa voce non esiste in

Bregaglia; potrebbe essere un imprestito dai vicini dialetti lombardi.
Soitanto a Bo. euketx si usa come nome proprio per la piecola

campana che viene suonata per annunciare un decesso. Nessuno

perö si rende conto che euketa sia un appellativo per 'campana'.
A Bgn. la stessa campana si chiama kampanglx. Essa non si

trova in tutti i villaggi.

CONVOLVOLUS ARVENSIS L.

kurezöla. Bo.

kuraggla Bgn., Vie. (-gia Cst.)
kuraygla Co.

II tipo rcoreggiolan e una creazione metaforica derivante dal
lat. medievale cörrigia; esso si riscontra ad es. nel comasco, nel
borm. e nell'engad. Per la diffusione cf. pure Pedrotti-Bertoldi,
105; Bolland, VIII, 55-58; Penzig, 134-35.

CROCUS VERNUS All.

cigämla. (Vie. cigämbla).
Questo nome senza dubbio una volta doveva riferirsi soitanto

al colchico (ciclamino e colchico hanno press'a poco il medesimo

colore). Per la somiglianza esterna tra colchico e croco, il nome
del primo si e esteso anche al secondo.

EQUISETUM ARVENSE L.

pingl Bo., So., Cst.

küa d gäta. Bgn., Vie.
ris neyra Bgn.

L'equiseto si trova sotto due forme: una primaverile fruttifera
ed una estiva sterile, la quäle si presenta come una piecola coni-
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fera. Da questa somiglianza si spiega la voce di Sotp., a cui

risponde peciöl del Trentino, cf. Pedrotti-Bertoldi, 144-45.

Anche il paragone con una rcoda di gatto"1 o rdi gatta"1 e

frequente; ma esso si deve riferire alla forma fruttifera della pianta.
Che e ben conosciuta dai contadini, lo dimostra il secondo

nome di Bgn. L'equiseto si usa anche per preparare un te
diuretico.

EUPHORBIA CYPARISSIAS L.

lac Stria. Bo., So.

lac da stria Cst.

lac striün Sopp.
II tipo rlatte di strega1, che come la maggior parte dei

nomi popolari dell'euforbia allude alla secrezione cli un succo

bianco, e molto difluso; cf. Pedrotti-Bertoldi, 161 e Penzig, 189.

EUPHRASIA OFFICINALIS L.

vgstina Co.

avgstina Bgn.
L'eufrasia e un fiorellino tardivo. Da noi spunta nel mese

d'agosto (vgst, avy.M) da cui ha preso il nome. Anche in altre
regioni del cantone essa trae il nome da questo mese; cf. ad'es.
posch. erba agostina, engad. augustinas (Durheim, 33, 233) ed

altre forme retorom. quali guslegnas, auguslineras, avustignas
(materiali DRG). Cf. pure i nomi svizz. ted. Augstablüemli,
Augstabluest, grig. ted. Augstazieger. Nella Svizzera francese il
nome dell'eufrasia vien derivato da autunno, ad es. vaud.
otonnda.

GALLIUM APARINE L.

ra.pa.yrgla. (Vie. anche rapo.rygla.).
II determinativo aparine si trova giä nel latino di Plinio (cf.

Rolland, VI, 240). Nel medioevo sono frequenti i nomi cli questo
tipo. Nella nomenclatura botanica del XVI° sec. si trovano pure
le forme lapparia, laparion. La voce breg. si potrebbe spiegare
benissimo per assimilazione dell'/ di lapparia + sufl. dimin.
-uola, il quäle e frequente nei nomi di quest'erba (cf. Pedrotti-
Bertoldi, 172 e 470; Penzig, 206).
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GENTIANA acaulis l.
ganzgnina Bo., Cst.

didel Vie.
asentsin Co., Bgn.

Fa specie la voce di Co. e Bgn. Essa deriva da assenzio, il cui

nome, a causa del nesso -ents-, e stato confuso con quello della

genziana.

GENTIANA VERNA L.

gansanina Vie.
Con queste due specie di genziane si prepara un te per promuo-

vere la digestione.

GENTIANA LUTEA L.

ris ganzgna Sotp.
gansdna Sopp.

Dalla radice di questa genziana si prepara l'acquavite di
genziana che e una medicina molto efficace contro i disturbi gastrici.

HERACLEUM SPONDYLIUM L.

a.rdzavino. Bo., Co. (Cst. arzavenna)

grzaveno. Co.

vgrzavena Vie, Co., Bgn.
Tutte queste forme hanno una base comune che si ritrova

anche nelle forme retorom. arzavenna, razvenna, argiavena,
giarsvenna, erdavenna (Bübel, 556), argiavena (Ulrich, 22), giar-
vena (RChr. VII, 166). Con queste voci sarä da mandare anche
ortovena di Bignasco di Valle Maggia (Penzig, 227). II loro tema
arzav- ritorna pure nei nomi tridentini di quest'erba. Cf. arzäul,
arzägol, verzegoi, ecc. Pedrotti-Bertoldi, 189. V. anche Jud,
R 41, 292.

Le foglie della brancorsina vengono raecolte fresche e danno

un buon foraggio per conigli e maiali.

HYPERICUM PERFORATUM L.

flür kwita rosa Sotp.
flür d akwavita rosa Sopp.

II nome dell'iperico Tiore d'acquavite rossa1 si riferisce al

suo uso medicinale. Le foglie contengono una resina aromatica
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del colore del sangue, la quäle viene sciolta in alcool o in olio
d'uliva. II balsamo che se ne ottiene trova largo uso come cica-
trizzante. A queste proprietä alludono molti nomi dialettali;
cf. Rolland, III, 173; Pedrotti-Bertoldi, 198; Penzig, 238.

Uno dei miei informatori adopera le foglie e i fiori deH'iperico

per preparare un te diuretico.

LAMIUM ALBUM L.

urtiga mörta Sotp.
putsaniga mgrtx Co., Bgn.

pgnga Vie.
Per il lamio ricorrono, come altrove, i nomi defl'ortica seguiti

da un aggettivo determinative Cf. pure Pedrotti-Bertoldi, 210;

Penzig, 257.

LAPPA MAIOR Gaert.

bar-, bgrdal
bärbal Vie

Voci che risalgono alla medesima base come bardana; -b-
invece di -d- nel nome di Vie sarä dovuto all'immistione di barba.

LATHYRUS MONTANUS Bcrnh.

gayet Cst.

II tipo rgalletto, -i1 ricorre frequentemente in Italia per le

diverse specie di Lathyrus; cf. pure il bassoeng. gialet per Lotus
"corniculatus.

LATHYRUS SILVESTER L.

grbia. sulvädga Sopp.
Questo nome corrisponde al tose 'pisello salvatico' (grbta

'pisello').
In Sopp. Ygrbea sulvädga abbonda anche negli incolti. Cola

viene raccolta in kampdc (grandi gerle dalle stecche rade) e por-
tata a casa per le capre.

LYCHNIS DIURNA Sibth. (Melandrium dioecum [I..] Schinz et Theil.)

grgfal da prg Bo., Co.

grgfad sulvädak Co., Bgn.
grgfal Cst., Vie

Tipi molto difiüsi per le cariofilacee in genere.
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MAIANTHEMUM BIFOLIUM Schmidt.

cukin di rät Cst.

Anche il non botanico indovina gli stretti rapporti entro questo
fiorellino ed il mughetto (v. p. 54). Cf. pure lo svizz. ted. (turgo-
viese) wildi Majerisli, Hegi, II, 267. Per noi e il rmughetto dei

topi1.

MYOSOTIS PALUSTRIS Bchd.

flür dal eil Bo.

flur dal sinur Cst.
kalamandrina So.

margaritirja Vie
margaritir), malg- Bgn., Co., Vie

La miosotide e un fiorellino santo. Questo concetto si ri-
specchia ad es. nei nomi di Bo. e di Cst. come nel franc. fleur de

Dieu (Rolland, VIII, 84), nel brese erba selestina (Penzig, 308),
nel trident. florete Celeste (Pedrotti-Bertoldi, 476). La voce di
So. ha il suo riscontro in calmandrin dell'engad. E un nome che

ricorre di frequente per designare il camedrio (Teucrium chamae-
dris L.); cf. Rolland, VIII, 169. Anche l'antroponimo ma.rgaritin
non e una forma particolare soitanto alla Bregaglia. Bitorna pure
a Predazzo (Pedrotti-Bertoldi, 248). Nel soprasilv. ricorre flur
sontgia Margariatha, RChr. IV, 1001.

NASTURTIUM OFFICINALE R. Br. '

krasün
krasüv funtena Co.

NIGRITELLA ANGUSTIFOLIA Rieh.

brüng'la Bo.

Questo nome allude al color rosso bruno scuro del fiore, reto-
rom. brünella, brignetta. Cf. pure brunele (val di Fiemme). II
tipo della voce di Bo. ritorna anche nel tirol. Brunelle, Braunellc

(Hegi, II, 365).

OXALIS ACETOSELLA L.

pgn e vin Sotp., Co.

pän e vin dal kuleü Vie
I nomi breg. dell'acetosella si ridueono in fondo a un unico



I nomi popolari della flora prativa in Val Bregaglia 59

tipo: rpane e vino1 che e frequente anche in italiano (cf. ad es.

Pedrotti-Bertoldi, 262).

PLANTAGO spec. plur.

plantäcna, -äna
plantägan Vie

La foglia del Plantago lanceolata e detta a Vie fgya da täy,
perche una volta si applicava sulle ferite per stagnare il sangue.

POLYGONATUM VULGARE Desf.

fgya d eval, ewal Bo., Bgn., Vie
fgya. d evul, egul So.

fgya d ew" Cst.

fgya da tdy Co.

La mia informatrice di Cst. era una ragazza sedicenne. Mi
indicö questo nome dopo un po' d'esitazione. Ebbi l'impressione
che ella non sapesse quäle desinenza dare a questa voce cosi in-
solita. Io ritengo che le forme di So. e Cst. siano identiche.

La fgya d eval e registrata anche in Stampa, p. 64. L'autore,
senza aver identificato quest'erba, deriva il suo nome da ebu-
lum 'ebbio'. Quest'etimologia soddisfa completamente dal lato
fonetico. Ma come si spiegherebbe il trapasso semantico da 'ebbio'
a 'sigillo di Salomone' Io vedo invece una soluzione per cui non
occorre spiegarlo. Nella raccolta privata cli nomi botanici popolari
dei Grigioni, che il dott. Schorta mise gentilmente a mia disposi-
zione, trovai le seguenti forme mesolcinesi e calanchine: ginevol San

Vittore, Cama, ginevol Lostallo, gineul Mesocco, giniver Sta.Maria,
giniura Cauco. E evidente che le voci bregagliotte non sono altro
che aferesi di una forma identica a quelle mesolcinesi e che tutte
risalgano a una base comune, cioe a geniculum REW 3732 a. Cf.,
oltre al nome scientifico dell'erba, l'ital. ginocchielto e il vodese

genoillel (Durheim, 25). L'aferesi nelle voci bregagliotte si

spiega forse per immistione di ggwa 'acqua'. L'eval per il bre-

gagliotto di oggi non.e l'erba stessa, ma l'acqua prodotta dall'in-
fiammazione di unaferita. In tale caso si dice l e inddc enteval, al
va in gvul, al ven gval, So. endg evul (e l endäc ggwul in kwella

plegal) Per trer gra. I eval si usavano una volta (e taluni le

usano tuttora) le foglie del sigillo di Salomone. Vi si faceva
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orinare sopra un ragazzo e cosi venivano applicate sulla
ferita.

polygonum bistorta l.
badalesk.

II nome del bistorta deriva dal latino dei botanici medievali
(cf. Basilica, Basilia, Basilisca, Rolland, IX, 183). Alle forme

breg. fanno riscontro l'engad. badalais-ch, sursett. basalesl,

Bergün basa-, badalest. Cf. pure i nomi per Oxymum Basilicum,
Penzig, 317.

A Bondo taluni usano mettere le foglie del bistorta come ver-
dura nella minestra.

PRIMULA OFFICINALIS Jacq.

cüzarey Sopp.

ba.lgta Cst.

II primo dei due nomi e un derivato cli cüzer 'succhiare' e

allude a un trastullo dei bambini; cf. pure l'altoeng. tschülschlel.
Per la voce di Cst. non trovo riscontro.

RANUNCULUS ACER L.

flür perjk
flur in perjk Vie

Questi nomi valgono anche per tutti gli altri ranuncoli gialli.
Rispondono al retorom. fluor (da) painch, flur paentg, svizz. ted.
Schmalzblücmli, ted. Butterblume. Per la diflusione di questo
tipo nel franc. cf. Rolland, I, 41-42. In Penzig esso non si trova
e Pedrotti-Bertoldi registra soitanto fiores dal smduz di val di
Lassa, che non e altro che un ricalco linguistico; cf. o. e., 319.

Dai materiali del dott. Schorta rilevo perö che il tipo Tiore di
burro1 esiste anche in Mesoleina, ad es. a Mesocco ed a San Vit-
tore, quindi anche in prossimitä del confine linguistico.

RHINANTUS MAIOR Ehr.

skarpulezx, -ga Bo., Cst.

skarpuleca So.

skarpalgga Sopp.
Nel posch. ricorre skrupolögia (Brockmann-Jerosch, 122) op-

pure scropuleggi pl. (Ulrich, 40) per Silene inflata. Questi nomi
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devono risalire alla medesima base che le voci breg. II rapporto
semantico e chiaro: tanto la silene quanto la cresta di gallo hanno
dei calici campanulati con cui i bambini si divertono, facendoli
scoppiare sul dorso della mano; cf. il nome delle due erbe in
Pedrotti-Bertoldi, 322-23, 368-69 e Penzig, 406, 458. II tema

skarp-, skrup- potrebbe esser voce onomatopeica. II suffisso cor-
risponde a un franc. merid. -ieje, -iedzo, ecc. nei derivati di tar-
larale; cf. Rolland, VIII, 157. Nelle voci suddette si potrebbe
perö anche ravvisare una corruzione di scrofularia, alla quäle
famiglia appartiene anche il Rhinantus.

RUMEX acetosa L.

uzikla
uzigula Rgn.

Esito normale di acidula, cf. Stampa, p. 64. Per la diffusione
di questo tipo cf. Pedrotti-Bertoldi, 343-44; Penzig, 420.

RUMEX ALPINUS L. e cong.

lavdts.

Dal lat. botanico lapathium. £ uno dei pochi nomi botanici
largamente diffusi nella Bomania. Cf. Pedrotti-Bertoldi, 345;

Penzig, 421-23; AIS 3, 629; Rolland, IX, 167-68.

RUMEX SCUTATUS L.

uzikla sulvädga
uzikla t serp So., Cst.

II determinativo di Soglio rdi serpe"1 ricorda che questo romice
si trova soprattutto nei luoghi abitati da serpi, cioe su terreno

sassoso, esposto al sole. E un'erba molto appetita dalle bestie.
Essa si usa anche per preparare la mestra (siero inagrito); v. pure
Term. rurale, p. 120. Le massaie si servono di quest'erba per
pulire i loro vasi di rame par zgürer al rdm.

SALVIA PRATENSIS L.

lan göba Bo., Cst., Co.

flür ggba Bgn., Vie
Nome ispirato dalla forma dei fiori. Accanto alle forme breg.

bisogna ricordare il posch. goba e il valtell. erba goba.
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SEDUM MAXIMUM Sat.

gabüs sulvädik Cst.

gabüs e la voce indigena per 'cavolo' (in vecchie carte gambuso).
Non trovo nomi analoghi in italiano; il Sedum si paragona
soitanto alla fava. In francese perö (cf. Rolland, VI, 102) i nomi

composti con chou sono abbastanza frequenti, ad es. chou au
lievre, jolie de loup, ecc.

SILENE INFLATA Sm.

cüzamet, zlgpin Bo.

cüzarey Cst., So.

slgp, slgpirj Sopp.
Come la maggior parte dei nomi francesi ed italiani, cosi

anche i nostri alludono a trastulli fanciulleschi. Le voci di Sotp.
sono derivati di cüzg (cf. pure Primula officinalis, p.60). Cf.
Rolland, II, 246 seg.; Pedrotti-Bertoldi, 368-69; Penzig, 458.

STELLARIA MEDIA Vill.

cantüskxl Bo., So.

cantöskal Sopp., Cst.

Derivati da centunculu REW 1816 con cambiamento di
suffisso. II tipo rcentoscolo1 Ccentosco1) e assai diffuso nella

regione alpina. Cf. sopras. centuscal, posch. schentosklu, borm.
sandösklo, valtell. centosco, contado di Chiavenna sentüsc,
sentürc (Stampa, 124). Nei materiali del DRG notai le forme
seguenti: sintuos-chal, sinduos-chel, tschinlusgel, zinduscal,
sendus-chel.

II centonchio e un becchime molto apprezzato dalle galline.
Ma gli si attribuiscono pure delle virtü officinali. La mia infor-
matrice di Bgn. mi dice che lo si cuoce nel latte a mo' di pappa.
Questa viene usata contro le suppurazioni (lan supratsyürj).
Cotta insieme con seme di lino, si usa anche contro il panereccio
(panaris).

TARAXACUM OFFICINALE Wigg.

radic
radüc Vie

Voci che rispondono all'ital. 'radicchio'.
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Le foglioline teuere, spuntate dal suolo appena disgelato, danno

un'eccellente insalata.

THYMUS SERPILLUM L.

sagrizgla Sotp.
pavarila Sopp. (Bgn. pure magurdna sulvädga).

La voce di Sottoporta e un derivato da satureja, REW 7623.

II suffisso -gia non e bregagliotto, e quindi la forma non puö
essere indigena. La forma di Sopraporta risponde al tose peve-
rella che ritorna pure in peverela (Pedrotti-Bertoldi, 400); l'engad.
ha pavradel, -ella, il posch. erba pevarina. Per la diflüsione dei

derivati di pepe cf. pure Bolland, IX, 34; Bertoldi, RLiR 2, 139.

Anche per il tipo rmaggiorana salvatica"1 troviamo dei riscontri
nei dialetti italiani.

L'infusione di timo e considerata da donne vecchie quäle
ricostituente (par fer sank'"). Altri la adoperano per disinfettare
ferite e per gargarizzare.

TRIFOLIUM PRATENSE L.

trafgy.
Del trifoglio si dice a Bo.:

trafgy da kwätar, byer da zbdtar,
trafgy da cirjk, tenal da kwint.
'Trifoglio da quattro, molto da sbattere, trifoglio da cinque,
tienne di conto'.

A Stampa invece non si e tanto in chiaro quäle virtü sia
da attribuire al trifoglio da quattro: ün trafgy da kwätar, furtun
u dizgrdtsya.

TRIFOLIUM ALPINUM L.

pg d galina.
E un nome che allude alla forma delle foglie. Ha il suo riscontro

nel posch. pe da galina e nel soprasilv. pei gaglina.

TROLLIUS EUROPAEUS L.

flur perjk Bo., Cst., Co., Bgn.
flür in perjk Vie
flür biskgga Co.

I nomi del trollio sono quelli che si usano anche per i ranuncoli.
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Soitanto la forma di Co. presenta un interesse particolare. L'ho
sentita solo dal mio vecchio informatore.

URTICA DIOICA L.

urtiga Sotp.
putsaniga Co., Bgn.
pgndza Vie

Per la voce di Co. e Bgn. e difficile trovare una spiegazione
soddisfacente. Si potrebbe pensare a una contaminazione di
pungere + urtiga. La forma di Vie e un deverbale di pungere.

Le contadine raccolgono l'ortica per prepararne un becchime

per le galline.

VERATRUM ALBUM L.

maläm.
£ un nome assai diifuso nei Grigioni per denominare il veratro,

cf. Term. rurale, p. 138, N 8.

VERONICA BECCABUNGA L.

erba mgtjga.
Questo nome e conosciuto dalla maggior parte dei miei in-

formatori. Perö soitanto a Casaccia si seppe indicarmi anche
l'erba che esso designa. In Italia sembra che un tipo rerba (di)
monaca"1 non esista. Perche allora dovrebbe ritrovarsi tutto
isolato in una valle protestante erba mönga a mio avviso non e

altro che un'etimologia popolare di beccabunga (> Hbekabgrjga

> *bekamgnga > erba mönga).

VIOLA TRICOLOR L.

madrinina Vie
madrena Co., Bgn., Vie
viglx Bo., So., Co. (Bgn. pure vigla semla)
vigla Cst.

11 concetto rmatrignan (e anche rsuocera1) nei nomi della
viola tricolore e molto diifuso; cf. bassoeng. madrastra, Trentino
e Ladinia Dolomitica madrigne, ted. Stiefmütterchen. Cf. pure
Penzig, 525. La forma secundaria di Bgn. corrisponderebbe a un
ital. rviola semplice"1.

Coira. Giac. Schaad.
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