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RECENSIONE LINGUISTICA

STAMPS RENAK). — Contribute» al lessico preromanzo dei dialetti lombardo-alpini e romanci.
Romanica Helvetica. Edita auxilio collenaruni Helveticorutn ah J. .lud et A. Steiner. \ »I II.

Ma\ Nichanv \erlan Zunch-Leip/in: pan. 212

Poco numerosi, si capisce. possono essere i laMn i d'indole linguisüea
che il Grigione italiano produce. I nostri Ql'ADEKNI rispondono certamente
ad un bisogno, se aecoinjmgnano e legislranu man manu lutte quelle ipub-
blirazioni serie ehe si collegano al noslio passaLo n presenle e che spevso

pussono contribuire al delucidaniento del 1c* pin svaiiale questioni.
Ognuno sa che la lingua o la parola e una parte — e cioe la paite pnn-

cipale del pensieio mnano. Xella lingua si rispecchia l'anima di un po-
pnlo, il passato c il presenle; e che piopiio la favella di quel populo alpeshc.
dimoranle sugli eslremi lemhi <li lei 1 a lelica, le cui aequo scendono mm so

nie/zodi, possa cattivaie I'allenzione dello studioso, non put) soiprendeie!
Ora nui ci concedereino di allaigaie la ceichia del noslio aigomenlo. sollo-
vando lutla la queslione e gellando 1111 hre\e sguaido sul passato, pei ine-
glio comprendere il ]>iesente. Crediaino pern di non eiiare, se asseiiaino
che merilo a cid pei i Ql'ADKRNI, cioe per la noslia genie, poco o nulla
s'e t'atlo, e inollo o lutlo riniane da laie. Quali pieconcelli Ira linyim c tint-
let to ci reslano da osliipare! Piovino un po' quelli deH'arle a inelleisi da

lisiologo e psieologo all'opeia ]km aiii\aie a una dingnosi accuiata e sicui.i!
Ne \airebhe di ceito la pena. peiche. dopo molle sgiadevoli costala/ioni.
rassicuranle sarebhe la certezza che gli organi \ilali del gian coipo stilleren

le sono piii o menu intalli: sebbene, causa un'inci/ia che niinacc'ui di

diventai cronica, |K)co alii alle loro lunzioni. Haslerehhe slu/zicaili con una

qualehe |)ozione, peiche liprendano il lavoro noimale.

k i-

Doppio il niotiMi che ci sjnnge (1) a sotlermaici su (|ueslo lavoio: 1'au-

lore grigione-ilaliano, raigomenlo atliaenle e a noi spii ilualnienle lamiliaie

(1) Noil nel vero seuso della parola II recensente piuttosto otttmpera al desidi.no del Rv-

datturc, sottopunendo il lavoro (che e poi senipre qtiello del iratello) ad un e.same II carattire
delta rivista esclude una discussionc su prublcini tutt'altro che scmpliu e ci suuip'risce di esporre
il sonnetto e d'mdicare i risultati del lavoro.
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Viciiui pure geogral ioamenle la Vallellina <> Val Tellina con i conladi di
Bormio c Chiavenna che aecanto al Grigioni miuajicio sta nel centro
del nostro sludio. Eppure, questa valle ehe fn per quasi Lie secoli, lino agli
allnori del ISflO, sollo la dominazione grigione, oggi da noi e pocu eono-
sciula. stavo per dire sconosciuta! Ehhene, l'A. ehe 11011 Lralaseia (pp. 8-9)
di lissare la siluazione geogral'iea di ipiesla hella terra, ei apprende ehe la
Valtellina eostituisee 1/5 della Loinhardia, ehe niisura in lunghezza poeo
menu di 140 km. e. ein ehe sorprendera il piii, elie la sua popolazione ain-
monlava nel 1921 a quasi 145.000' ahitanti. Giit significa ehe il Grigioni in-
lero. eon approssimativamenle 127.000 anime, ne e superato numericamente
dalla sua vogtia di una volta e ehe politieainenle e linguisltieamente (1 la

Val Tellina. ehe a sun tempo poeo manch losse slata aggiudicala al Grigioni,
si sarebhe Irovata in grado di esereitare una prepondcranza deeisiva sulle
sort) della Kezia!

Nel eaiupo e I n i e o - e u I I u r a I e (p. 15) I'anno specie le varietä di
usi e eoslumi p. es. Ira ii Geeh del versanti- deslro della Bassa Valtellina
e i loro vieini della i'iva sinistra dell'Adda. Non menu eos])icue ne sono
le dil'ferenze Ira Media ed Alia Vallellina. sia per rarchitetlura, per il modo
di vestire della genie o gli allrezzi di eampagna. Garatteristiehe- pure le

vuriela dialetlali. Dil't'atli, a<l eeeezione dei villaggi piii esposti aU'infiltra-
zione lomharda o dei horghi piii grossi. il nostro territorio si palesa. lingui-
stieamenle. piii o ineno eonservali\o (2). Gome spiegare quest'atteggiamento''
Oil re alia siluazione geogral'iea. certo. allraverso la storia. Spiaeevolmente
ma ilea intanto lo studio slorico d'iusieme di questa terra eosi rieea di vi-
eende, ma la lacuna sarii in parte eolmata dalla « Storiri della Contea di
Hormio di T. G. Tazzoli (,4). Eeeo alcuni e e n n i slorici messi in

rilievo (pjj. 9-15), hasandoei sulle rieerehe stoiiehe tin qui eonoseiute. ()v-
\io lammenlaie ehe. iratlandosi di un (ioulribtdo al lessieo preromanzo.
l'A. si liinilera a rogliere la eeo delle « epoelie oseure o appena ii radiale da

pallida luce».
Xon iuromo special menzione di ipieile popolazioni dell'eta della pietra.

ma si sa oggi ehe gia allora i noslri inonii eonohhero L'uomo preistorico. i

nostri laghi le popolazioni laeustri. Solo molto. ma molto piii tardi. al limi-

(1) Main liiiKiiisticamcotc. Fcrclie sappiumo. hasandoei snj;'li studi j;li'ttolu.nici dei parlari
niiiomi udieriii (anzitiitto di quelle di Bormio. ma poi anche del contado di Chiavenna), che le

iuiprontc .uris'inn-ladine della parlata valtellinese dei secoli scorsi dovevano esser di Kran lunga
superiori alle odierne. Purtroppo. la buona mouografia sul valtellinese manca ancora. Peccato.
perche la maggior parte dei territori confiuauti sono stati arati dai glottologi in modo par-
tioolare.

(2) Sorprendenti addirittura le vestigia del parlare di Curcio (alle portc di Colico!) e di

Meli», pure espostissinto!

(3) Cir. Archivio storico della Svizzera italiana. \'ol. XI. 1). 242. che ne annuncia la pnb-
hlicazione per quest'anno.
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hue del la sloria (1), nel vero senso della parola, eeeo apparire i L i g u r i.

eaeeiati da Etrusehi e Olli dalla pianura lumbal da e ripararsi nolle Alpi.
I suffissi -ASCO. -ASCA e -INCUS nella toponomaslica sarebbero le sole

tracce che ei restano della lingua ligure. Non so se per il lettore sia piü
sorprendenle il l'alto ehe eosi poeo sia pervenulo lino a noi. oppure ehe ad

outa dell'epoea remutissima (|ualehe eosa ei sia stalo Iramandato! Per noi
nun v'e dubhio: tpiesli einieli di leuip,i eosi louLaui ei riempiono di mera-
viglia; lanlo piii ehe i Liguri (e queslo era il deslino dell'uomo dii allora)
furono in seguito soppianlali dagli I I 1 i r i. Cid avvenne, approssimativa-
menle, neirullimo millenio a. (1. e la sloria credo poler asserire tarn una
eerta probabilila ehe quesla Stirpe d'origine illiriea. imniigrala da mattina
e l'usasi eon gli indigeni. rappresenti il eeppo r e I i e o.

Che esislino altre ipolesi siiH'origine dei R e I i. sia dello solo Ira pa-
renlesi. hnporlanle per noi e poi il lallo ehe nel corso dei seeoli (prima
dell'era eiisliana) gli Etrusehi piiina (il suffisso -EWA dei lo|Minimi
si allrihiiisee alia loro lingua), i Celli o (ialli in seguito siano venuti
alle pre.se eon la; schiatla retiea e vi ahhiano laseiato piii o mono delle
Iracae prol'onde. A melter l ine a (piesle seorrer.ie, vennero i K o m a n i ehe

assoggeltarono del'inilivanienle per piii seeoli il noslro lerrilorio l anno
15 avanti Cristo.

Sorge ora la domanda: lulle cjuesle vieende sloriehe 11011 polrelihero ri-
speeehiarsi aneor oggi parzialniente nella eollura e nelle parlale di ipioli
monlanari? «II nostra teiritorin sarehhe divenlalo eosi un erogiuolo in eui

si l'usero le culture dei Reli, degli Illiri, degli Etrusehi. dei Olli e piii tardi
aiiehe <|uella dei Roniani.... L'essemziale e di anirnellere ehe degli elemenli
retiei siano esislili prima ehe la cullura reliea sia slala assorbita dalle allre
culture e ehe anehe ppi lardi essa ahhia eontinuato a vivere, sebhene al-
(|uanto alterala » (p. 11).

Eee.oei al punlo di parlenza: rinlia.eeiare anzilulto nel lessico loni-
hardo-alpino e grigione-roinaneio il palrimonio preromanzo! Sehhene im-
presa assai difficile, [>er non dire ardua, lo studio, eondollo eon acume e

metodo, avverso a ipolesi audaei e. sedueevoli, e.i fa spenare ehe la lingui-
stica moderna non ahhia motivo d'indietreggiare davanti a prohlemi appo-
renlemente insoluhili. Merilo del presente eontribulo e di a>ei raeeolto e reso

accessibile la materia agli sludiosi: materia ehe finora si trovaxa sparsa 1111

po' dappertullo nelle riviste linguisliehe (2).

(1) Basta teuer eonto di cid per intuire yuanto azzardata sia la tesi di niio studio su « Le

origin! del popoio svizzero», di K. KELLER-TARNLZZER, it quale si ostiua a propugnare che

la razza svizzera sia autoctona!
(2) Merita tuttavia speciale menzione lo studio ioudamentale dello JUit: «Dalla storia delle

parole lombardo-ladine ».
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Fauna (aniniali), flora, lavorazione del lalle, denoininazione di allied
e oggetti, abitazione e stalla, ronl'igurazione del suolo, almosfera e corpo
umano. eeeo il vaslo rampo nel ([uale malurano i l'rulti che lo sludioso eolse

con eireospezione. 11 voler dare in (juesto ragguaglio un'idea precisa di tutli
i crileri — spesso niollo coinplicnli anclie per quellii deLlai le — sui quali
si basa il nostra sludio, sarcbbe un'impresa slolla. Baslino dunque le se-

guenti considerazioni: il I'ondo dei noslri dialelli e il la lino v o 1 g a r e.

Alliorano pol qua e la lei mini » e r m a n i c i, comum anche al toscano e

venuli in Italia coi Longobardi (f/iwrra ecc.); allri, dovuti ad accatti dai dialelli

s v i z z e r o - a I e in a n n i o I i role si, noil banno varcale la nostra
zona aljiina e siino, come ognuno facilmenle comprende, rarissimi in \'al
Tellina, frequentatissimi nella Soprasselva. Xon dirö d'allre current i che
si discernono di leggeri eonie (|uelle giiii menzionale nei parlari lomanzi,
perch e lutle lingue ben conosciule, sia allraverso a documenli, sia oral-
menle. Rimane poi, ad esanie finilo un contingente di parole d'origine
oscura che vaniio ascribe alia lingua di quoi popoli che conobbero le no-
sin' nionlagne prima della con(|uisla dei romani e che — come s'e dello

sopra — sono nelle loro imiumiMi'vc»1 i variazioni dialettali (40 inchiesle
nella sola Yal Tellina) stadiale daH'Aulore.

L a r d p a r I i z i o n e g e o g r a I i c a delle parole raccolle (come del

lesto per lulli i fenomeni linguislici) e di soiuina importanza, « poiohe da

essa si pub sovente dedurre (piale e la loro |)rovenienza o la loro jxaiientela

con all re forme cireonvicine, se sono ancora vive e usate lion siolamente

da I la vecchia generazione. come accade sovente, ma anche dai giovani >'

]). 20). S'intende che la pubblicazione delle carline che l'A. allesti per
ogni vocabolo, non lu possibile. Supplisce a quesla mancanza la descrizio-

ne del 1'Area che il lavoro ci olfre ]iasso |iasso e che ci da un'idea assai

esalla della loro diffusione. Quesresempio di geogralia linguislica
e reso ancor piii efficace dai maleniali provenientj da altre lonli, 1 rutin di

iiiKi spoglio di dizionari j egionali. Cosi lo sludioso si vede sor-

gere davanli un inaleriale ollremodo abbondanle e ricco che abbraccia non

sollanlo l'inlieio terrilorio delle Alpi, ma che, spesso, lo varca e ci conduce

allraverso ai dialelli provenzali nitre i Pirenei nella lonlana penisola iberica.

* * *
Crediamo o|>portuno e<l islrutlivo <li lar seguire a queste indicazioni

generali una ])iccola seel la di vocaboli (il lavoro ne oil re circa 200) d ori-
gine oscuia o discussi. conosciuli piii o menu nelle valli del Grigione ita-
liano, ai cui lellori mi sono rivollo con (juesle jiagine.

Inchiesle nelle Valli son state falle e figurano nello sludio ai punli se-

guenli (p. punto):
1 POSCHIAVO. Y'iano 70, Brusio p. 72, Meschino p. 7d, Privalesco-

Poscbiavo ]). 74.
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2) BREGAGLIA. Caslasegna p. 131, Rondo p. KI.'}, Soglio p. 135, Slain-
pa-Colluia p. 143, Virosoprano p. 145.

3) MESOLCIXA. S. Viiltore-Grono p. 185, Mesoceo p. LS7.

4) CALAXCA. Braggio p. 195.

Xclle seguenli eonsiderazioni aceonipagniamo i \oeaboli dei luunen
indieati, anziehe dei nomi locali e in generale non ne ol'lriremo ehe uno
solo pei ogni valle. La liaseri/ione loneliea e quella ehe ho esposto per ll
bregaglioüo nei «Quademi» (elr. \ol. VI.. pp. 98-108 del 1937).

KACXA. Canioseio: mniosch 74, camolc 135. camos 187, 197>. PaioJa
alpina ehe enliö nel \oeaholai io ilaliano e ehe la eapolino puie in eeili
dialelli dei Pirenei.

Coixo e eoinaeehia: cresciana 74. i ciorl 135. Manea la paiola pei Me-
soeeo e la Calanea ehe axianno prohahilnienle il lipo ilaliano.

Seoiallolo: la i/usa 74. al (/lisch 143, la rasa 1<35, la ciiscia 195.

Perniee hianea: ärbulana 143, arbalaaa LS7. Po-<chia\o ha il lipo mn-
casch d'oiigine lalina (eli. arroncare, nmca).

L'A. sludia in oil re le dillerenti denominazioni di: niannolla. fagiano
di inonte, orhellino. Ineeilola. raniano. salaniandra, eavallella, liunaeone,

peroia, ea])iello, \acca \eeehia (pherla I'd)). maiale (rimi 143), ehioeeia,
lueeiola eee. eee.

FLORA. Pinns rembia: t/embro 70, pembar 135, 187.

Ginepio: fjinp 74, 135; lalino inveee sain (pes de pinevol 187.

Alnus viridis: maros 70, i ilralr 143, i i/tasa 187. Posebiavo ha hmdui
ehe andra eon I'ilaliano tremolo.

Segnono poi le denominazioni di: lododendio. lelee. edeia. eoiehieo. eee.:

delle baeehe: eoeeolo della rosa eanina (frosla 113). lampone, 1'iagola. liin-
lillo, niiilillo iosso (i/aiuda 113) eee.; di loiaggi: guainie. limasugli di lieno
nella greppia (brosca 113, el ere I' 187). Parti dell'albeio: legna minnta,
spogli (broc, Poseliiaxo sign, laino; brocul 185 lamello), raniii -eidi del pino
o deil'abele. La denoniinazione della pigna gode nei vari lnoghi di una

simpalia speciale. Yal la pena di legistiaine aleune s|>aise su lullo il tei-
ritorio di studio; eoinineiamo nella Rassa Vallellina e I'inianio eon la

Calanea: balouil, ciicnra, lucala, ma.siadula, bisoc, i palm. ul pir. scela. bo-

bola, i liu/anu/hi, poind, poia, besciida. bociula. bisciulana, b ,.srina. peso

io lana. pita, pignac, po/.sn, paslana. biciolan. borzacon. ol pusch (Braggio).
LAVORAZIOXE DKL LATTE. 1 maleriali di queslo eapitolo sono

ollremodo inteiessanli, specialnienle quelli valtellinesi. Raslino poehi ac-
eenni, pei ehe Iroppo giande la lenlazionne d'insinuarei nella nialei la

Indichianio aleune l'ornie dialellali iipizzale: fella, maliisch. scimuda. ma-

gnocca, Ion in. mascarpa, poina, pola, scgolol ecc. Seguono le denominazioni

degli attrezzi pei la laiorazione del lalle: pnner, carol, sona, soma,
brenta, galletta, pazida eee.
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ATTREZZI AÜRICOLI E CASALIXGHI. Truogolo (pel maiale): bin
70, 143, bui 185, 195; (abbeveratotio): bi)i 143, sciosc 70 (queMo e pure il
noniignolo per quelli di Poschiavo). Collare di legno: eananla 74. crimva 143.

CASA E STALLA. Casa ruslica': baita 70 143. Poco usata in Rregaglia.
Harga, bare con dilTerenti signilicali. Son« considerali fra allro: camana.

erapenna. draz, breyn, e diverse denoniinazioni del recinlo.
MUCEHIO E SUE DENOMINAZIONI. Mucehio di sassi: mnsna 74.

143, mogma a Roveredo. Stipa di I'ieno: lor 74. ansa 143, peyia 185. 195.

Mucehio di I'ieno all'aperlo: runa 74, 143.

COXFIGURAZIONE TOPOGRAFICA. Yi sono stadiale: yanda. yrnva
(Irana), yreben (prato sa.ssoso), bona (I'rana), cavorga, vedrel (ghiaec.iaio).
vdanya, blcs (pendio ripido), troio (senlie.ro poco praliealo), cue (sasso),

l"l (liana), lopa-lepa (strata erboso di prato) rino (ruseello) ee.c.

ATMOSFERA. La nebbia ei suoi significati in yheba. sciyn, ealiyn.

Tempo I'reddo e brutlo: ruf; livaii vento da mattina.
VARIA. IN RAPPORTO ALL'UOMO.. Rieco ed interessante quest'ul-

liino capilolo. Vi I'igurano i ril'lessi di: labbra, yozzo, rnssare, cispa deU'oc-

chio, erpete, articolazione del piede, nrigliare, cnpitombolv, 'dtrdciia. Ira-
eiolo, scintilla, zoccolo ed altri. Merila di esser eonsiderala, per I'inire, la

l'rotta di parole designanti il bambino: malet, syimn, nertc, bardascia. man-
china, nicia. maca, sciat, redasch, bagai, machte, aanaia, sciatuseh, rais.

maion, marte. bayon, bndan, baliic, fantg.
G. A. STAMPA

San Gallo.


	

