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FLORA POPOLARE DI VAL BREGAGLIA
GIACOMO SCHAAD

Questo studio botanico faceva parte della mia tesi, da dove fu poi tolto per man-
canca di spazio. Alquanto ampliato e rimaneggiato, mi servi da argomento per due
conferenze, organizzate dalla Commissione Culturale di Val Bregaglia a Vicosoprano e
a Bondo nella primavera 1935. Ed ora lo presento, di nuovo rimaneggiato, anche ai
lettori dei " Quaderni

Da un Iinguista non si attenda un'erudita dissertazione botanica. La
" blora populäre », eioe nel noslro caso le erbe dei prali aventi un nome dia-
leltale e che sono conosciute piü o meno da noi lulti, verranno considerate
anzitutlo dal punlo di visla linguistico. Quindi, invece di trallare delh
plante esaminerö i nomi delle piante, i quali in tanti casi presentano per lo
studioso problem! inleressantissimi. Perö il Iinguista moderno si occupa
anche di usi e tradizioni che si connetlono alia nostra flora. I nomi popolari
sono prevalentemente creazioni spontanee del popolo. Quindi possono inte-
ressare anche i lettori proiani in materia linguästica.

A Lanti prcmerä i'oise pure di sapere qualche cosa delle proprietä me-
dicinali delle nostre erbe. Ma ciö entra giä nell'e competenze deH'erborista.
Percio di usi medicinali riferirö soltanlo quello che seppi dai miei infor-
matori. Per il resto rimando il leltore aH'opuscolelto di Don rFobia Alar-
chioli: Le plante medicwali piü conosciute.

Ritengo che le erbe di cui parle.ro siano generalmenle conosciute. Non
vedo quindi la necessita di descriverle. Mi limiterö ad indicarne i nomi e

considerarli solo in quanto essi sono linguiisticamenle inleressanti.
Sulla flora popolar;e sono stali sent Li molti sludi profondi. Giä due-

cento anni fa un autore tedeisco, il Nemnich, pubblicava una ricchissima
raccolta di nomi hotanici di quasi tutte le regioni d'Europa. Verso la fine
del secolo scorso il Irancese Rolland compilö in 12 volumi una monumentale
« Llora popolare della I rancia ». Tra gli autori ilaliani non citerö che Tar-
gioni-Tozzetti, Üizionario botanico italiano (Firenze 1825), OtLone Penzig,
Flora popolare ilalicma (Genova 1924), Pedrolti-Bertoldi, Nomi dialettah
ch lie plante indigene del Trentino e della Ladinia dolomitica (Trento 1930).
Per il Grigioni ahbiamo un opuscoletto dell'Ulrich: Beiträge zur bündnen-
sehen Volksbolanik, il quale perö e poc'altro che un catalogo di nomi.
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XXX
II messaggero della primavera nelle noslre regioni e lo zafferano (Crocus

vernus). Ess > apre la poita alia bella slag'ione e perciö a Tschlin nelila Bassa

Engadina vien° chiamalo las clavs d'prümavaira. Queslo nome e uua crea-
zione spontanea del popolo che rivela piü sentimento poetico che non il
nostro cigdmla da primavera, (I). 1 noani del tipo cigdmla sono abbastanza
diffusi; nella regione alpina, ad es. hoimino cigdmla, p-oschiavino sigdnmh,
grig, cenlrale siunda. Essi sono forme melatetiche di ciclama e conlinuatori
di un diminulivo ciclamula, le quali voci derivano dal lalino CYCLAMEA
«ciclamino», «pan porcino». Queslo veniuslo fiorellino dal colore roseo-
violaee» perö non si Irova da noi. Quindi il suo nome ci e venuto dal di
fuori. Esso designava in origine solLanto il colchico Ja Uganda d atdn

che ha il colore del ciclamino. Ma per la forma if colchico assomiglia alio
zafferano e quindi gli presto anche il nome.

Accanlo alio zafferano troviamo sui crep da Löltan un fratello del bu-
caneve. il campanellino (Leucoium vernum) al kampanelln da ntif. II tussi-
lago, un allro caratterislico messaggero della primavera, non ha da noi m
nome popolare generalmenle conosiciuto.

insieme ai primi liori spuntano anche le prime erbette. II oontadino
non le distingue con nomi speciali, per lui sono erbe e sleli che faranno un
fen spige o come dicono a So. fen spegti. Le calde piogge della fine d'a-

prile e del maggi'O l'anno germogliare riigogiiosa la flora praliva. Allora in-
cominciano a fiorire le piante dal fusto plü alto. La prateria in fiore alla
fine di maggio offre al noslro sguardo uno degli spettacoli piü lieli. Tutle
le piante di foraggio, con la fusione dei loro coloni, formano un morbido e

gaio tappeto dalle piü svariale tinle. Anche la piü modesta erbetla porla ia
.sua nota leggiadra in quesla sinfonia di colori. Ma una tinta predomina su

l ;tie le allre: il giaflo vivo e lucente del tarassaco (Taraxacum officinale).
Che spellacolo superbo quandw il venlo sfiora quel tappeto mullicolore e

luüa la marea di giallo ondeggia mollemente al sole! II tarassaco e davveio

uno dei piü begli ornamenLi del pralo fiorilo. E pensare che nella Siizzera
ledcsca lo chiamano Schwiblueme o Säublueme e nel Grigione centrale

flurs pierig! Giö t'ece dire al no-to scritlore popolare bernese Simon Gfeller
che si sarebbero dovute sonare le busse a chi invenlö quel nome, Da noi in

Bregaglia il tarassaco viene chiamalo radle, Vic. radtic. Questo tipo di

nome e assai diffuso in tutta 1'Italia. Esso deriva indirettamente dal lat.
BADICULA. Su questo nome femminile e stato foggialo un maschile, pro-
babilmente perche il femmmile si considerava quale plurale collettivo. Un

aUro nome popolare del tarassaco molto diffuso, pisalec o pisakän che

(1) Per la trascrizione fonetica e le abbreviazioni cfr. il lavoro dell' autore: « Terminologia rurale di
Val Bregaglia» pubblicato in questa rivista (1° aprile 1936)
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ricorda il francese pissenlit, allude alle propriety diuretiche del succo della
sua radice, con 1] quale si preparava il cosidelto Extractum taraxaci. Da noi
il radio e apprezzato per l'eccellente insalatina che danno le sue fogjlioline
spun late dal suolo appena disgelato. Un parente del tarassaco e il Grepis
biennis, chiamato da noi tsikdrva.

rIra tanlo giallo emerge di tratlo in Iratto anche un fiorellino piii mo-
desto di un bei color rosa: la licnide (Lychnis diurna) al grbfal da pre o

grbfal sulvhdak. II trifoglio a I trafby con tulle le sue varietä span! see nel-
1'armonia vivace degli allri fiori. Delle sue foglie a Bondo si dice:

traffry da kwdtar, byer da zbdtar,
trafby da evrfr, tPJial da kwint.

A Slampn: Un trafSy da kwdtar, furtun u dizgrCitsya.

Un l'iore gradito dai lanciulli e la Silene inflala (in italiano bubroolini
o slrigoli) dalla corolla bianca nel calice rigonfio. A Bondo e detlo a I

cäzamet, So. e Cst i cilzarey, Sopraporla slop, sl.bpif]. A So. ho anche sentilo
cüzarül. Tutti questi norni alludono a trastulli ded baimbini, i quali fanno
scoppiare il calice rimgonfio, hatlendolo contro il dorso della mano oppure
succhiano (i ctizan, iinf. cüze) il fiore. La voce ciizare'y si riscontra pero
anche in Sopraporta ove designa la primula gialla (Primula olificinalis), la
quale a Cst. e chiamata lan bedbta. I teneri fiorellini della miosolide devono
allnngare il collo, se si vogliono fair nolare tra tan le sorelle piü grandi, dai
colori piu smaglianli. Anche per la denominazione di un fiorellino cosi co-
nosciulo occorrono diversi nomi: Bo. fiür dal cPl, Csi. flur dal sintn-, So.

kalamaudrina, Sopraporla rnalgarWr\, margaritii] -a. A causa del suo colore
che sembra riflellere l'azzurro del cielo, la miosotide gode una venerazione
tutt'affatto parlicolare. Come nelle voci di Bo. e di CsL, cosi possiamo nolare
anche allrove l'intervento dotlo o semidotto di monaci erboristi in fior de la
Madona. öci de la Madona, oceti del bambinelo, oceti del Sioredio ecc., che
sono i continualori di oculi Sanclae Maria, oculus Christi eoc. degli antichi
eibari medievali. Nelle nostre regioni prolestanti va da se che alia Madonna
si sostituisse il Signore o il cielo. La voce di So. ha il suo riscontro neila
Lngad. il calamandrin che dice pure miosolide, mentre che l'italiano cala-
mandrino -a designa il camerdio iTeucnum chamaedrys). II nome che in
Sop. denomina la miosolide e un nome di persona, un antroponimo. 11 l'aito
d: usare nomi di persone per noininare animali e piiante e assai diffuso.
Nel hregagliolto non conosco pero che quest'escmpio. II nome margariun
pei miosolide rilorna anche in altri dialetti ilaliani.

Su terreno ricco di humus crescono sopraltutto il hisloila (Pollygonum
his lor la), il romice (Paunex acetosa), il trollio (Trollius europaeus) ed altri
ranuncoli. II bistorla nel noslro dialello si chiama badalisk, il quale nome
deriva dal lalino medievale BASILISCU. Nei libri di botanica del medioevo
si Irovano nomi come BASILICA, BASILIA, BASILISCA per indicare il
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bisloita. Anche i vicini engadinesi e surseltesi lo denominano con una voce
deiivante da queste basi (engad. badalas-ch, surs. basalest), mentre che i
posehiavini lo chiamano linguela. Da noi in certe famiglie si usa metterlo
come \eidura nella minestra. E' anche erba medicinale. II romice che e da
considerarsi piuttoslo un'erha molesta, e detto da noi uzikla, dal lat. ACI-
DFLA. Lo sviluppo di questa forma e tutt'affatto normale. Un u per un A

profonica e molto frequente nel nostro dialetto; dia TABULATU abbiamo ad
es. tubla. Dopo la caduta detH'U non accenlato si ebbe il nesso -dl- pro-
nunciato -Ü-, il quale tcnde a passar a -kl-, ad es. TELARILD cklayr. I ra-
nuncoli gialli, e quindi anche il trollio, si chiatmano con un nome generdco

flur peqk, Vic. flür im pe-qk. Questo appellativo credo sia dovuto non solo

al colore giiaillo, ma anche al falto che i petali dei ranuncoli jnteirnamente
presentano uno stralo lucente, quasi fosisero unti con un lubrificante. Percio
in tedesco vengono pure chiamati Glinzeli da gliinzere, glänzen. Per quanto
io abbia oercalo, non sono riuscito a trovare in Italia un nome corrispon-
denle al tipo « fiore di burro ». Questo lo Iroviamo perö sovente nelle regioni
di parlala reloromancia ed anche in Mesolcina. Qui e una creazione spontanea

o non e forse altro che una traduzione del diffusissimo « Schmalz-
blucme »? Nella Val Fassa (ove si parla il ladino centrale) i ranuncoli si

chiamano « fiores dal smauz ».

Sul terreno piuttosLo umoso Iroviamo anche diverse specie di cicute

ciguda, che non sono tanto gradite dail praticulitore. Tra le ombrcllifere ve
n'e perö una che dii un buon foraggio per conigli e miaiali, la bciancorsina

(Heraclem spondilium) che noi chiamiaimo Bo ardzavena, So, Cst QtrdzaoennoL,

Co. erdzxvsna,, Bgn., Vic., Csc., verdzocvEna. Questo nome ritouna in forma

press'a poco analoga in quasi tutte le regioni retoromance del nostro Can-

tone, come pure nel posch. e nel borm. Forme de'lila medesinia base, 111a con
suffisso differente, ricorrono pure frequentemenle nella Ladinia dolomitica,
ad es. arzegoi, arzäul, arzägol, arzävol, verzägoi, verzegoi, zaghe. Che la base

deve essere una forma molto antica e dimostrato dalla distribuzione geo-
grafica delle nostre voci. Esse infatti si trovano soltanlo nelle vallate alpine
tenacemente conservtatrici. II Penzig registra una forma orlovenci che evi-
dentemente deve risalire alia medesima base anche per Bignasco di Val
Maggia, dunque per un punto che geograficiamente non ha nessun contatto
coi terriLori ove si paila il ladino. Del comino una volta sambra che non
contasse che il seme (azment), per cui la pianta venne chiamata e si chiama
tuttora cazment pulec, So. pillec, pnlec deriva dal lat. PULEGIUM come l'ital.
puleg'io, il quale nome pero indica una specie di menta (Mentha pulegium).

Alia famiglia delle ombrellifere appartiene anche un'altra erbp che i
vecchi sogliesi chiamano cocrbutemx. Se dovessi dime il nome itahano mi
troverei un po' imbarazzato. Nonostante le molte ricerche che ho fatle,
non sono ancora riuscito ad identificare precisamente quest'erba, perche i
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miei informatori stessi si contraddicono. Solto il nome carbutena mi ven-
nerci presentate tre erbe difierenli. cioe Laserpitium siler, Angelica sylvestris
e peisino Heracleum spondvlium. A quale di esse spelta il nome dei vecchi
sogliesi? « Cerboltana », nome di erba ombrellifera, sembra essere raro. Lo
trovai una volta sola in Pedrotli-Bertoldi (p. 460) per 1'angelica. Invece sono
abbastanza frequenti le forme come sermonlana-no, scermontan (Siler mon-
tanus) per il laserpizio; cfr. Penzig 259; Pedrutli-Berloldi 216; franc, ser-
montin, Rolland VI 116-17. II significato piimilivo di cerbotlana e « lubo
che si usava per uccellare» (cfr. Rigulini-Fanfani). Da quesil'accezione e

passalo nella voce di So. a quella di « erba dallo sielo ravo che serve da
trastullo fanciullesco ». Quest'erba deve essere 1'angelica, che percio altrove
si chiaina anche cannone, tromba, ecc., cfr. Nammich I 306, Rolland VI
i32-33, Pedrotti-Berloldi 460. I semi del la cerbottana si dicono i bJntngar

(cfr. borm. plozer, svizz. ted. Schärligbatze), che si usa figuratamente nel
modo di dire yd kröda i blots-gar per dire « sono corse bastonate ».

Nei manuali di pralicoltura ricorre frequenteimente il termine « Flora
ammoniacale». Per questa s'intendono le erbe che crescono intorno alle
concimaie. Rappresenlante principale di questa « illustre» sooietä sono il
romice alpino (Rumex alpinus) e l'ortica morta (Lamium album). II primo
si denomina con un noine che e largamente diffuso nella flora popolare; e

il lavdts. Questo nome deriva dal lal. LAPATHIUM. In certe regioni del
nostro Canlone lo si colliva su appezzamenti apposili quale foraggio per i
miiali.

Lungo i ruscelletti si lro\ano il crescione (Nasturtium officinale) yJ

krasthi, la calla (Callha palustris), Cst. flur da. pahl, Vic. flur da. ritd e la
beccabunga (Veronica beccabunga) Csc. erla ru6t{ga. II nome del lipo «

crescione » e assai diffuso anche in Italia. Esso deriva dal lat. botanioo CRIS -

SONUS, che e una base assai feconda nelle lingue neolatine. Dalla forte
dil 1 usione di un nome si puö di soli to concludere che la pianta da esso de-
nommalo e officinale. II crescione infatti e anche un'erba che veniva molto
usa la nella faimacopea. Ancora oggi vien eonsumalo spesso in insalata,
fliir da palü e flur da ritd non sono nomi molto oniginalii. Sembra che si

badasse piü alia foglia, almeno a Bgn., ove la pianta si chiama fta t kröstal.
I Icrösta! sono una specie di paste dallo spessore di una crosta, molto co-
slumale nei Grigioni (engad. patlanas), le quali coi loro margini denlellali
ricoidano appunlo le toghe della calla. Queste si raccolgono anche come
foraggio per i porci. II fioie della calta e ritenulo velenoso. Ma ciononostante,
nell'Europa settentnonale, i contadini mescolano il suo fieno all'altro per
alimentäre la secrezione lattea delle mucche.

Veramenle originale e il nome della beccabunga. Per quanto io abbia
poluto constatare. esso non si riscontra in altri dialetti. E' conosciuto anche
negli altri villaggi della valle: ma non si sa a quale erba esso si riferisca.
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La inia informatrice di Vic., una donna 84enne, disse che e un'erba medi-
einale con cui si facevano pappe. erba mo-qga e auindi un nome caratteri-
stico della nostra valle, il quale si tradurrebbe in ital. con « erba di monaca ».

Come mai c'enlra la monaca i,n questo nome? Non avremo piuttoslo a che

fare con un'etimologia popolare? Non potrebbe essere upo storpiamento di
BKCCABUNGA che non e altro che una lalinizzazione del tedesco Bachbunge
(Bachbohne)? Beocabunga nel nostro dialetto doveva divenlare *bekabönga.

II passaggio da bo-qga a mo-qga non presenta nulla di anormale; esso e stato

favorito dal fatto che m&qga, era un concetto chiaro, men I re bonga non di-
ceva nulla. Ma a questo nome compos to rimaneva ancora un primo ele-

mento oscuro. Cosa c'era dunque di piü naturale che spostare e cambiare

suoni, finche diventasse un elemento intelligibile? Ora, nei nomi bolanici
abbiamo lanti nomi ooinposli con erba. Quindi, per analogia beka poteva
facilmente essere sostituito da erba., e persino quasi senza cambiamento di

suoni. Cerlo, il passaggio da BECCABUNGA a erba mo-qga non si accorda

colle leggi foneLiche. Ma es/ili cosi irregolari, domi Li a etimotogia popolare,

sono assai frequanti nella Lermiinologia della botanica popolare. Potrei citare

degli esenipi anche per il nostro dialetto (a Co. ad es. acmnto ad erdzavbna

ho sentito anche verdzarma, che si spiega per immistione di ris rma (Im-
peratoria obstruthium). Anche nelle forme francesi allegate dal Rolland, VIII
143_44; (becabonde e becamoundo) rileviamo l'influenza dell'elimologia

p»polare.

Tra le erbe deii terreni piuttosto asciutti. .anmoverjamo la eenlaurea, la

salvia, il millefoglie, la cresta di gallo ed il timo. La eenlaurea piü comune
da noi e la C. iacea; accanto ad ess,a si trova pure la C. scabiosa. Pero il
popolo non le distingue e denomina tutte e due con lo stesso nome: Sot.

mdtsakavdy, Co. e Bgn. pe t kavay. II primo di quesili nomi e isjrirato dalla
form.;i del ricettaeolo il quale viene paragonato1 a una rnazza. A questa voce

sono d'accoslare il grig. ted. Trommechnebel per C. jacea (Ulrich 13);

mazzapreti, hastoni da prel per C. scabiosa (Pedrotli-Bertold! 78). In alcuni
dialed,i francesi lo sd confronta con una testa, ad es. grosse tele, tete de

cheval, tele d'äne (Rolland VII 140). II nome di Co. e Bgn. sarä ispirato
piuttosto dal colore che non dalla forma del ricettaeolo. A Vic. raccolsi il
nome pe t L ardy per l'assenzio selvatico (Artemisia vulgaris). Ma non sa-

prei come spiegarlo.
Una delle erbe caralterisliche dei terreni asciutti e la salvia (S.

pratensis), chiamata dai vecchi la gbba oppure flür gdba (i giovani la chia-
rnano salvia). Questo nome rilorna pure in altri dialetli altoita]., ad es.

posch. la goba, valtell. erba goba. Esso e ispirato dalla forma dei fiori.
11 milletoglie (Achillea millefolium) Csl.. So pu-piilec sinurey, Co. Bgn.

pulec sumrif, ha un interessante determinativo; questo corrisponderebbe ad

un ital. 'pulegio dei signorelli', 'p. signorivo' e ha il suo riscontro nel-
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1 allocng. puleg signuria. La oresta di gallo (Rhinantus major) e una delle
erbe poco gradite dal praticultore. Bo. slorpulPza, Csi. skarpulega, So.

skarpuleca, Sop. skarpalbga. Nel posch. nicorre skrupolögia (Brockmiann
122; per Silene inflata (Ulrich perö nota scropuleggi). Evlidenteinente tutle
quoslc foi me lianno una base comune. U rapporto sernantico e chiaro: tanto
la silene quanta la cresta di gallo hanno del cailici campanulati con cui l

fanciulli si diverlono, batlendoüii sul dorso della mano, cosicche scoppiano.
Si coni'rontino a questo rignardo i nomi della silene in Pedro Iii-Bertold;
3C8 69 e Rolland II 245-52. La base *skarp-, *skrup- poll'ebbe essere voce ono-
malopeica per « scoppio ». Perö non e da escluldersi — an/4 mi sembra per-
sino piii probabile — una derivazione o corruziome di SGROFULARIA (con
cumbiamento di sulfisso), alia quale famiglia appartiene pure la cresta di
gallo.

A Uro rappresentanle tipico dei teneni aseiiutli e il tiino (Thymus ser-
pillum). Sot. la. sagrizbla, Sop. la pavareh. (a Bgn. notai anche la maguräna
sulvddga). La voce di Sot. e uno stoirpiamento di SATUREJA che e il nome
botanico della santoreggia, erbelta appartcnente alia medesima tamiglia. II
suflisso -ola non e bretgagliotto (cfr. manbla, aldzbla), crtsicche in questa
voce dovremo rcnvisare un imprestito dal lombardo (cfr. pure REW 7623,
Guamerio App. 181). La forma di Sop. invece itfspon.de all'ital. « pcverella »

e ritorna pure in dialetti itaJ. (cfr. Pedrotti-Bertoldii 360 e 400). II limo da

noi e pregiato come erba medicinale: se ne prepara un te per gargarizzare
e per disinfeltare ferite. Una vecchia informatrice consiglia questo Le quale
corroborante.

Sui muri e al margine dei colti e dei boschi, dunque anche su terreno
asciutto, si troca un fiore giallo molto1 conosciuto e raccolto per Ie sue virtii
medicinali, i erba San Giovanni o iperico (Hypericum perforatum), la flur
da Invito, rosa 'fiore d'acquavite rossa'. I suoi fiori infusti netH'ialcool secer-
nono un succo rosso che colora anche 1'infusione, da cui il nome. Questa
acquavile rossa e un'iniporlante medicina nella casa del contadino. Essa
serve sopraltulto a cicatrizzare ferite. Invece dell'acquavite altrove si usa

pure I'olio d'uliva. I nomi che alludono al colore rosso del suceo di quest
erba per indicare l'erba stessa sono assai frequent!, ad es. bellun. erba

dal sang, pugl. erba dell'olio rosso (Penzig I 257), provenz. oli rouge, ecc.

(Rolland III 173). In molti paesi, all'iperico si attribuiscono anche proprieta
magiche. A queste fanno allusione i nomii cacciademoni, scacciadiavoli
(abbruzz.) erba de strie (Val di Fiiemme), ted. Jageteufel. Cfr. purle
Nemnich IV 200.

A Poschiavo l'iperico e delto erba di San Giovanni (cfr. ted. Johanniskraut).

Da noi perö tale nomie indica il margheritone del pratli.
Fra le erbacce che si trovano lungo i muri, intorno ai letamai e nei

campi non citerö che il cenloncliio (Stellaria media), al cantiiskal, la spero-
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nella (Galium aparine) la rapayrbla, la bardana (Lappa major) a I bdrdal
ed il convolvolo (Convolvulus arvensis) la kurezola.

canttiskal, Cst., Sop. cantbskal deriva dal lat. CENTUNCULUS, a cui e

stato cambiato il suffisso. Alia forma bregagliotta fanno risconlro il sopra-
selv. centuscal, pasch. sentosklu, (Brockmann 124) borm. sandösklo, vnltell.
cenlosco. G. A. Slajmpa 124 registra sentusc, senturc per il contado d,i Chia-
venna. Alia medesima base risialgono aucora molle allre forme italiane che

troviamo registrate in Pedrotti-Bertoldi 391. Da noi il oentomchio e apprez-
zato quale becchime per le galline. E' considerato medicinale. Taluni fanno
cuocere la pianta insieme a seme di lino nel lalte oUenendo cosi una pappa
che si applica sulle suppurazioni.

Nella coce raparybla, Vic. raparrbla, riconosciamo facilmente il suffisso
dimmutno -bla e una base che potrebbe avere il suo riscontro in rapär,
voce che designa la speironella a Bresimo (Val del Noce), Pedrolti-Bertoldi
470. In rapär mi sembra di ravvisare un derivato dal lat. botanico APARINE.

bdrdal ricorda l'italiano bardana che risale alia medesima base. A Vic.

per etimologia popolare e diventalo bdrbal. II nome del convolvolo e una
cieazicne melaforica: i suoi lunghi peduncoli che si attorcigliano intorno ad

allre erbe vengono pairagonate a coiegge. stringhe kurPza. I nomi del lipo
"Coieggiuola' si rilrovano anche in dialetli italiani., ad es. anche nel borm.

In luoghi sabbiosi si trova la coda di cavallo (Equisetum arvense) che

e pme da considerarsi un'erbacpia. Essa si presenia sotto due forme, una
verde e slerile, l'altra frutlifera di color rossiccio-brunastro. In Sol. si chiama
al pinil, in Sop. aI kua d gala. A Bgn. notai anche rts neyra. I primi due

nomi derivano dalla forma delta pianla sterile, la quale rioorda una piccola
conifera. In Bregaglia lo si paxagona ad un pino, come del resto anchle in
altri luoghi; di qui quindi nomi come pinül o pectd. Altrove invece vi si rav-
visa un piccolo larice (laresim). Anche il lipo 'coda di gatta' non e partieo-
lare alia Bregaglia. In quest'erha si vede raffigurata anche la coda di altri
animali, ad es. deH'asimo, del mulo, deila volpe e dello scoiattolo. Che e una
erha ben conosciuta dai conladini, lo dimostra il secondo nome di Bgn. Con la
radice nera fanno conoscenza quando vangano i loro campi. L'equiselo con-
lienc molla sitice e serve quindi per la pulitura dei roetalli. E' pure erba
medicinale.

Ed ecooci alia conclusione. II lettore sara forse deluso che il numero
di nomi dialettali, citati in questo lavoretlo sia piuttosto esiguo. Si ricordi perö
che dissi giä in princtpio che non volevo parlare che di erbe di prato cono-
sciule da lutti. La nomeiiclaLuila della flora dei pascoli e dei iprati alpiini
cosliluiiebbe un lavoro a parte. Delia flora popolare farebbero parte anche

gli arboscelli come pure le erbe dei boschi. II presenle lavoro sarebbe di-
ventato un po' voluminoso, se avessi voluto trattare tutlo quello che noi
imendiamo per flora popolare.
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Forse il leltore avrä notato che la maggior parle delle erbe qua nominate

sono medicinali. quasi le avessi raccolte sotto questo punlo di vista.
Ma non t il easo: dissi giä che avrei parlato solo di quelle che portano un
nomc popolare. Per diventare popolare, cioe conosciuta ed apprezzata dal
popolo, un'erba deve avere proprieta che fanno specie. Ed e evidente che una
di esse e forse la piü importanle, e quella medicinale, ed un'altra: il servire
da tiastullo ai fanciulli.

Se domandassimo alia generazione d'oggi i nomi popolari della nostra
flora, temo che la rnccolta di nomi diventerebbe un po' piü modesLa. Noi
oggi, purlroppo, ignoriamo completamenle che tante delle nostre erbe piü
comuni hanno un certo valore medicinale. Cosi perdiamo anche hinteresse

per lc erbe Stesse e per la loro denominazione, e molti termini interessanti
ed originali cadono in disuso e presto saranno del tutto dimenlicati. Ed e di
nuovo una piccola parte del nostro patrimonio culturale che se ne va! Qual-
cliecosa si deve intraprendere contro il continuo e lento sfacelo del nostro
dialetto Mi auguro che anche questo lavoretto sia un modeslo contributo alia
sua difesa.


	Flora popolare di Val Bregaglia

