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nea dei fitonimi in·;, come 19-Q(Baç «lattuga», mac. 'O,aç ( = lat. 
ILEX) cc leccio», µt'1.aç o crµt'1.aç cc tasso», 8µcpaç cc uva immatura », 
vaQ1C\-r]ç «ferula», ecc., *~u~Aaç cc rhododaphne >> (164), e nota il 
derivato aovmt€'1Jç (açcanto a aovmc.wv) ((canneto)) con un suffisso 

tipicamente egeo (165). Il raccostamento di aùAOç cc tige, fliìte )) 
cc canna; flauto)) con xau'1.6ç cc tige )) cc stelo, gambo; asta)) (166) 
trova conferma nel toponimo bruzzio Aù'1.oovia: Kau'1.oovia (167). 

Oscuro del tutto è (H)ARUNDO cc canna)) (168) .. Mediterranea è 

la famiglia dell'ètr. *FALER,, *FALAR (( calamus )) (> FALARICA (( ca• 

lamus sagittarius »), gr. cpa'1.aQ(ç,·'l'JQLç, tosco-emil. p~lero, paledro 
« una graminacea di paiude affine al calamus », it. merid. falaska 
cc festuca arundinacea )) (169) 

Suffisso non indoeuropeo hanno crii(ltyç (170) e CiOOA~V (171) 
= FISTULA (CGZLat., Il, 72, 22) ed etrusco sarebbe SUBULO cc suona• 
tor di flauto )l « a'ÙA'l'}t~ç » (CGZLat., Il, 191, 30) (172). 

Allo stesso modo numerosi nomi del « cesto intrecciato)> sem
brano risalire al sostrato e stanno a testimoniare « una delle prero· 
gative della tecnica mediterranèa )l (173). 

Si è detto di xavaCit(lOV, xav(v)m'l-QOV e xav11ç connessi con 

xciv(v)a, xciv11. 
Suffisso egeo hanno da un lato yvQya19-oç « cesto di vimini », 

xa'1.a-&oç (> lat. CALATHus) « cesto, canestro, paniere ll, '\j)ia{to; 
« stuoia di giunco )l, a cui si associano alcuni nomi di recipienti: 

(164) ALESSIO, StltFilClass., N. S., XIV, 311 sgg. 

065) }EAN HUMBERT, in Mélanges Boisacq, II, I sgg. 

(166) CHANTBAINE, o. c., 239. Ma possono essere voci i.-e.; v. BOISACQ, 

o. c., '!01, 422. 
067) Ka.'uÀ.rovia, :n:6À.tç 'haÀiaç, ri AùÀ.coviav 'Exa.aioç xaÀ.eì:, 8uì ,ò 

µÉV'f)V o.ùì..oovoç 81:vm ST. BYz.; Ko.uÀ.cov(a, :n:Q6,eQov l:ìÈ Aùì..cov(a ì..eyoµÉV'f) 81à 
,òv :n:Qoxdµevòv m'.,À.oova STRAB., VI, ·261; AùÀcov(a, :n:6ì..tç ù:n:ò KQ0,cov10.,oiv 
xncrOeiaa, xo.l &.:n:ò 'tOOV :n:QoXetµÉvcov o.ùì..c!Jvmv exouao. ,ò òvoµo. • U<J't'EQOV 8e 
,ip XQOV<J.) KauÀ.covia ÉxÀ'YJ{}'f) 'Et. Magn., 170,9; v. KRAHE, ZNF., XV, 79-80. 

(168) LEW.3, 634. Senza riflessi romanzi; ma dr. top. Rondineto < 
HARUNDIN·ETUM, contro PIERI, ArchRom., XII, 158, che parte da HIRUNDO. 

(169) BERTOLDI, St. Etr.., VII, 279 sgg. 
(170) Cfr. la coppia con cpoo,ty;, miì..my;; ÙIANTRAINE, o. c., 398. Sui 

nomi degli strumenti musicali in Grecia ha scritto un interessante articolo il 
prof. BÀ'.NE'fEANU, nella Revue Ét. I-E., I. 

(171) Con un suffisso mediterraneo •'YJV (cfr. ~aÀÀ'Y)v, ÉO'O''Y)V, aetQ'Y)V, dno.y'Y)v, 
xo.µo.Q"t"r)V, ecc.); CHANTRAINE, o. c., 167; BERTOLDI, Mélanges Boisacq, I, 4 7 sgg. 

(172) Vedi ERNOUT·MEILLET, Dict. étym., s. v.; VARRONE, l. l., VII, 35. 
(l73) BERTOLDI, Mél. Boisacq, I; 52. 

14 - Studi Etruschi, XV 



202 

xua-&oç, À.~xv-&oç, (174), dall'altro :n:Et(ILVç,-iv-&oç « cesto di v1mm1, 
arca legata sul carro», che nell'uscita ricorda il· preellenico 

acHiµiv-&oç e la nota serie fitonimicà (ÈQÉ~Lvitoç, Mxiv-&oç, ecc.) e 
toponomastica (K6(1Lv-&oç, ecc.) del sostrato egeo (175). Preindo
europei per l'uscita sono ÙQ(ILXOç o Ù(l<rLXOç « cesto » e <ru(li.;(Oç 
cc paniere>> (176), che ricorda <r'UQ·Lyç nel radicale, ed entrambi 
nell'uscita VQVI (177): lat. ORCA, URCEUS, con la nota alternanza 

fra l'aspirata e la tenue. 
E la serie non è finita · perchè potremmo aggiungervi x(ot"rl 

originariamente cc recipiente intrecciato, cesta», che ha un corri
spondente nel lat. CISTA id. (178) e nell'id. ant. cess, ciss f.« Korb l> 

(ain-ches cc Brotkorh ») (179) con i quali sono associati CISIUM 

cc leichter, zweiriideriger Reisewagen )) ( ori.gin. cc W agenkorb »; cfr. 
irl. med. corb cc Wagen »: lat. CORBIS cc cesta)), ecc.) (180) e CI· 

ST·ERNA, per cui si è pensato ad una vitalità della voce nell'etru
sco (181). E poi cfr. O'UQYUVTJ cc lavoro di vimini, canestro >l, che 
richiama i medit. xÀ.(~avoç: XQL·, t(l'UtUVTJ, ecc. (182), x6cptvoç 
(> lat. COPHINUS), À.UQXOç cc cesto per carbone l) (183) (cfr. 
ÀaQ·vaç cc cassa ») (184), O':ltl!(ILç (ace. cr:n:vQUìa), (185), da cui, 
attraverso l'etr. *spurta, deriva il lat. SPORTA, ecc. 

Dal punto di vista dei suoni *FIS· cc calamus, culmus >) presenta 
un 'f ·. iniziale molto frequente in voci latine di origine anaria e 
nell'etrusco; FIS·TA (presupposto di FISTULA e FISTUCA) richiama 

CIS·TA, anche per il vocalismo; FIS·CUS ha l'uscita di À.UQ·xoç 
(: À.U(l•vaç) cc cesto >> e di QLO'·Xoç cc baule)) (186). 

Dall'area di diffusione dei riflessi romanzi, tutti ben diffusi 
nell'Italia meridionale ed alcuni (FISCULA, -us, FISCINA) esclusivi 
di questa regione, e dalla constatazione che FrsTELU ( =:= *FrsTEL-

(174) CHANTRAINE, o. c., 368. 
(175) A. FICK, Vorgriech. ON., 154. 
(176) CHANTRAINE, o. c., 402 sgg. 
(177) BoISACQ, o. c., 1006. 
(178) Cfr. CISTELLA a costis, ex CANNA, ex ligno, quibus contexitur, 

CGlLat., V, 565, 36; vedi Ism., orig., XX, 9, 8. 
(179) I tentativi etimologici i.-e. sono respinti dal LEW.3, 223. 
(180) GoLDMANN,. Etr. Beitriige, II, 138, n. 4; LEW,3, 222. 
(181) ERNOUT, BSL., xxx, 93. 
(182) CHANTRAINE, o. c., 200. 
(183) BoISACQ, o. c., 557. 
(184) In., o. c., 557-8. 
(185) Jn., O, c., 900. 
(186) · In., o. c., 842. 
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;r,A) è una città in territorio osco, saremmo portati a ritenere *FIS· 

un relitto «etrusco-campano» (187), come il già citato *FALASCA 

« festuca arundinacea ». 

V. egeo yovwv11 = ÒQLyavov « la pianta dei monti ». 

Alcuni relitti del sostrato ci permettono di interpretarè la base 
oronimica *GONO- come << altura )J. Se non fossero sufficienti la glossa 

esichiana y6va (al y6va·m). rò OQLOV (ms. oQiov). <l'>oivtxaç, o il 
mauret. •YCOVLOV << promontorio ll O infine il basco goi « altu
ra )) (188) da anteriore *goni . ( come sui < suni, o meglio ancora 
siape < lat. SÌNAPI, REW. 3 7933) sorretto dai topon. Goni-bidea 
accanto alla tautologia Goi-mendi (mendi <<montagna») che ri-. 
corda il tipo sardo Gonnos-montangia presso Usellus, Gonnos
codina (kodina «roccia)> < cos, COTE), accanto ai numerosi Gon
nos, Gonni, Gonnesa, Gonoi (189), si potrebbe citare anche un no
me di pianta· tipicamente montana, che presenta lo stesso radicale. 

Infatti la glossa esichiana yovrov11 • ÒQ(yavov ci permette di porre 
l'equazione yovo- = OQOç, qualun:que sia l'interpretazione che 
bisogna dare a ÒQ(yavov (anche ÒQa(yavov), così chiamato atà -rò 
XULQELV OQEO"LV Eusth. 460 (da yavuµm in senso figurato), o con
nesso con yavoç « brillant, éclat )) e perciò equivalente a « qui 
brille sur la montagne» (190). Questo rapporto con OQOç (191) 
non muta anche se dovesse trattarsi solo di un'etimologia popolare. 

Spiegato così il nesso semantico che lega yovcovri • ÒQ(yuvov a 

(187) Cfr. per questo concetto BERTOLDI, St. Etr., VII, 279 sgg. Questo 
radicale è del tutto isolato. Bisogna però tener presente la possibilità che f • sia 
secondario da p- e allora non mancherebbero rapporti con toponimi (per es., 
PIS·AURUM > Pésaro). Problematica ad ogni modo appare una connessione 
col gr. :n:i<1oç << Sumpf >J. 

(188) « hauteur Jl AZKUE, I, 355. 
(189) M. L; WAGNER, ArchRom., XV, 212; BERTOLDI, ZRPh., LVII, 152 

con bibliografia. Una variante con la sorda è stata vista nell'etnico Kouvou
Gt'tavoC PTOL., III, 3; nel nome degli iber. Kov(<1,e0t interpretato come quello 
dei Tauqfo?eOt delle Alpi o dei ~11A1<1%m dell;Etruria; BERTOLDI, St. Etr., VII, 286. 
Ricorderei allora anche il CuNERUM promunturium, nell'Appennino piceno a· 
sud di Ancona (PLIN., n. h., III, Il), l'odierno Monte Conero. 

(190) BoISACQ, Dict. étym., 712. 
(191) Secondo il FENAROLI, Flora alpina, 214 l'(( origanum vulgare L. » è 

caratteristico dei luoghi silvatici sassosi e cresce, per es., sulle nostre Alpi e 
sugli Appennini fino a 2030 metri. Nelle glosse O(ltyavov è spiegato NEPETA 
MONTANA, CGlLat., III, 386, 46. 
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yova · tÒ O()LOV (192), vediam.o che dal punto di vista morfologico 
yovroVll ben s'inquadra nelle serie fìtonimica m~diterranea. delle 
voci in -cov, •WV'l") (193). 

Ricordiamo innanzi tutto il nome di un'altra labiata spesso· 
associata all'« origan_o », voglio dire il « puleggio (mentha pu
lejum L.) )) (194), detta con voce egea (att.) ~A~XWV, (ion.) 
yA~iwv (195) e poi µ~xwv, dor. µdxwv .«papavero)) (cfr. sl. ant. 

maku, aat. mago, mat. mage <e Mohn >>) (196), entrambe voci me
diterranee egee, contro le corrispondenti tirreniche PULEIUM (197), 
PAPAVER (198), e in:oltre ~()uwvCa e ~()UWV'l") « vigne hl~nche » (cqn
nessi con l'oscuro ~()\Ju> <<germogliare») (199), taaLWV1J « grand 
liseron », àvaµrov11 (( anemone» (200) e <Ì()yaµcov'Y} . « specie di pa

pavero spinoso » (201) ecc. 
Evidentemente ci troviamo in presenza dell'oscuro suff. -ON, 

con valore collettivo, che appare nel tipo egeo ~ovaxcov « arundi
netum » (da Mvaç (202)) e in quello (pre)gall. ABALLO « pome
tum >> (cfr. irl. aball « pomme ») (203), in· cui radicale e suffisso 
appartèngono al sostrato. 

(192) Non diversamente sarei tentato ad interpretare il nome di un'altra 
labiata aromatica l' AJUGA « ajuga p-yramidalis L. JJ, frequente nei pascoli e nei 
luoghi silvatici delle Alpi e dell'Appennino ligure, dove si spinge fino a 
2200-2800 m. (FENAROLI, o. c., 212). Da questo AJUGA (ad JUGA, da . JUGUM 
« giogo di monte >J) farei derivare gli oscuri tosc,mi erba acciuga « regamo J) 

·(PETROCCHI), acciughero (( origano )) (TOMMASEO-BELLINI), forma paretimolo
gica per un più antico *aggiuga. I lessici latini hanno AJUGA come sinonimo· 
di CHAMAEPITYS Scnm., 167 (cfr. CAl\UPITEOs oREIZELON (Ps. Ap.) III, 571, 54 
< OQELtlJ'-ov). Invece in ABIGA e non AJUGA va corretto nella glossa camepitu id 
«st ibica ( =ABIGA vocatur propter abortus, PuN., n. h., XXIV, 29); v. ERNOUT· 
MEILLET, o. c., 26. 

(193) CHANTRAINE, o. c., 162; 
(194) Cfr. origanus PULEIUs MAIOR, CGlLat., III, 593, 27; 627, 16. 
(195) BOISACQ, o. c., 123. 
(196) In., o. c., 632. 
(197) Che nell'uscita ricorda AQUILEIA, sATuREIA, nomi di piante. Nessun 

rapporto con PULEX; v. LEW.2, 602; ERNOUT-MEILLET, o. c., 784. 
(198) Di oscura origine; v. LEW.2, 560; ERNOUT-MEILLET, o. c., 695. 
(199) Forse forma parallela del medit. ~u-~Àu• <e crescere Jl, per cui v. 

DEVOTO, St. Etr., VI, 244 sgg. Cfr. anche Bo1sACQ, o. c., 136, 
(200) Che l'etimologia popolare connette con avEµoç «vento J>, BoisACQ, 

o. c., 61. 
(201) Mediterraneo come gli altri ~orni del « papavero J>; racéostato ad 

èiQyEµoç « albugine ». 
(202) CHANTAINE, o: c., 164,5. 
(203) Ì)oTTIN, La langue gm,,loise, 229. 
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Vediamo ancora che al doppione egeo X(Hl.t'UL yoc; : . XQ<Xt'llL ywv 
« biancospino (crataegus oxyacantha L.) » il sostrato euganeo ri
sponde con *cRATALIA (> triest. graja «prunaia») (204), con quel 

rapporto -oNE = -ALIA messo in luce altrove (205), che appare, 
per es., nel lig. med. garronus <<immondizie))) (206), luc. (p. 733) 
skarrone « terreno roccioso)) AIS, III, 427 a, cioè « saxetum, 

'1:EtQCOV » rispetto al basco garal' a « ghiaia )) (Lhanda 334). 
Il suffisso -ONE appare anche in alcuni :fitonimi del sostrato 

affioranti nel romanzo: veron. fmg6n, berg. fregii, valtell. frig6n, 
ticin. from > *FRAGO, ONE per il (pre)lat. FRAGUM ((fragola)) (207), 
berg. matu CC cespuglio· di rovo)) (cfr. medit. *MATTA « cespu
glio>>) (208), it. merid. sevone «crescione)> < *sEBO, -oNE cc la 

pianta del fosso (SABA)>> (209), valtelL, posch. teu(n), tiiin (cfr. 
TIBULUS «pinastro)>) (210), e specialmente nel lig. arm6n (211) · 
rispetto al (pre)lat. ARBU-TUS (212). 

VI. gr. t~'l']Qtç - celt. BERULA cc crescione >l, 

Due nomi del « crescione », l'uno attestato dalla tradizione 
greça t~'l']Qtç (213), cc Giftkresse )>, Diosc. I, l'altro da quella gallo
romana BERUÌ..:-\ << Brunnenkresse )>, sembrano avere in comune l'e
lemento radicale. La prima voce è omofona col nome di fiume 
spagnolo "I~'l'JQ > (H)IBERUS > Ebro, IBERA, città sull'Ebro, 
Liv., XXIII, 28 (214); la seconda attestata da Marcello, med. 

(204) REW.,l, 2300; ALESSIO, Karra. 31. 
(205) ALESSIO, Karra, 12. 
(206) Rossi, Glos~. med. ligure, 52; PAGLIARO, Studi ... Trombetti,· 369. 
(207) l,EW.3, 540; REW.s 3480. 
(208) BERToLDI, Glotta, XI, 258. 
(209) Su questa voce ritorno a lung~ altrove. 
(210) BEllTOLDI, ArchRom., XVII, 75-6; ALESSIO, Karra, 19. 
(211) Di cui si è discorso nelle pagine precedenti. 
(212) A questa categoria potrebbe anche ascriversi il tipo toponomastico 

non infrequente in Italia: Abetone (18 D 2), Acerone (36 D 3), Faggiona (17 
C 2) e Faone (29 E 4-5), Quercione (22 E ,4), ecc. fino al calabr. Bosco del 
Gariglione, Scariglione, in cui si avrebbe un equivalente al collettivo Gariglito, 
Cariglite ·ETUM da kar(r)iru (( cerro ,i)) da karro id·., voce mediterranea; v. 
ALESSIO, Karra, 22. 

(213) Cfr. il sinonimo %a.QlìaµCç accanto a %0.Qlìaµov 
(2Ì4) Questa omofonia era già stata notata: « forsitan autem sic nominata 

e·st quod in Iberia primum reperta sit », annota lo STEPHAN_us, citando il se· 
guente passo di GAI.ENo, XIII, 635: ·Eo1%ev o ~aµoxQa.t'l]ç tT)V {m:ò l'OOV 'Ei..J..rivmv 
òvoµal;oµÉV'l]V Àeidlì1ov t~t]QClìa %aÀe°Lv cbtò Ti'jç l(.WQaç. · 
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376 (215) e nelle glosse (BERULA aCov [ ms. berola sinon sive isio, 
CGlLat., Hl, 632, 58, seone, III, 595, 47]) è ritenuta derivata da 
un gall. *BERURA, documentato da irl. med. biror, bilor, cimr. 
berwr, corn. ant., bret. beler « Wasserkresse >>. 

Dato che i riflessi di BERULA sono attestati non solo nella Fran
cia (fr. berle), ma a.oche nella Penisola iberica (sp. berro. ·cfe fuenta 
cc crescione»), REW. 3 1054, è legittima l'ipotesi .che si tratti di una 
voce originariamente iberica passata per tramite dei Celto-iberi · 
nel gallico. · 

È noto che il « crescione (nasturtium fontanum L.) » è una 
pianta caratteristicamente acquatica e palustre, comune nei fossi 
con acqua poco corrente, onde nomi come lo sp. berro de fuenta, 
it. · (Schio) sayata da fosi (AIS, III, c. 635, p. 352), gr. m. 
V6QO%CXQ<Ìaµo ( da V6QOV « acqua > ), QO'Xet ( da ERUCA) i-ov :n:otaµ.oii 
Heldreich 7-8, e cfr. finalmente la base it. merid. SEBONE·, da me 
connessa con il medit. SABA cc fosso». A immagine non dissimile 
sembra ispirato il doppione tP11Q(ç -BERULA, collegato al nome di 
fiume "IP11Q. Questo raffronto fra voci del lessico e un toponimo 
come "IP11Q, notoriamente iberico, è quanto mai istruttivo, perchè 
il basco ci dà la chiave per la sua interpretazione. Il problema è 
risolto. "I~11Q infatti è inseparabile dalla famiglia del basco ibai 
«rio», ibaso id., ibar « vega, vallée », hibi, ibiole « vado, gué >> 
Azkue, I, 390, con cui è connesso il topon. ]bi, presso Valencia, 
< IBE Liv.; XXVIII, 21, 6; Ma c'è di più. . 

Da ibai « fiume >> si è tratto un derivato *IBAICA > *BAICA « re
gione fluviale>> a cui fan capo campid. ant. bega, sp. vega, ·port. 
veiga, mozar. vaica,. REW. 3 9126 a, e vega sta a *rnAICA (216) come 
BERULA sta a L~l]()Lç . con la caduta della· vocale iniziale, che po
trebbe anche essere attribuita all'elemento celto-i.berico (217). 

·Non vi è ragione alcuna per ritenere tPriQCç voce iberica piut
tosto che relitto del sostrato egeo, come altri nome del « crescio
ne» 'X.a.Qèìetµ.ov, O'L-cruµ~QLOV, aCov, a cui il sostrato tirrenico con
trappone LAVER « specie di crescione>> (218) (dr. LAVER[1.J id est 
sion, CGlLat., III, 56J, 36, sion LABER id est BERIDA ( = BERULA) 

III, 577, 23, che può anche correggersi in a(ov LAVER id est t~11Q(èìa 

(215)' herbam, quae in aquae iugis decursu nascitur, quam Latine BERULAM, 

Graece cardaminen vocant. 
(216) Vedi ScKUCHARDT, ZRPh., XXX, 465. 
(217) Cfr. anche.il doppione HISPANIA : SPANIA. P.-W., RE., s. v. 
(218) Di are~le etrusco, cfr. lunig. lavaron,. REW,3, 4953 a. 
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(accus.) ). Non si può però escludere che 'tB'l'JQLç come ì..EB'l'JQLç cc co
niglio» (iber. *LAPPARO· id.) (219), axaCJ"roç cc acero» (basco gasti
gar id.), yava • ;<ÉQcroç yij Hes (iber. GANDADIA) sia voce del sostrato 
nel greco massaliota (220). 

È un fatto però che un radicale tB- si trova attestato ancora 

in altre voci greche. La prima è un nome di pianta i.Bfoxoç « malva 
selvatica >> (221) passato come imprestitò nel latino (H)IBiscus 
ÙYQLOµaì..ax'YJ CGlLat.; II, 217, 23, µaì..ax'YJ CXYQLU II, 364, 32, con 
riflessi nel romanzo e nel germanico (222). Lo stesso suffisso appare 
in TURBiscus, voce ibero-sarda a stare ai riflessi sp. torvisco, po1·t. 

trovisco cc daphne v. sp. », sardo 6ru(v)isku c<verbasco>>, in TAMA· 
ruscus accanto a TAMÀRIX con un prefisso ta- herhero-protosardo 
rispetto all'egeo µuQLX'YJ « tamarice » e in MARISCUS JUNCUS <e specie 

di giunco», REW. 3 5360, se è connesso, come pare, con il medit. 
MARA · egeo &µaQa· cc fossato, canale d'irrigazione,, (223). Anche 
la « malva selvatica>> è una pianta che gradisce i terreni umidi, 
donde il nome neogreco di VEQoµoì..6xa (VEQOV cc acqua») (224) per 
l' cc althea officinalis L. >> Heldreich 14, che ci dà la chiave per 
l'interpretazione di i.B(crxoç « rt &ì..{ta(a » Diosc. III, 163. 

Semanticamente connesso con basco ibai « fiume ,, (225) è la 
seconda voce 't'.Bavoç (226) o 'lBav'Y} cc seau à eau >> (227), da cui 

(219) ALESSIO, Karra, 3, n. 1. 
(220) BERTOLDI, BSL., XXXII, 101.109, 130-132. 
(221) Il FRAAS, Syn. plant. fior. class., 100, ha identificato l't~(crxoç con 

una specie di C( malva selvatica » chiamata da Linneo cc althaea officinalis ». 
(222) -Cfr. it. malvavischio, piac. bonavisc (per *mala-), log. parmarisku, 

prammarisku, ca tal. mal vi, sp. malvavisco, port. malvaisco; fr. guiemauve; ted. 
Eibisch; v. REW.3, 4127, 6275. 

(223) Cfr. ALESSIO, St. Etr., 325-6, n. 38. Vedi anche LEW.3, Il, 40. 
(224,) Mediterranea è del resto, oltre t~(crxoç ed oJ,:Oa(a e< malva selva

tica » anche la coppia egeo-tirrenica µaMx.11 (µoMx.11, µoMx.11), µaÀ~a; Luc. 
pseudom.25 -MALVA per cui si è presupposto un anteriore *mal(a)ghua, forse 
la stessa voce che appare nell'ebraico malluah « liÀtµoç, arroche de mer l> 

(BoISACQ, o. c., 604), mentre il basco balma" << malva » AzKuE, I, 129 sembra 

imprestito del latino. 
(225) Purtroppo non sappiamo niente di preciso sui nomi di divinità lBOJTA, 

attestato da tre scritte votive nei dintorni di Arles (CI L., XII, 637-639) e ·oEo 
Ieoso (CI L., XIII, 1370) in un'iscrizione su un vaso di bronzo trovato a Néris 
(AQUAE NERI). Quest'ultimo nome sembra proprio riferirsi ad una divinità 
delle acque; P.-W., RE., IX, 1, 816. 

(226) La voce sopravvive nello za<'on. tµcivt, KoyK<ÌULÉS, ·Hcru;.:u1va, 
'AQ;.:eìov XXVII, 61-98. 

(227) xa6oç, crtaµv(ov, x.01,x(ov; ÙvtÀ'l']t1)QtOV, xa6oç HEs. 
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t~avciw <( puisseur l'eau » « àvtÀÉw » Hes. (228) di oscura or1gme, 

ma inquadrabile nella serie m~diterranea di 'X.Àt~avoc;, 'X.QL~avoç 

·« tourtière », ~cicravov << pierre de touche», r(ravoc; « chaux, pla
tre », t'(>'Ut'UV1') > lat. TRUTINA «bilancia)), ecc. (229). 

Nel greco una terza voce con t~- è. Wtc; « ibis, uccello pa
lustre dell'Egitto)), naturalmente vocabolo· egiziano (HIB); LEW. 3 

670. Non avendo però la competenza per decidere se tptç- HIB, sor
retto dal toponimo IBIU lt.Ant. 24, IBION Geogr. Rav., città del
l'Egitto, sia in qualche relaziòne con la serie basco-iberica ibai 

((fiume)), ibar (( valle )), IBE, "I~'l']Q fl., "'I~uUa . :n:OÀLç TaQt''l']O'O'Laç 

St. Byz., ecc. per cui l'« ibis)> sarebbe caratteristicamente « l'uc
cello del fiume (Nilo))), ci limitiamo a segnalare il ·nome di un 

altro animale, che lega l'egiziano al basco: gerogl. wasar, copto 
. basar «volpe)> (~acrcrciQ1') · ÙÀOO:rt1')S· :n:aQà KUQ1')VULOLç Hes.) - basco 
asari « volpe )) (230). 

Gli egittologi decideranno sulla verosimiglianza di questo rac
costamento. Ma Esichio ci attesta un'altra denominazione di uccello 

'i~us, '(~'U'X.Oç (Ml '(~uç). fon ~È EL~oç ÒQVÉo'U. Purtroppo non sap
piamo di che specie si tratti, ·ma la spiegazione Etboc; Ò(>VÉo'U 
%ta%t'L%O'U ( = clamoso) (231) dell'Etym. e la connessione col nome 

proprio "I~uxoc;, lbico di Reggio; notissimo per la leggenda delle 
· gru, per cui il suo nome rimase proverbiale (°l~u'X.O'U yÉQCtVOL Sui

das), ci fa porre l'equazione 't~1JS = yÉ(>UVOç <<gru)). 
Non sarà un puro caso che la «gru» è un uccello delle regioni 

paludose. 
Oscuro per quanto si riferisce al radicale, '(~us ben s'inquadra 

nella serie mediterranea di nomi di uccelli in -x, come :n:ÉQ~hs. 
COTTURNIX, ecc. (232). 

VII. lig. LABRUSCA « [ vitis] rupestris ». 

Gli Indoeuropei non conoscevano la cultura della vite che è 

mediterranea, per cui i termini che si riferiscono a questa cultura 
sono in massima parte voci d'imprestito dal sostrato. Voce medi-

(228) Bo1SACQ, Dict. étym., 365. 
(229) CHANTAINE, o. c., 200. 
(230) BERTOLDI, ZRPh., LVII, _146. 
(231) Mus, RE., IX, .1, 816 sgg. Cfr. ATHEN., XIII, 601 B: xnL o 'Pl)ytvoç 

~È -r~uxoç ~oij. 'Xù.Ì 'XÉXQa.yev. 

(232) CHA,NTRAINE, o. c., 382; ALESSIO, StltFilClass., N. S., XIV, 311 sgg. 

per la bibliografia. 
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terranea è ·la coppia tirreno-egea VINUM -oìvoç con corrispondenze 

nell'arm. gini ( < *w~iniyo-), georg. yvino, alb. vene, vere e nelle 
lingue semitiche (ar. wàyn, ebr. yayin, babil. inu)'' (233). A que
sta si riattacca il lat. VINEA « vigna )), gr. o'i'.vri <<tralcio», o'i'vaQOV 

«pampino)), ecc. Ma vi· è la possibilità di istituire altre coppie. 
Per dire « vite)> mentre il greco ha una voce medit. aµ,reÀoç, il 
latino adatta una voce i.-e. VITIS ( cfr. VIEO, VIMEN, ecc.) (234), ed 
il termine, corrispondente ad aµ,reÀoç, PAMPINUS (235) passa· a de
signare « tralcio di vite, viticcio, pampino)>: aµ:n:-eÀoç « vite, tral

cio, sermento )) s'inquadra nelle serie medit. di &crq:ioè>-eÀoç (236), 
lig. 'tou,rixeÀÀouç « ginepro >> Diosc. I, 103 (237), ARAVICELLUS « pi
nus cimbra )l Plin. XVI, 11, 36 (238), dove -eÀoç, -(IC)ELLUS è un 
suffisso, come mostrano, per es., i riflessi romanzi che partono da 
*JUPPOS.e *ARAVOS (> alp. araf, arve, ecc.) (239), PAMP•INUS invece 

entra nella serie fì.tònomica di CARPINUS, FRAXINUS, RICINUS, ecc., 
gr. x6ttvoç, ecc. Il radicale comune è forse in "Aµ:n:ri, città bahilo-, 
nese alla foce del Tigri, Erod. · 

Non diversamente dà PAMP(INus): aµ:n:(EÀoç) « vite, tralcio>> 
andrà interpretato BACA: AC(INA) «bacca>> << (acino d')uva ». Di 
origine mediterranea è infatti BACA e BACCA « bacca )> e <C acino 
d'uva)) (cfr. galiz. bago, port. bagalho id.), passato come impre· 
stito nei dialetti celtici (cimr.: bagwy, corn. bagas, gael. bagaid 

. « Traube )>) (240). A ragione la voce è stata connessa col nome 
del dio del vino Bax:xoç -BACCHUS, etr. paxi(e)s id., legame am
messo implicitamente da Varrone, l.l. VII, 87, quando scrive: 
« Bacchi et Liber, cuius comites Bacchae, et vinum in Hispania 
BACCA)) (241). 

Come BACA così ACINUS indica ((bacca)) e ACINA .f. e n. pl. 
«uva>) (242), che sopravvive col valore originario di._termine viti
colo in zone eminentemente conservative, come la Sardegna (log. 

(233) MEILLET, Esquisse d'une histoire de la langue latine, 84 sgg. 

(234) Cfr. anche BERTOLDI, ArchGllt., XXXI, 86. 

(235) Inverosimile etimologia L.e. in WALDE, LEW.2, 558. 
(236) BOISACQ, o. c., 93. 

(237) BERTOLDI, Silloge Ascoli, 510 sg. 

(238) I manoscritti hanno RAVJCELLUS, Vedi BERTDLDI, St. Etr., VII, 286. 

(239) Vedi REW.·\ 4628 a. 
(240) BERTDLDI, St. Etr., VII, 286; Auss10, Karra, 17. 
(241) ALTHEIM, Gr. G;iuer, 13; CoRTSEN, Glotta, XXIII, 163; RIBEzzo, 

RIGI., XVIII 71 n.; BERTOLDI, ArchGllt., XXXI, 87 sgg. 

(242ì Vedi LEW.3, s. v. 
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ayina «uva)), ecc.) e nella Calabria settentrionale (cos. acina, 
acana f. « uva >> Rohlfs I,· 66) . .In altre regioni della Romania en• 

. trambi le voci passano a designare altre bacche (243). 
Con Bcixzoç il Bertoldi (244) ha felicemente connesso il nome 

di pianta ~axzaQLç « ~otav'I'} O't'EcpavwµCLnx~ » Diosc. III, 44 « le
gata con l'uso dei pampini della vite nel culto dionisiaco>>. Se raf

frontiamo l'egeo ~&x.zÙQLç con il lat. BACCAR, col gall. ~CLX.CL(? 

e infine col basco akara « nardo selvatico>> ( cfr. ~<lXXCLQ « vciQ/)oç 
&yQtCL » ), noteremo la stessa alternanza fra semplice e doppia che 
appare in BA·..:A di fronte a BACCA, ed il dileguamento della labiale 
iniziale che vediamo in AC(INA) rispetto a BACA (245), testimoniato 
da altri esempi, come ~CLO'O'ClQ'l'J .« CÌÀco:rc'l'}ç »: basco asari «volpe)) (246). 

Morfologicamente poi ACINUS fa il paio con PAMP·INUS. 

Mediterranea è anche la coppia ()Uç, ()CLy6ç « acino d'uva))! 
RACEMUS (247), accanto a RACIMUS modicus ramus cum uvis, CGlLat. 
V, 327, 38 et al., richiesto concordemente dalle lingue romanze, 
e RACINA, che sta a base del cal.-sic. racina «uva», REW.3 6984. 
oµcpCLç « uva acerba >> rientra nella nota serie egea di nomi di pianta 

in ·CLs: tÀCLç, {}Q(l)CLç, crtvQCLs, crµi:ÀCL; ecc. (248), l'oscuro ~6tQvç 
« grappolo>> (249) in quella di Qci:rcvç : Q«cpvç « rapa)) (250), ÒO'tQvç 

/243) Vedi REW.3, no. Cfr. BACA HEIJERAE, CGlLat., IV, 591, 48 et al.; 
BACA IUNIPERI III, 54,Q, 29 et al.; UURI BACCA III, 599, 36 et al. 

(244) ArchGlottlt., XXXI, 87 sgg. 
!24,5) A questa famiglia si possono aggiungere due altri nomi botanici. 

Nelle glosse è attestato un n~me di pianta DACCANE. herba iucundior, CGlLat., 
IV, 24,, 15; 590, 6,DACANE herba iocundior, V, 442·47; herba iucundior, IV, 487, 
23, a cui si aggiunga DACCANEI herba iocunda (ex lib. gloss.); cfr. MARCELLO, 
med., 22, 43 (~a.imvov). Si tratta forse di una pianta inebriante adoprata per 
lenire i dolori (adi iecoris dolorem: bacani unciae); cfr. EBRIACA (> fr. ivraie 
«avena»), -us 

0

(> it. merid. « corbezzola ii). La constatazione poi che BACA ha 
dato in alcuni dialetti il nome al « mirtillo » ( cfr. trent. baga « frutto del mir
tillo n, tosc. bacola, bugola. « frutto del mirtillo nero >i) per le sue bacche 
pruinose, nero-bluastre a maturità, eduli ci fa chiedere se non si .debba ascri• 
vere alla stessa base del sostrato la coppia tirreno-egea VACCINIUM, VAC·: 
ùa.xwftoç (CGlLat., II, 461, 31 et al.), il « vaccinium myrtillus L. J> che appar
tiene alla stessa famiglia (Ericacee) dell'« arctostaphylos uva ursi L. >>, che 
prende il nome daUe bacche simili ad acini d'uva. Cfr. BACCINIA. beger (anglos.) 
V, 401, 19; cret. ~ax1vfhoç, nome di un m~se (Bo1sACQ, 996). 

(24,6) BERTOLDI, ZRPh., LVII, 146. 
(247) ERNOUT-MEILLEIT Dict. étym., s. v. 
(248) ALESSIO, StltFil<;lass., N. S., XIV, 311. 
(249) BOISACQ, o. c., 128. 
(250) ID., o. c., 836. 
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(e Òcrt()'Uct) «carpino» (251), xaxQvç << orzo abbrustolito>> (252), 
x6Q-&uç « mucchio di grano >) (253), ecc. (254). 

Il sostrato egeo si riferiscono ancora l'ion-att. :l(UÀ.tç · o <lX()cttoç 
oi:voç: xaÀL'Ooç. otvoç. MaxaMvi;ç secondo due glosse di Esi
chio (255). Un altro nome del vino è µcoÀaç. AuBoì i:òv otvov Bes., 
con la stessa terminazione di oµ<paç, {>aç (256). 

Voce del sostrato è anche LABRUSCA (UVA, v1ns) (257) adoperato 
successivamente anche come sostantivo LABRUSCA << vite selvatica » 

(Virgilio), accanto a LABRUSCUM, il suo frutto (Culex). Le glosse 
attestano vicino a LABRUSCA &yQtaµ:rrnÀoç, CGll,at., II, 120, 12 et 
al.; vitis silvestris, dieta quod in labris rubi nascuntur, V, 214, 39 
(cfr. Isid., orig., XVII, 5, 3); vitis agrestis, V, 370, 6, ecc., anche 
una forma nasalizzata LAMBRUSCA uva quae in saepibus nascitur, IV, 
532, l; agrestis hoc est LAMBRUSCA, III, 542, 20, che ha numerosi· 
continuatori nelle lingue romanze (258). 

La nasalizzazione, che appare anche nei riflessi romanzi di 
LABURNUM (> piem. amborri, (l)ambum, lig. amburnu, emil. am
borno, pav. amburn cc cytisus laburnum L. » (259), nei doppioni lat. 
SABUCUS: SAMBUCUS (cfr. dac. O'É~a id.) (260), LAPPAGO: LAMPAGO 

(cfr. LAPPA) (261) e nel medit. *GABA: GAMBA << corso d'acqua», per 
citare solo qualche esempio (262), è caratteristica di voci del so
strato. 

LABRUSCA ha chiaro valore oggettivale e serve di modello ad 
altre formazioni in ·USCA: ASINUSCA (UVA) cc specie di uva>> Plin., 

(251) In., o. c., 724. 
(252) fo., O, C,, 424. 
(253) In., 496. 
(254) CHANTRAINE, O, c., 120. 
(255) Cfr. RIBEZZO, RTGI., XVIII, 82. 
(256) Si potrebbe ancora ricordare APTRA « Weinlaub ll, LEW.3, 59, ALBUE· 

· LJS << una specie di vite >J, LEW.s, 27, con riflessi romanzi (v. REW.3, 327), 
HELVENACA (vrr1s) (cfr. il pers. ètr. *HELVENNA, Scm.'LZE, LatEN., 82), LEW.3, 
639, tutte voci d'imprestito. 

(257) _Vedi LEW.s, 740. 
(258) ·Queste postulano anche un *LAMBRUSCA, -uM, con ·ii· (> it. lam

brusca, fr. ant. lambruis > fr. mod. lambris, fr. lambrusche, fr. merid. lam
brusko, catal. llambrusca, REW.s, 4814), forse per contaminazione con BRU· 
SCUM, REW.s, 134,2, a meno che non si tratti di voci dotte, ciò che sembra 
improbabile. 

(259) A1~nali Min. Agric., LX, 46-47; REW.s, 4815. 
(260) Su cui torno a lungo altrove. 
(261) Vedi LEW.s, 762. 
(262) ALESSIO, Neuphil. Mitteilungen, XXXIX, 122 sgg. 
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XIV, 4, 18 (' di color dell'asino'? (263); cfr. ASINASTRA FICUS 
Macr.), ATRUSCA « specie di uva» Macr. (dr. ATER «nero») (264), 
l'oscuro RABUSCULA (265) cc sorta di vite» e inoltre MOLLUSCA (MUX) 

« dalla scorsa tenera>> e .MOLLUSCUM « fungo.che nasce sotto i meli>> 
Plin., XVI, 68 (cfr. MOLLIS «tenero»), di cui il primo ha lasciato 

riflessi nei dialetti romanzi nella forma MOLLISCA (266). 
Il suffisso -usco- sembra una forma parallela ad -Asco-, forma 

tipicamente tirrenica, attestata specialmente, ma non esclusiva
mente, nell'ar~ale liguro-iberico (267). Di origine ligure sembra 
bene l'unica voce latina in -Asco-, cioè VERBASCUM « tasso barbas

so» (268). È difficile poter stabilire ~e l'alternanza -Asco- / usco-, 
debba o possa essere interpretata come quella che appare· nel ligure 
-AV-/ -uv- ( cfr. lig. *CARAVOS: sic. *cARRUVARE > sic. karruvali, 
cal. xarruvau <e terreno roccioso o incoltivabile ». (269) nel doppione 
egeo <paQayya: <pUQuyya (ace.) (270) = medit. *BARRANCA e nei 
medit. SABA: SUBA (( fossa )) ( cfr. SABATINUS lacus: SUBATA lago alla 

frontiera letto-lituana) (271), SAM-ARA (cfr. SAMAROBRIVA, Cesare, 
bello gall., V, 24, 1): SUM·INA fl. entrambi nomi della Somme (272), 

(263) Cfr. it. vite corvina « una uva scura>> < c:oav1Nus, REW.3, 2268 a; 
palombina, sp. palomina « specie di uva>> < PAI.UMBINUs, REW.3; 8180 ;. 
TALPONA VITIS, PLIN., n. h., XIV, 36, per cui vedi BERTOLDI, BSL., XXXII, 149-

152. Vedi LEW.3, 73. Ricordo anche il galiz. borda « wilder, Weinschlosling >> 

< BURDUS «mulo)), REW., 1405 e il gr. m. yo."i6ouQo.6eç << sp. di uva>> HEL· 

DREICH, 18. 
(264) Da notare che nè ASINUS nè ATER hanno corrispondenze i.-e. 

(265) Contra damnantur etiam vim cinerea et RABUSCUI.A et ASINUSCA, 

minus tamen caudas vu(pium imitata alopecis, PuN., XIV, 4, 18. 
(266) Sul modello CORUSCUS : CORISCUS (App. Probi; rom.) «lampo)), 

REW., .2268. Cfr. anche PIRA CERVISCA « una specie di pera)) MACR. Il tarantino 

.ha muddisko « molliccio di frutti il cui guscio legnoso può frangersi con le 

mani )) DE VINCENTIIS, 119 e, con cambio di suffisso, il calabrese dice moddise · 
id.; A1.Ess10, RendlstLomb., LXXI, 388, 

(267) Cfr. GROHLER, Fr.ON., I, 52 sgg.; ALESs10; Karra, 20, n. 2; St. Etr., 
XIII, 317; P.-W., RE., IV, 2 2458. Inoltre, cfr. i classici lavori di G. FLECHIA, 
Di alcune forme di nomi locali dell'Italia super., Torino, 1871; D' ARBOIS DE 

JuBAINVILLE, Les premiers habitants de l'Europe, ecc., Parigi, 1893; W11.I.Y 

KASPERS, Etymologische Untersuchungen uber mit -acum, -anum, -ascum 11. 

-uscum gebildeten nordfranz. ON., Halle, 1918. 

(268) ALESSIO, St. Etr., XIII, 317 sgg. 

(269) Su cui ritorno altrove .. 
(270) ALESSIO, Karra, 13; BoISACQ, o. c., 1016, 1017. 

(271) Anche su questo t_ipo toponomastico ritorno altrove.' 

(272) R. ·SCHMITTLEIN, ZNF., xv, 177. 
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etr .-medit. MATA: MUT· « altura » (273), a cui vorrei· aggiungere 
GAMBA <<fosso>> (274): GUMBA crypta, CGlLat., IV, 347, 51; 599, 
22; V, 600, 38 (accanto a CUMBA « convallis>> (275), CATA·CUM· 
BA (276), CUMBA &xcinov II, 222, 35; crxacp11 tò ;i;ÀotaQtoV II, 432, 
44; locus imus navis (cfr. Isid., XIX, 2, 1), CYMBA « navis }) < xvµ~'l'j 
« coppa >> « navicella >> (277). 

La possibilità di un'attemanza ·ASCO· / -usco- viene mostrata 
inequivocabilmente dal raffronto del fr. Tarascon (278), corso Ta
rasco (279) con la forma corradicale trasmessaci da Strabone (IV, 

1, 3) e da Tolomeo (II, 10, 8) TaQO'UO'XCOV (280) da *TAR(R)A << ter
ra >> (281) o di Palasco della Corsica ( cfr. BALASCO > Balasque 
Bassi Pirenei, Balasco cc località di montagna >> del Ticino) con Pa
lusca della Sardegna (282), o dell'iberico (sp., port., catal.) car
rasca << quercus coccifera L. » col fr. dial. agarus id. ( « chéne à ker, 
mès ») isolato nella regione sud-orientale (V auchese ), ALF., c. 265, . 
p. 874, entrambi dalla base medit. *cARRA / *GARRA «pietra>>· (283). 

Non mancano davvero altri toponimi in -usco-. Per l'Italia 
settentrionale possiamo ricordare lomb. Palosco ( = Palosco 
a. 856, 912, -usco a. 957), Palosco presso Cremona ( = Palosco 
a. 1046) (284), trent. Malosco (285), Langosco (Pavia), Tavosco (Udi-

(273) Cfr. adesso ALESSIO, Ce fastù? XIV, 175 sgg.; DEVOTO, Storia della 
lingua di Roma, 42. 

(274) ALESSIO, Neuphil. Mitteilungen, XXXIX, 122 e n. 5. 
(275) Voce prelatina per il DEVOTO, Storia, cit., 42. L'opinione comune 

vi vede un appellativo celtico. Si noti il calabrese (cos.) kumma « pila della 
gualchiera>> RoHLFS, I, 251 [mm < MB]. Vedi LEW.3, 305; REW.3, 2386. 

(276) Senza escludere una <"Orruzione secondaria da ,ecnà TUMBAs; 

l,EW.3, s. V. 

'(277) In cuì appare l'evoluzione semantica rilevata dal raffronto di GABA 
« canale d'acqua» con *cAURA «gora», ya.u•Àoç <(vaso>> e «nave» (cfr. 
GAULUS « genus navium JJ V, 569, 48 ecc;), ,ea.u-,eoç «vaso» (CAUCUS « vasis 

gerius » PArIAs); cfr. anche CYMBIA vasa quae in modum CAUCI fiunt, lib. 
gloss., e CONDY ( < ,e6v6u cc tazza >>) poculum vel scyphus, unde bibitur, id est 
c,1.uçu111 V, 182, 39, da cui forse il nostro gondola); v. ALESSIO, Neuph. Mittei

lungen, XXXIX, 127-8. 
(278} GROHLER, Fr.ON., I, 52. · 
(279) BoTTIGLIONI, Elementi prelatini della top. corsa, 42. 
(280) Cfr. anche l'etnico TARUSCONJENSES PuN., n. li., III, 27 referito a 

Taraston (Ariège). Vedi P.-W., RE.,· IV, 2, 2458. 
(281) ALESSIO, Karra, 20, n. 2. 
(282) BERTOLDI, BSL., XXXII, 140. 
(283) ALESSIO Karra, 19 sgg. 
(284) OLIVIERI, Top. Lomb., 408. 
(285) ( = Malusco a. 1210) LoRENZI, Diz. top. treni., 388 sg. 
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ne). E Palusca è una località del Sassarese, accanto a Paluca per la 
stessa zona (286). E gli esempi potrebbero facilmente moltiplicarsi. 

Non è superfluo richiamare l'attenzione sul fatto che, a base di que
sti toponimi, stanno noti appellativi mediterranei, come PALA « sas
so, picco» (cfr. alp.-sardo pala « costa di monte»), MALA « monta
gna>> (cfr. piren. malh << rocher », balc. mal' «montagna»; gall. 
MELLO· cc collina») (287), LANCA cc conca>> (alp. lanka « letto d'µn 

torrente >> (288), tci~a · JCÉ!QCX Si. Byz. 
E un altro problema si pone, di carattere morfologico. 
Il rapporto di Palosco, Palusco con Paluca, basco Baluga ( e nel 

lessico con l'iberico PALUCA, BALUcA) (289), di TaQOvaxwv con la 
serie toponomastica itàliana: Tarugo (Macerata 24, A 2), Torr. -
(24, A 3), Tarugi (Perugia 23, A 2), Rio Taruchio (Ancona 25, D 1), 

Torr. Tarucco (Palermo 49, F 4), - (49. F 5), o di Malosco (-usco) 
col MALUSINUS mons, ci fa pensare ad originari temi in -u, -us ai 
quali è stato aggiunto il suffisso -co-. Il parallelismo più tipico si 
avrebbe confrontando TctQO'Ua-1(WV (cfr. TARUSCONIENSES Plin., n. h., 
III, 37) con TELLUS « terra » ( sorretto da TELLUMO, divinità. tetto
nica, e dall'ibe~. TALUTIUM « aurora tellus» Plin., n. h., XXXIII, 
67) (290) data l'identità della base *TAR(R)A alternante con *TALA 
«terra>> (291). Accanto a TELLUS potremmo cita,re la serie egea di 
~OtQtJç, òatQvi;; (e òat()1Ja), ecc. (292), forse l'etr. CAPUS « fal
co)) (293) (cfr. CAPUA, e poi GENUA (294), MANTUA), lib. 

A(~'Uç (295) ( cfr. ÀL~'Ua-rnt6i;;, ÀL~\Jaaa. f.; At~uyt), lig. A(yvç (296) 
(Atyvanx6ç, Atyva-·dç. f., LIGURIA < Ligus-ia, e i nomi botanici 

(286) Ad Amusco (Palencia) fa eco Hemuscum, Emuscum (sec. XIII e 

XIV) l'odierno Eymeux 1(Dròme); MENÉNDEZ·PIDAL, ZRPh., LIX, 194. 
(287) Cfr. BERTOWI, BSL., XXXII, 151 e n. 6. 
(288) Che ora credo connesso con (pre)lat. LANX «scodella», cfr. LANCLA 

Ì.E%O.'VTj CGlLat., III, 453, 70, LANGULA (LANCULA) 1tì.ao·ny; II, 408, 48; catinus 

LANX, LANcuu: IV, 316, 56; cfr. it. cori:ca < CONCHA (%OYìCTI) « genus vasis » 

II, 574, 36 e CUMBA: %vµ~Tj, già segnalato. 
(289) BERTOLDI, BSL., XXXII, 99, 134. 140. 
(290) Cfr. BERTOLDI, BSL., XXXII, 151; St. Etr., VII, 289 n.; ERNOUT· 

l\1EILLET, 87.8.-9. 
· (291) BATTISTI, St. Etr., VI, 334; ALESSIO, Karra, 6. 

(292) CHANTRAINE, o. c., 120. 
(293) Su Auesta voce ritorno .altrove. 
(294) Cfr. GROHLER, Fr.ON., I, 50. 
(295) Adattamento di voce indigena. 
(296) Raccostato a !ì,.1yvc; « hell tonend, laut singend », così che lo SCO· 

li~sta d,i Platone chiam~ i Liguri iH}voç µouo1%oota:rnv. 
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LIGUS·TRUM, LIGUS·TICUM (l. silvestre ut in Liguriae suae montibus 
Plin., n. h., XIX, 165)) (297), PADUS (cfr. PADUA > Padova), anatol. 
Aa~guç «bipenne)) (Aubot yàg Àa~guv tòv n:ÉÀ.€%1.JV. òvoµd~o'ÙcrL), 
egeo n:€Aexvç « scure >>. 

Non è quindi ipotesi inverisimile l'analisi di LABRUS·CA come 
derivato da un tema *LABRUS nella terra del Ai'.yvç, là dove a 

LAçTUCA si contrappone *LACTUSCA « herba lactaria >> {cfr. fr. merid. 
(la)tsiisklo, dziisklo «euforbia>> -uscuLA, REW. 3 4834; ginusklo 
(> fr. ginouscle) ·INUSCULA, REW. 3 4831), partenti entrambi dal 
tema (medit. ?) *GLACT·, che ha dato lat, LAC (LACTE), gr. yaÀa, 
yaÀa%tOç, yÀa'Kt'O<payoç, ecc., isolati nel lessico indoeuropeo (298). 

Non solo per la forma del suffisso, ma anche per il significato 
LABRUSCA sembra bene voce ligure. Infatti le ricerche del Bertol

di (299) su RUMPUS « tradux vitis » « palo, sostegno o festone della 
vite >> (300), hanno mostrato che questo termine viticolo <e rispecchia 

una consuetudine rurale in voga nella regione padana, ma in ori
gin~ ignota alla Gallia», sebbene di formazione gallica sia RUM· 
POTINUS (301). Si tratta, in breve, di una voce· del sostrato pre
gallico, di cui RUMPUS è, con ogni probabilità, la fase ligure (302). 

Attribuito così LABRUSCA al ligure, qualunque sia l'analisi che 
si preferisca, LABR·USCA ( cfr. ASIN·USCA, ecc.) o LABRUS-CA ( come 
ETRUs-cus, Tuscus, u. TURSKUM < *turs-ko-, cfr. gr. Tvgcr-avo( 
(>TvpQ'r}voi'.), egiz. Turusa), ci troviamo di fronte a un tema *LABR· 
*LABRUS· da inquadrare nel sistema ligure pre-indoeuropeo e da 
analizzare quindi col sussidio di relitti mediterranei. 

Il mio tentativo di interpretare LABRUSCA (vitis) come cc rupe
stris (vitis) >> (303), da un *LABR· ampliamento della base inedit. 

(297) LEW.3, 801. 
(298) Ma può trattarsi soltanto di un adattamento al latino di un tipo 

ligure, come adattamento al greco è il pliniamo LACTORIS «euforbia»; LEW. 3, 

741, 747. Il lat. LAC sta a yii.ax-ro• come LAÉN.\. sta a ,cii.aiva.. 
(299) Natalicium Schrijnen 295 sg.; ArchGlottlt., XXII-XXIII, 506-7. 
(300) Per i riflessi romanzi, ·v. REW.3, 7443. Per ulteriori rapporti con 

RUMPIA : l)oµq,a.Ca., v. RIBEZzo, RIGI.; XVIII, 87, n. I. 
(301) Vedi ERNOUT·MEILLET, o. c., 837-8. 
(302) Il BERTOLDI, cita il viter.hese rompazzo « diramazione della vite )) 

(MELILLO) come ultima pì-opagine di RUMPUS, che ha una certa fortuna come 
v~caholo tecnico dei viticultori (VARRONE, PLINIO, CoLUMELLA), ma gli sfugge 
una forma dinasalizzata RUP·, di area noli ligure, nell'irp. rup/ilo « razzuolo 
(tralcio di vite) l> NITTOLI, dovuto, come pare, ad un incontro con PALus, o 
di un raccostamento a palo di un aggettivale *«uPALls. 

(303) ALESSIO,• Ka"a, 4 n. 
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*i.APA / *LABA «pietra» merita di esser preso in seria considerazione. 

Dal puntò di vista semantico « vite delle rupi >> non solo concorda 

col nome scientifico « vitis rupestris Scheele » dato ad una varietà 
di questa pianta, che « predilige terreni alluvionalj grossolani o 
colline roc~iose >> (un'altra varietà simile è detta « vitis monticola 

Buckley »), o con quello neogrèco di crxo::rtEA.tnxo (da crx6:n:EA.oç « sco

glio, rupe») . « ::rtOLXLA.ta àµ:n:ÉA.O'U tfjç v~crov KEQX'U(laç ( = Corfù)>> 
Heldreich, 17 (304), ma è voce che aderisce perfettamente alla con
figurazione eminentemente montuosa della Liguria. 

Dal punto di vista fonetico poi *LABR- si c01;1trappone a lat .. 
LAPIS (LAPi abl. Ennio), gr. A.É:n:aç n. « rupe; monte» [AE::rtai:oç « pie
no di rupi»], iber. *LAPPA« pietra, roccia» « cavità nella roccia» 

(> p.ort. lapa « lastra di· pietra» « grotta, caverna, spelonca>>, ecc. 

REW. 3 9687) {305) con quella sostituzione della sono~a alla sor
da, che sembra una peculiarità del ligure, lenizione rileiVata più 

volte in una lunga serie di esempi (306). 
Allo strato ligure potremo allora attribuire il nome del fiume 

LABRUS (o LAMBRUS) Plin., n. h. III, 131, oggi Lambro « affluente 

del _Po », che ci attesta ancora una volta la nasalizzazione, che ap
pare in LA(M)BRUSCA o nel topon. Lambrugo (Como, 3 F 5), che si 
contrappone ai' nome della vite come. sa. Palusc~ a Paluca, iber. 

Ta(lovcrxcov al tipo. toponomastico italiano Taruco. 
Adesso il binomio LABRUS: LABRUSCA, che abbiamo attribuito al 

ligure, lingua mediterranea, ci autorizza a domandarci in che rap~ 

porto esso può stare col lidio A.U~(l'Uç « :n:ÉA.EX'Uç, bipennis ». Basta 

(304) Cfr. anche (Corfù) 7tE'tQOXOQ1J{)-oi;, (Cefallonia) :'tE'tQOXOQt{l-o • el6oç 
<JXÀ'YIQOU -ràç ~éiyaç xoQv{)-lov liQl){l-Qoii », v •. HELDREICH, 17-18 con accenno alla 
durezza degli acini (:x:ov<ÌQOQQayoç a-rmplç). 

(305) ALESSIO, Karra, 3, n. I. 
(306) Per il lessico basti il raffronto di lig. Aefl11Qlç « coniglio » (xovvtxAov 

xaì.oiiat MaaaaAtro'tat 6è Aefl'llQLlla, Enon.), top. LEBRIE-MELUM « monte dei co
nigli ll (Sent. Minuc.) con lat. LEPOREM (ace.) « lepre >J, sic. All1tOQtV (ace.) (le· 
pus, quod Siculi quidam Grae.ci dic.unt AÉ:'tOQLV; VARR. l. l., V, 20), iber. 
*LAPPARO· (>· port . . Uiparo «leprotto», fr. lapereau « conigliolo », ecc.); ALES· 
srn, Ka;ra, 3 n. I; e per la toponomastica le equazioni lig. DuRIUS (DURIA); 
iher. Tunius (TURIA), lig. BOPLo (Sent: Minuc.): medit. POPLO· cc colle » ( etr. 
PoPULONIA, ecc.); DEVOTO, St. Etr., Vl, 243 · sgg.), lig. BALISTA mons. (Liv., 
XXXII, 2, 7; XLI, 18, 1): medit. ·PALA« monte, picco)); BERTOLDI, BSL., XXXII, 
140; lig. ALBA: ALPES « alti montes », lig. GLANUM: etr. KA<ivtç fl., lig. Boo
TNci.:s, BoDETIUM : PAnus fl., ecc., ecc. 
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ammettere. che Àa~()vç abbia indicato originariamente « ascia di 
selce )) (307) ed il .nesso è subito trovato (308). 

Ammesso che Àci~()vç possa aver significato « ascia di selce » · 

( da *LABR·), sotto una nuova luce potrà apparire il rapporto indub
biamente esistente fra Àci~()vi; e Aa~'U()LVOoç (309), che entra nella. 
serie egea di· K6Qtv-&oç, ecc., t'E()É~tv-Ooç, Mxtv8'oç, È()É~tv-Ooç, 
.ecc. (3JO). Mi domando se non sia ancora preferibile l'a.ntica inter
pretazione che vede nel Aa~'U()·LV{}oç propriamente « le caverne o 
cave di metalli che si diramano aprendosi in varie direzioni )) 
(Schenkel) (311) in breve « la perrière )) ( < PETRARIUM << cava di 
pietre»), da *LABUR «pietra», che mi sembra leggere nel toponi.mo 
tautologico LABULLA PETRA (312) dell'antica Calabria, Procop., bello 
Goth., III, 28, e· ricorda il tipo non latino CAMUR, FURFUR (cfr. 
,rttv()ov), NAPURAE, top. ANXUR, TrnuR (> Tivoli), iber. SumiR 

/3071 Cioè LABRUS d:eve aver indicato non <(roccia» in generale, ma una 
particolare roccia '(i:ier es.; la « selce ») adatta per fare scuri. Cfr. il poetico 
ferro « spada >> e sim. 

(308) È pura coincidenza che il pers. tabar; baluc. rapar (cfr. sl. toporu 
(( Axt, Beil ») ((ascia>> ricordi l'asi.an. t'a~·a • itahQa Sr. BYl., il lat.' BI·PENNIS 
(< doppia ascia», il Jig. APENNINUS mons e lo sp. pena <( roccia ll, e infine il gr. 
:rciAExuç ( cfr. assir. · pilakku, sum. balag, ind. ant. paraçu) richiami nel radi
cale il :rciAAa · Affroç di Esrcmo e il medit. PALA « sasso, picco >l? Effettivamente 
questa « sassaia » di sopravvivenze mediterra~ee basterebbe a generare un certo 
se11so di diffidenza sulla bontà del nostro metodo, se si dimenticasse anche per 
un istante · che simili relitti appartengono a categorie concettuali limitatissime 
e sono da· ascriversi ad una « età in cui il monte, la pietra· fornivano la sta
zione abitata ( caverna), il materiale di costruzione, l'utensile e lo strumento l) 

a dirla col RIBEZZO (RIGI., XVIII, 71 11.), e, possiamo aggiungere, l'arma, 
l'arma per eccellenza, « l'ascia >>. Se dell'italiano fra qualche migliaio di anni 
non ,opravvivessero rhe voci « glebali' )l, esse non sarebbero meno varie e 
meno numerose di quelle « mediterranee ": per il concetto di « pietra >l si 
avrebbero voci come pietra, sasso, masso, macigno, rocca, roccia, rupe, scoglio, 
ciottolo, breccia, selce, tufo,' granito, piperno, travertino, marmo, ecc., senza 
citare i nomi .dialettali. Attraverso i millenni non si possono più cogliere le 
sfumàture di significato originarie, come ci sfuggono i rapporti semantici che 
lep;~no fra di loro voci che mettiani'o in un fascio (per es. fra CALA e CALANCA 
sembra intercorrere lo stesso rapporto che passa fra il nostro rupe : dirupo 
o fra xaì,t'ç « l'iottolo >> : eal. xéilrtk11 « dirupo » RoHLFS, I, 366, non senza 
ravvicinamento paretimologico a CHALARE (xaAaw) ). Così in latino SAXUJ\'I e 
sECURIS sono evidentem~nte voci corradicali, ma la radice è quella stessa di 
SECARE (( tagliare )). 

(309) GuNTERT, Labyrinth, Heidelberg Sh'., 1932. 

1310) CHANTRAINE, o. c., 370. 
(311) ALESSIO, Karra, 3,' n. I. 
(312) Cfr. SATULLUS : SATUR e sim. 

15 - Studi Etruschi. XV 
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Ptolem. II, 6, 17, mauret. SuBUR fl. Ptolem. IV, 1, 2 (cfr. lat. Su

BURA), Balur monte delle Alpi marittime (313), e forse si ritrova nel 
nome botanico LABUR-NUM « cytisus laburnum L. >> o « laburnum 
vulgare Presl. », di cui si conoscono tre specie caratteristiche delle 
Alpi {314) e della regione mediterranea. 

Dal punto di vista morfologico LABURNUM si inquadra nella serie 
lessicale e toponomastico di VIBURNUM (un'altra pianta della mac

chia mediterranea), sp. piorno « citiso,», .iber. PALACURNA (e PALAGA) 
«pepita» Plin., n. h., XXXIII, 77, ALBURNUM mons (*ALBA « altu
ra >'), Cala/orno (18 D 1) e Calavorno (Pieri, TSL, 199) (*CALAVA 
cc slavino »), Gavorno (*GABA cc torrente montano»), Livorno, Salorno 
( = Salurnis a. 580), TABURNUS (( mons Apuliae » (ra~a':n:Él:Qa), 
Talavorno (Pisa 17 C 3) (*TALAVA, cfr. Talaverna, M. Talvena (Bel
luno, 6 C 4), ecc.), ecc., di areale appennino-pirenaico (315). 

E . un 'ultima questione. In che rapporto stanno · LABRUSCA e 
l'oscuro RABUSCULA? 

Si tratta forse solo di due varianti di una stessa base, con quel
!' alternanza delle liquide che appare in *LABA: *RABA (Aau · XQ11µv6ç: 
RAUSA) (316), e accanto a labrostino, abrostino in raverusto, ravi
rusto cc lambrusca » (Soderini). Certo mi pare ad ogni modo che 
ad un *RABUSCUM risalgono i nomi di vitigni della Pianura padana 
raboso (Piave, Veronese): re/osco (317), da cui si ottengono ottimi 
vini rossi, forme italianizzate di un tipo dialettale *ravos(k), con 

raccostamento paretimologico a fosco cc oscuro». 

VIII. lat. LAPPA - gr. Aci:n:a--&ov. 

L'Hofmann, LEW. 3 762,, pone in dubbio l'identità fra il lat. 
LAPPA cc lappola, bardana» e il gr. Aa:n:a{toç,-ov cc acetosella» (318), 

(313) BERTOLDI, BSL., XXXII, 140; St. Etr., X, 313 e n. 2. 
(314) Si tratta di piante frequenti nelle e< pendici asciutte e sasso~e » delle 

Alpi e degli Appennini. « L'avornio (< LABURNUM) », scrive il CRESCENZI, V, 
54, 1 (apud ToMMASEo-BELLINI), « è arbore piccolo, il quale ... nasce in alpi ... », 
e questa definizione uon ha bisogno di commenti. 

(315) Cfr. ALESSIO, Annali Univ. Trieste, Vili, 175, 7. Sul suffisso ·UR·NO·, 
v. BERTOLDI, BSL., XXXII, 99; ERNOUT, BSL., XXX, 97; BATTISTI, Salorno, 43; 
ALESSIO, AAAd., XXXIII, 456-7; STC., 1744. Si noti che ALB;URNUM diviene 
*uB-INCUs (fr. merid. aubenc, catal. albenc > consent •. alivinku « alburno " 
RoHLFS, I, 28, 81) in territorio ligure; cfr. lig. ARINCA « specie di spelta>> (che 
PuN., n. h., XVIIT, 81, dice Galliarum propria), LEW.3, 67; BoDINCUs = 
PADUS, ecc. 

(316\ ALESSIO, Beliéev Zbornik, Belgrado, 1937, 61 sgg. 
(317) Enc. lt., XXXV, 483. 
(318) Dal gr. m. A.afflltO deriva il regg., catanz. (l)apatu « romice, lapa

zio » RoHLFS, I, 99, accanto a (l)ap(p)attsu id., dal lat. LAPATHIUM. 
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ma il greco moderno accanto a '1.cfa:n:a « alisma plantago L. >> Hel
dreich 88 (3~9), che sarà imprestito, Aci:n:a-lto « rumex v. sp. >> ib. 79, 
ha un ayycfro. Aci:n:a-lto « lappa major Gartn. >> ib. 51, deformazione 
di ayxa-ltoAci:n:m'tov, -.o{v) cc lappola, bardana>> Brighenti, per 
àxav-ltoAci:n:a-ltov « çciv{hov (320), a:n:ctQLVTJ » Perides, composto con 
àyxci-ltt = axciv{hov « spina l>. Posta perciò l'equazione LAPPA: M:n:a
-&oç, che ricorda quella di PALLA « genesta alba>> CGZLat. III, 542, 
12; 572, 42: a·cmciA.a--ltoç ·« ginestra spinosa )), vediamo che, di fron
te alle forme tirreniche, le forme egee presentano un ampliamento 
in -{}o-, che appare anche in altri fitonimi mediterranei UVT]-ltov 
cc falso anice)), agxe'U-Ooç cc ginepro>>, ecc: e in una lunga serie di 
toponimi:'KcivT}ftoç {cfr. XUVT] cc canna»), KtxuvTj-&oç, Ile:rccigT]ftoç, ecc., 
tra cui il nome dell'isola di Kcig:rcaftoç ( = omer. Kgci:rcaftoç) (321), 
che sembra, collegarsi .col medit. CARPA cc pietra ll (322) (attestato 
dall'alb. karpe «roccia)), salentino karparo « tufo poroso e molto 
duro che serve come materiale da costruzione))). 

La constatazione che l'areale egeo risponde col suffisso -v-&o
al suffisso -NTO· dell'areale tirreno, e la tendenza all'aspirazione 
che appare nei doppioni CUPRESSUS; XtJ<pUQLOO'Oç (e xu:n:-), SUPPA• 

RUM: CJL<pagoç (e O't:n:•) (323), CALX: )'.ClÀLç, PALA: <paÀa (324), 
APIUM: àcp(a (i.-e. *ap·) (325) e sim., caratteristica per l'area orien
tale, ci fanno avanzare l'ipotesi che nell'egeo -fto- si possa vedere 
·un suffisso corrispondente al lat. ·TO- con valore collettivo, come 
in CAREC-TUM, FILICTUM, ecc. rispetto ai medit. CAREX, FILEX, ecc. 

Accanto a LAPPA il latino ha LAPPAGO Plin. cc mollugo, una 
pianta simile alla lappa >l e LAMPAGO cc saxifraga >l Ps. Apul., herb., 

98, denominazione giustificata dalla comune conformazione e dispo
sizione delle foglie (326), e infine. LAP(P)ELLA cc cynoglossa, lingua 
canina >l CGlLat., III, 357, 29; 542, 22. 

L'alternanza LAPP·: LAMP· (327), che ritorna nei riflessi romanzi 
di LAPPA. (fr. merid. lapardo: lampardo) RETr'. 3 4903, e del derivato 

(319) Tù 6'T]µro8'T] òvéiµata tOOV {jl'UtOOV, Atene, 1909. 

(320) Da ;avlMç «biondo». 
(321) CHANTRAINE, o. c., 367. 
(322) ALESSIO, Karra, 31 sgg. 
(323) Cfr. RmEzzo, RIGI., XVIII, 85. 
(324) Vedi LEW.s, s. v. FALA. 

(325) BERTOLDI, RivFilClass., N. S .. XIII, 61 sgg. 
(326) ERNOUT·MEILLET, o. c., 494. 
(327) Per quegta nasale mobile, cfr. BERTOLDI, RivFilClass., N. S., X, 

34.1 sgg. 
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LAPPACIUM (328) (it. ant. lamp(J,Zzo, sp. lampàzo, -a) REW. 
4904 (329), ha il parallelo in altre voci del sostrato, come nei dop
pioni LABRUSCA: LAMBRUSCA, SABUCUS: SAMBUCUS (:dac. crÉ~a id.). 
LAPPA è quindi voce mediterranea, come Àa:rcm'toç. Nel radicale 
ricordano la serie egeo-tirreno-iberica LAPIS~ÀÉ:rcaç-LAPPA «pietra» 
«roccia» (330). La « lappola = (galium aparfue L.) )> ( cfr. lappa 
&:rcaQLV'l'j III, 16, 21 et al.) è una pianta «piderale », .che cresce 
fino a 2309 m. (Ospizio del Bernina) (331), come il « galium mol
lugo L. )) frequente nei luoghi « silvatici o rupestri >> delle Alpi e 
degli Appennini, fino a 2100 m. La connessione sembrerà meno 
ardita quando si richiami l'attenzione sul significato di LAMPAGO, 
che indica la SAXIFRAGA, letteralmente « pianta che rompe i sas.

si >> (332): 
Voce d'imprestito sembra il basco lapçi (333). Infatti la voce 

iberica corrispondente a LAPPA pare BARDANA herba personacia. (334) 
Ps. Apul., herb. 36, che incrociatosi con la prima credo abbia dato 
il fr. merid. lapardo f. (335). La voce è stata connessa con l'iberico 
*BARRO-/ *BARDO· « fango )) ( = « sostanza attaccaticcia )>) (336), 
connessione giustificata dal nome calabrese (reggino) della <<"lappola, 
sp. di graminacea attaccaticcia>> mbiddusa da· mbiddusu « attacca
ticcio», tratto da mbid(lari « attaccar~, appiccicare con glutine," col
lare>> (337), d~ pidda « fango, pillacchera )> < gr. :rc11Àoç. id. (338), 
accanto a koddittsa < gr. m. xoÀÀ'l'jtO'tba, XOM'l'jtcrOXOQtO << galium 
aparine L. >> Heldreich 44 < *xoM'l'jttç (xoÀÀ'l'jtoç da xoÀÀa « gluti
ne»), cfr. LAPPA Et~oç &xcivihjç tµattq> xoÀ.Àwµevov CGZLat., II, 285, 
16, chiamata per questa proprietà anche <pLÀav,'t(lw:rcoç III, 539, 23; 
563, 14, e PERSONACIA (cfr. p. BARDANA III, 559, 58; p. DRAVO· 
CA (339) III, 594, 2 et al.- = LAPPA III, 592, 30 et al.). 

(328) LAPPA lappacium herba, CGlLat., 585, 16. 
(329) Da un *LAPPUCA '(cfr .. regg. lappa « sorta di pesce lJ RoHLFS, I, 400) 

anche rum. làpuc, guasc. lapiik, ·sic. alampuya, tar., cors. lambuka, s.-~r. lam
puga « nome di un pesce l>; REW.3, 4873 s. v. LAMPREDA. 

(330) ALESSIO, Karra, 3, n. I. 
(331) FENAROLI, Flora alpina, 226. 
(332) Cfr. ALESSIO, ArchGllt., XXIX, 125 sg. 
(333) << bardana ll AZKUE, I, 525. 
(334) Cfr. LAPPA clifae (anglos.) CGlLat., V, 380, 7; PERSONACJA cli/e 

(anglos.) Gloss. Werth. Gallée, 340. 
(335) Cfr. lappacium PARADA III, 592, 21 et àl. ( < BARDA? J; ALABARDAN gi-

garone III, 591, 5 et al.; *PARATELLA « Ampfer >>, REW.3, 6230. 
(336) Vedi REW.3, s •. v. BARRUM. 
(337) RoHLFS, II, 30; ALESSIO, RendlstLomb., · LXXI, 364. 
(338) ID., EWuGr., 1691. 
(339) Vedi REW.3, 2768 (vo<·e ritenuta celtica). 



221 

IX. lat. LARJX - basco ler « pino, abete ». 

Non mancano tentativi per spiegare il lat. LARIX con l'indo
europeo (340); ma il tipo formativo di LARIX è decisamente medi
terraneo, Esso s'inquadra nella nota serie fitonimica tirreno-egea 

di CAREX, FILEX, ILEX, SFNTIX, FRUTEX, ecc. -ftQi:acxç, O'µi:J..aç, oµ<paç, 
a6vaç, ecc., caratterizzata dall'uscita in •X. 

L'equivalenza dei due tipi è mostrata dall'equazione lat. ILEX 

= 'O.a; · 11 :itQÌ:voç... MaxeMveç Hes., che segna un legame fra la 
zona tirrenica e, quella egea. Ma se estendiamo il'campo d'indagine 

· alla regione egea al lat. LARIX non ci sarebbe che da comparare 
il topon. AaQLO'O'a (341), che potrebbe. è vero derivare da un ante
riore *AaQL)t-La, come <l>otvLO'O'a da <l>oi:vLç (e cfr. <poÌ:vLç «palma») e 
simili, ma purtroppo come tutti i nomi di luogo AciQLO'O'a è muto 
in questo senso. 

Più fortunate sono le ricerche nel Mediterraneo occidentale. 
Nel lessico basco una conifera (pinacèa) affine al LARIX, l' « abete 
rosso (picea excelsa Link)>), è chiamata ler o leher « Fichte » (342), 
appellativo sorretto non s~lo dal nome delle isole Lerine (LERO, 
LERINA Plin., n. h., III, 79), celebri per i suoi begli abeti, ma 
anche dal nome di .città LERATE > l'Heras (Hérault) e di quello del 
FUNDUS LEREIANUS presso Veleia, che ci riporta all'area]~ ligure, e 
specialmente dal nome della divinità aquitana MARS LERENNUS ( o 
LEHERENNUS) (343). 

Dal punto di vista morfologico, LÉRo o A~QWV Strab. IV, 185, 
da interpretare « larictum », . s'inquadra nel tipo collettivo anario 

in ·ON del precelt. ABALLO(N) (> Avallon, Yonne) = pometum (cfr. 

(340) Vedi WAr.DE·POKORNY, I, 805; Il, 387, 44,2; WALDE·HOFMANN, LEW.3. 
765. Si è pensato ad ui:i imprestito dal celt. *dar-ik• « quercia », della famiglia 
i.-e. di bQuç, ecc. con d > l. Ma contro l'ipotesi di un l sabino si è scagliato 
il W.-P., che seguendo lo Juo, vi riconosce un « Alpenwort ». Ad origine 
preindoeuropea pensarono, fra gli altri, ETTMAYER, TERRACINI, DEVOTO. 

(341) Il BERTOLDI, BSL., XXXII, 169, inquadra AaQt<1<1a.-Aciiwm, nella se
rie mediterranea col suffisso locativo -ISSA, che va dall'lberia (ITURJSSA) all'Asia 
Minore (CARISSA). 

(342) L'AZKUE, I, 536, 543 s1;>iega genericamente «pino», il LHANDE, 136, 
668 ha « abete (pinus picea)» citato dal BERTOLDI, Mél. Boisacq, I, 57, n. l. 

(343) Cfr. l. PoKORNY, Mélanges Boisacq, Bruxelles, 1938, Il, 194. L'ori
gine agallica (ligure) di questi nomi era sostenuta anche da GRiiHLER, FranzON .. 
Heidelberg, 1913, I, 324. 
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irl. aball « pomum ») (344) o della nota serie egea Baqivrov, Bovaxrov, 
8Àatrov, ecc. dalle voci preelleniche ~ClqJV'I'] « alloro », Mvaç « can
na », ÈÀ.ai'.a « olivo »; mentre LEHERENNO DEo entra nella serie 
degli ibero-aquitani BoRIENNO DEO, BouDENNA, BELEXENNIS, ecc. con 
quel suffisso tipicame~te mediterraneo, che dalla regione egeo
anatolica ('EtEvva, KotEvva, MuQEvva, ecc.) si spinge a quella etru
sca (ERGENNA, RAVENNA, RATUMENNA, TARQUENNA, ecc.), alla re

gione alpina (°PaaÉvva, CLAVENNA, ecc.) e attraverso la Sardegna 
(cfr. CAPATHENNOR, BILLIKENNOR, ecc.) si ritrova nel dominio afri
cano (ARSENNA, CARTENNA, ecc.; berb. azuk-enni «timo», iertenni 
cc arbusto dai fiori" gialli», ecc.) e in quello iberico (345). Semanti
camente LE(HE)RENNO deo, da le(he)r « abete rosso>>· è lumeggiato 
dai nomi iberici di divinità ARTAHE DEO e (H)ARIXO DEO in nesso 
rispettivamente con i fitonimi baschi arte <<leccio>> e (h)aritz « quer
cia>> (346). 

Se adesso vediamo che all'ibero aquitano LER cc abete rosso >> il 
latino risponde con LAR•IX, nella notissima e diffusissima alternanza 
vocalica a/e, propria del sostrato mediterraneo, abbiamo una con
ferma indiretta che in LARIX si debba vedere un relitto anario, che .· 

lega la regione alpino-appenninica con quella pirenaica. 
È bene ancora rilevare che altri nomi di pinaèee appartengono . 

al sostrato, come le coppie XV:ltClQLO'Cl'Oç: CUPRESSUS (347), a~LV 
(ace.) (348): ABIES (349), JUNIPERUS (350) con il sinonimo ligure 
tOV:itLXEÀ.Àovç: * JUPPOS (351) ed egeo UQXev-ltoç, (riconoscibile dal 
suffisso) -(352), e poi l'alpino-ligure *ARAVOS (> araf, arve, ecc.): 
ARAVICELLUS Plin., n. h., XVI, 11, 36 (353), MUGUS (354), (PINUS) 
GIMBERA (355), TIBULUS Plin. XVI, 39 (356), tutte varietà di « pino )), 

(344) GROHLER, o. c., I, 146; DoTTIN, La langue gauloise, 86. 
(345) Vedi la ricca bibliografia raccolta dal BERTOLDI, in Mélanges Boi-

sacq, I, 52, n. 2. 
(346) BERTOLDI, ArchGllt., XXXI, 91. 
(347) Vedi B01sACQ, o. e:, s. v., ecc. 
( 348) IÌÀcil"'l'JV, ot Bè :itEUX.'l'JV H1:s. (seit. 'A~tx.r1= 'Yì..a(a). 
\349) Vedi LEW.3, 4. 
(350) Vedi LEW:3, 731. 
(351) BERTOLDI, Silloge Ascoli, 510 sg.; REW.3, 4628 a. 

(352) CHANTRAINE, o. c., 367. Cfr. Ò.<1:ita.À.a{}oç, À.a.nm'toç, liv'l'jl'toç, ecc. 
(353) BERTOLDI, St. Etr., VII, 286; ALESSIO, Karra, 17. 
(345) ALESSIO, Ce /astù?, XIV, 174 sgg. 
(355) ALESSIO, AA.4d., XXXIII, 450. 
(356) BERTOLDI, .4rchRom., XVII, 75-76. 
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che si contrappongono alla famiglia i.-e. di PINUS: nE'UX'Y) : Fichte, 
ecc., *cROPO· « abete bianco>> (> Grissago krof, sic. kropanu) (357). 

X. etr. vÉ:n:mx - march. nebbi « piante dei fossi ». 

Con felice intuizione il Ribezzo (358) interpretò il top. friul. 

lnterneppo (dial. lnternep, Ternep) come un ibrido dal medit. 
NEPO· « corso d'acqua», formato come il lat. INTER·AMNIUM ( da 
AMNIS « fiume ») o il tosc. Entrì < INTER·RIVOS (359). L 'opposi2,ione 
del Merlo (360), che si aspetterebbe un *Inter-ne/ ( com.e Oso/ da 

Osorus) può esser facilmente superata pensando al noto fenomeno 
dell'alternanza fra scempia e doppia (361) caratteristica del sostrato 
per cui si può ben supporre un NEPPO· accanto a NEPO·. 

A questa base il Bertoldi (362) riportò anche il nome botanico 

vÉmt'a. • ~ xa.Àa.µ(vt'},ri Hes. « specie di menta » ('X.a.Àa.µ(v-0-ri = vÉnera. 
Diosc. III, 35, RV.), omofono con il nome di città etrusca Nfaeta. 
Ptol. III, 1, NÉ:rnta. Strabone. e poi anche NEPTUNIA « menta pu
legium L. » Ps. Apul., herb. 57 nome di un'altra varieta di menta 
cc menta dei fossi », in rapporto col nome della divinità fluviale 
NEPTUNUS (etr. ne1Juns), e coi nomi pers. NEPIUS, NEPONIA (Schulze, 
LatEN., 567, n. 7). Con ricca documentazione egli riesce a mo
strare come NEPETA. vada interpretato cc pianta amante dei teri:eni 
umidi (<pvmn Èv t'QUXÉcrt t'03totç 'X.al 'X.a.-&vyQ~Lç). Il lessico rurale 
della Toscana ci conserva un nome affine nepa, nepe cc ulex europaeus 
L. », designante una spede di ginestra che abbonda lungo le rive 
dei fiumi e lungo le coste del mare. cc Il valore aggettivale cc umido, 
acqueo>> attribuibile così alla radice nep- », conclude il Bertoldi, 

<< sembra dunque atto a conciliare con Neptunus « divinità fluviale >> 

(357) Su cui vedi ades_so PAGLIARO, Studi ... Trombetti, 371, dopo BERTONI, 

Aevum Il, 148 sgg. La . voce sic. krofJ<mu « abete bianco )) presuppone un 
*cROP•INUS sull'analogia di CARPIN'US, FRAXINUS, ecc. Improbabile dìviene al
lora una derivazione da *àyQt6mvoç, che potrebbe essere giustificata semanti
camente; cfr. gr. 111. dyQtO-tEuxoç « pinus nigra Arn. >) HELDREICH, 103; piem., 
piac. pin, bresc. pibianc « abete bianco » Annali Min. Agric., LX; 98-99 ; 
ALESSIO, Italia Dial., XII, 68. Come esempi dell'attrazione al suffisso ·INus 

potrei citare i calabr. arvanzt < ALBARUS, acinu < ACER, okkjinu < OPULUS, 

urminu < UJ,MUS. 

(358) RIGI., XV, 60 sgg. 
(359) Vedi Arcl1Gllt., XIV, 434. 

(360) Italia Dial., IX, 5-6. 
(361) ALESSIO, Karra, 5-6. 
(362) « Nomina Tusca » in Dioscoride (St. Etr., X), 8-12. 
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gli appellativi nepa « ginestra dei fiumi», nepeta MQvÀ:q xaÀ.a
µ(v011 e neptunia « menta dei fossi». 

Fin qui le ricerche del Bertoldi. Ma la base NEP- sembra avere 
una diffusione maggiore. 

Nelle Marche, a Pesaro, un'altra pianta caratteristica della 

vegetazione dei fossi acquosi, il « sambucus racemosa L. » è detta 
nebbi (363) che presuppone un *NEPE, dove si riscontra la stessa 
vicenda di suoni per cui dal lat. NEPOS «nipote», REW. 3 5890, si 

giunge al march.· nebbo. E NEPE è il nome etrusco a cui risale 
l'odiern~ Nepi (cfr. l'etn. :N°EPESINUS). 

Se il nebbi marchigiano potrebbe esssere un imprestito dal
! 'etrusco (364), piuttosto che relitto del sostrato affiorante nella 
zona «picena», diversamente va giudicato il libico NEPA. cc scor
pione (d'acqua)». 

Paolo Festo 162 ci avverte che nella lingua dei Libi (Afrorum 
lingua) la voce NEPA indicava « cancer » o cc scorpfos » (365). Gli 
entomologi hanno identificato que.i;to NEPA con lo cc scorpione 
d'acqua» onde il nome di Nepa cinerea1 che designa un singolare 
emittero acquatico, che per la forma e portamento delle zampe· 
anteriori ha preso anche il nome di scorpione d'acqua, giacchè il 
primo paio di zampe è ingrossato e uncinato. Questo strano insetto 
è comune nelle acque e nei fossi ricchi di vegetazione, vive nel 
fondo degli stagni fra il fango e le piante acquatiche. Non siamo 
affatto sicuri di questa identificazione, ma ricordiamo che sia il 

cc granchio >> che lo cc scorpione » hanno, oltre ad altre caratteristi
che comuni, anche quella di preferire i luoghi umidi o acquitrinosi. 

Non si sarebbe potuta avere conferma migliore all'interpreta
zione del Bertoldi. 

G. Alessio 

(363) Annali Minist. Agric., LX, 170. 
(364) Ma non è ipotesi necessaria, data la diffusione del radicale NEP-/NEB· 

(< acqua)); v. TROl\'lBETTI, Comparazioni lessicali, 317. Cfr. anche Jun, BDR., 
III, 12; BATTISTI, Studi di storia linguistica del Trentino, 50-1; St. Etr Il, 656; 
VI, 334; VIII, 184; OLIVIERI, TV, 279; DTL, 381 ; IlERTOLDI, St. Etr., VII, 288 
e n .. 2; BATTISTI, DTA., I, 965 (indici); ALESSIO, STC., 2709 a, 2717; Karra, 4-5 .. 

(365) NEPA Afrorum lingua, quod CANCER .appellatur. vel ut quidam· volunt, 
scoRPIOs._Cfr. CGlLat., II, 133, 31; 433, 58; IV 261; V 524, 12; P.-W., RE., 
III, 1, 588. Voce anatolica. sembra 'XClQL<; « granchio » a cui corrisponde l'ar
meno karic <<scorpione»; v. H. AnJARIAN, Mélanges Boisacq, I, 4. 
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