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Descrizione: uva51, frutto (infruttescenza) della pianta della vite (Vitis 
vinifera delle vitacee) formato da un grappolo costituito da un determinato 
numero di bacche (acini o chicchi) di diverso colore dal verde al giallo-do-
rato, al rosso, al bluastro, al nero-violaceo, facenti parte di un complesso di 
ramifi cazioni (raspo o graspo) (www.garzantilinguistica.it; www.treccani.it; 
Devoto – Oli 1967: 1476).

Etimologia: dal latino ūva(m), probabilmente da un antico *UGwA, con 
connessioni nelle aree baltica e slava; sembra derivare dallo stesso radicale 
di uvère ‘essere pieno di umidità’, úvor ‘umore’, úvidus ‘acquoso’ (Devoto 
1985: 448; www.garzantilinguistica.it; www.treccani.it; www.etimo.it).

Note: Le sottoelencate qualità di uva fanno riferimento a tipologie di vi-
tigni, in via di estinzione o del tutto estinti, piantati nelle aree rurali delle 
frazioni amalfi tane di Pogerola, Pastena e Lone: (uva) iancazìtë / ianculéllë 
[(uva) ꞌ  ꞌ ‘qualità d’uva bianca = biancolella’; 
janëcónë [ꞌ] ‘qualità di uva particolarmente pregiata, caratteriz-
zata da grappoli di medie dimensioni, dotati di acini di forma sferica, di co-
lor violetto intenso e di sapore agrodolce’; piérë (’e) palùmmë [ꞌ
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ꞌ]52 ‘piedirosso, denominato anche piede di colombo o piedepa-
lumbo; vitigno da vino della Campania, qualità di uva dai grappoli volumi-
nosi e dagli acini (chicchi) di colore rossiccio come la zampa del colombo’ 
(Devoto – Oli 1967: 497); sërpëntàrë [ꞌ] / sërpëntàlë [
ꞌ]‘qualità di uva nera, i cui grappoli hanno forma allungata simile a 
quella di un serpente’; ùva ceràsa [ꞌuꞌ] ‘qualità di uva dalla buccia 
molto sottile, da cui si ricava un vino a bassa gradazione’;ùva móšchë [ꞌuva 
ꞌmo] ‘uva mosca’; ùva mušchërëllónë [ꞌuva ꞌmuꞌ] ‘uva mo-
scadello’ (D’Ascoli 1979: 361); ùva lèprë / lèpërë [ꞌꞌ / ꞌ] 
‘uva lepre’; ùva rèpëlë ꞌ] ‘qualità di uva dai grappoli voluminosi’; 
ùva santënicòlë [ꞌ ꞌ] ‘qualità di uva dagli acini (chicchi) 
molto sviluppati sul tipo di quelli dell’uva da tavola, utili sia da mangiare, sia 
per la vinifi cazione’ e che prende il nome da una contrada di Maiori, Santoni-
cola; ùva rëggìnë [ꞌꞌ] ‘uva regina’; ùva san francešchë [ꞌ 
 ꞌ] ‘uva San Francesco’; ùva surriéntë [ꞌuva surꞌrjendǝ] 
‘qualità di uva bianca che indica la sua provenienza geografi ca’; ùva vakkë 
[ꞌuva ꞌvakkǝ] ‘qualità di uva dagli acini (chicchi) voluminosi, che, probabil-
mente, richiamano la stazza della mucca’; ùva ròsë [ꞌuva ꞌǝ] ‘uva rosa’. 

Le qualità di uva che interessano i fondi agricoli di Scala sono: ’o ppèrë 
’e palùmmë [ꞌꞌ]; ’o ssantënicòlë [ꞌ]; 
’o ssërpëntàrë [ꞌ]; ’o ccór ’e vórpë [ꞌ] ‘coda 
di volpe’.

Le qualità di uva presenti nelle aree rurali di Ravello sono: ùva jancazìtë; 
’o piérë palùmmë [ ꞌ ꞌ]; ùva sërpëntàrë [ꞌ 
ꞌ]; ùva móšchë [ꞌuva ꞌmo]; ’o ssantënicòlë [ ꞌ]; 
’o gghiangatènërë [ꞌ] ‘qualità locale di uva bianca’; ùva 
vakkë [ꞌuva ꞌvakkǝ]; ’o ttëntórë [ꞌ] ‘qualità di uva rossa presen-
te anche a Tramonti’. 

Le qualità di uva che caratterizzano i terreni agricoli di Minori sono: 
ùva jancazìtë; ’o janëcónë [ ꞌ]; ’o piérë palùmmë [ ꞌ
ꞌ]; ’o ssërpëntàrë [ ꞌ]; ùva cérë [ꞌ ꞌ]; 
ùva mušcàtë [ꞌ ]; ùva mušcàtèllë [ꞌ ꞌ]; 
ùva mušcàtëllonë [ꞌ ꞌ]; ùva santënicòlë [ꞌ 
ꞌ] ùva surriéntë [ꞌuva surꞌrjendǝ]; ùva vakkë [ꞌuva ꞌvakkǝ]. 

Le qualità di uva presenti nelle aree rurali di Maiori sono: ’o iiancazìtë [
jꞌ’o piérë palùmmë [ꞌꞌ];



126

’o ssërpëntàrë [ ꞌ];’o mmušcàtë [ ꞌ]; ’o 
mmušcàtiéllë [ ꞌ]; ’o mmušcàtëllonë [ 
ꞌ]; ’o iiënèstë [ ]; ’o ssantënicòlë [ꞌ]; ùva 
San Francišchë [ꞌ  ]; ùva panë [ꞌ ꞌ]; ùva 
vakkë [ꞌuva ꞌvakkǝ]; ùvë a ccurnëciéllë [ꞌꞌ].

Le qualità di uva riscontrate nelle zone rurali di Tramonti sono quelle 
individuate, nella loro denominazione dialettale, nelle frazioni di Corsano e 
Paterno. Nella prima località sopracitata, cioè Corsano, si sono riscontrate 
le seguenti tipologie di uva: ùva iànchë [ꞌ] ‘uva biancolella’; ’o 
ttëntórë [ꞌ] ‘qualità di uva rossa’; ’o ppiérëpalùmmë [
ꞌ] ‘piedirosso’; ùva mùscë [ꞌꞌ] ‘qualità di uva dalla buc-
cia sottile’; ùva mùšcàtë [ꞌꞌ] ‘uva moscata’; ùva rišpërë [ꞌ
ꞌ] ‘uva bianca dagli acini medio-piccoli’; ’o rruràtë [ ꞌ] 
‘uva rossa dagli acini voluminosi, ma radi’; ’o rruratiéllë [ꞌꞌ] 
‘uva rossa dagli acini piccoli e appuntiti’. Nella seconda località, cioè Pa-
terno, si sono rilevati tipi di uva qui di séguito menzionati: ùva jancazìtë 
[ꞌꞌ; ’o piérë palùmmë [ ꞌꞌ];’o ssërpën-
tàrë [ꞌ];’o ttëntórë [ꞌ]; ’o vvulëvèllë [
ꞌ] ‘qualità di uva i cui acini hanno la forma delle olive’; ’o mmùšcàtë 
[ ꞌ]; ’o mmùšcatèllë [ ꞌ];’o mmùšcatëllόnë 
[ꞌ] ‘tre tipi consimili di uva bianca’; ùva cëpόllë [ꞌ
ꞌ] ‘qualità di uva dagli acini duri’; ùva ianèstë / ianëstèllë [ꞌ
ꞌ  ꞌ] ‘uva ginestra’; ’o mmàlëchë [ꞌ]; ùva 
curnëcèllë [ꞌ]; ùva ruràtë [ꞌꞌ]. 

Le qualità di uva presenti nelle aree agresti di Cetara sono: ùva arnàccë 
[ꞌꞌ] ‘qualità di uva bianca’; ’o janëcónë [ꞌ]; ’o piérë 
’e palùmmë [ꞌꞌ]; ’o ff ëlicìnë [ꞌ] ‘qualità di 
uva dalla buccia molto sottile, da cui si rivava un vino a bassa gradazione’; 
ùva vakkë [ꞌuva ꞌvakkǝ]. 

Le qualità di uva diff use ad Albori (Vietri sul Mare) sono: ’a janculéllë 
[(uva) ꞌ ꞌ piérë ’i palummë [ ꞌ  ꞌ]; ꞌu 
sërpëntàrë [ꞌ]; l’ùva vàkkë [l ꞌuva ꞌvakkǝ].
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Nella foto
un grappoletto 

d’uva.
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Descrizione: uva26, infruttescenza della pianta della vite (Vitis vinifera 
delle vitacee) costituita da un grappolo che si compone di un determinato 
numero di bacche (acini o chicchi) che dal punto di vista cromatico varia 
dal verde al giallo-dorato, al rosso, al bluastro, al nero-violaceo, e che fanno 
parte di un complesso di ramificazioni (raspo o graspo) (www.garzantilin-
guistica.it; www.treccani.it; Devoto – Oli 1967: 1476).

Etimologia: voce derivante dal latino ūva(m), che probabilmente risale ad 
un antico *UGwA, con collegamenti nelle aree baltica e slava; sembra pro-
venire dallo stesso radicale di uvère ‘essere pieno di umidità’, úvor ‘umore’, 
úvidus ‘acquoso’ (Devoto 1985: 448; www.garzantilinguistica.it; www.trec-
cani.it; www.etimo.it).

Note: Le sottoelencate qualità di uva afferiscono a tipologie di vitigni, 
tuttora presenti, che contraddistinguono le aree rurali di Conca de’ Mari-
ni: (uva) iancazìtë / ianculéllë [(uva) ꞌꞌ‘biancolella, 
qualità d’uva bianca’; janëcónë [ꞌ] ‘qualità di uva particolarmen-
te pregiata, che si compone di grappoli di medie dimensioni, caratterizzati 
da acini di forma sferica, di color violetto intenso e di sapore agrodolce’; 
’o ppiérë (’e) palùmmë [ꞌꞌ] ‘piedirosso, definito an-
che piede di colombo o piedepalumbo: vitigno della Campania, che si carat-
terizza per una qualità di uva dai grappoli voluminosi e dagli acini (chicchi) 
di colore rossiccio al pari della zampa del colombo’ (Devoto – Oli 1967: 497); 
’o ssërpëntàrë [ꞌ]‘qualità di uva nera dai grappoli di forma 
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Un grappoletto 
d’uva.

allungata’; ùva móšchë [ꞌuva ꞌmo] ‘uva mosca’; ùva mušchërëllónë 
[ꞌuva ꞌmuꞌ] ‘uva moscadello’ (D’Ascoli 1979: 361); ùva rèpëlë 
ꞌuvaꞌ] ‘qualità di uva dai grappoli voluminosi’; ùva surriéntë [ꞌuva 
surꞌrjendǝ] ‘qualità di uva bianca che indica la sua provenienza geografica’; 
’o ccólë ’e volpë [ꞌꞌ] ‘qualità di uva la cui denominazione 
corrisponde a quella italiana coda di volpe’. 
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Le qualità di uva i cui vitigni sono tuttora presenti presso i fondi agri-
coli di Furore sono le seguenti: ùva pànë [ꞌuva ꞌpan]; ’o ssannicòlë 
[ꞌ];’ossërpëntàrë[ꞌ];ùvapëpéllë[ꞌ
ꞌ]; ùva móšchë [ꞌuva ꞌmo]; ùva mošchéllë [ꞌuva moꞌ]; ùva 
rèpëlë ꞌꞌ], diversamente dall’ùva vàcchë [ꞌuva ꞌvakkǝ], prodotta 
in passato e di cui attualmente non si ha più traccia.

Le qualità di uva caratterizzanti le aree rurali di San Lazzaro di Agerola 
sono le seguenti: ùva tróndë [ꞌꞌ]; ùva palùmmë [ꞌꞌ] 
‘piedirosso’; ùva sërpëntàrë [ꞌ ꞌ]; ùva marvasìnë [ꞌ
ꞌ]; ùva rìpëlë ꞌꞌ]; ùva cëràsë [ꞌꞌ]; ùva pànë 
[ꞌuva ꞌpan]; ùva móšchë [ꞌuva ꞌmo]; ùva curnëciéllë [ꞌꞌ] 
oppure ùva cëccariéllë [ꞌꞌ]; ùva fënéllë [ꞌ]; ùva ròsë 
[ꞌꞌ].

Le qualità di uva riscontrate nei terreni agricoli di Praiano sono: ’o ffra-
golìnë [ ꞌ]; ’o piérë ’i palùmmë [ꞌ  ꞌ]; ùva 
a ccurnëciéllë [ꞌ ꞌ]; ’o ssërpëntàrë [ ꞌ] / 
ùva sërpëntàrë [ꞌꞌ]; ùva cëràsë [ꞌꞌ]; ùva móšchë 
[ꞌuva ꞌmo]; ’o rrìpëlë / ùva rìpëlë ꞌ/ ꞌꞌ]; ùva sur-
riéntë [ꞌuva surꞌrjendǝ].  

Le qualità di uva presenti nelle aree rurali di Sant’Agnello di Sorrento 
sono: ùva ’e sàbbëtë [ꞌꞌ]; ùva vèstë [ꞌꞌ]; ’o cciuggésë 
[ ꞌ; ’o ssantënicòlë [ ꞌ]; ùva sànt’ànnë [ꞌ
ꞌ].

Le qualità di uva individuate nelle aree agresti di Massa Lubrense sono: ’o 
cciuggésë [ꞌùva vèstë [ꞌꞌ]; piérë ’e palùmmë [ꞌ
ꞌ]; ’o ssantunicòlë [ꞌ]; ùva sàpëtë [ꞌꞌ]; 
agliànëchë [ꞌ] ‘aglianico’; ùva fràvëlë [ꞌꞌ] ‘uva frago-
la’; ’o ssangënèllë [ꞌ] oppure ùva pànë [ꞌuva ꞌpan].
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Descrizione: 
uva 1, infruttescenza della pianta della vite (Vitis vinifera delle vitacee) 

costituita da un grappolo che si compone di un determinato numero di bacche 
(acini o chicchi) che dal punto di vista cromatico varia dal verde al giallo-do-
rato, al rosso, al bluastro, al nero-violaceo, e che fanno parte di un complesso 
di ramificazioni (raspo o graspo) (www.garzantilinguistica.it; www.treccani.
it; Devoto – Oli 1967: 1476).

Etimologia: 
termine proveniente dal latino ūva(m), che è probabile discenda ad un 

antico *UGwA, con connessioni nelle aree baltica e slava; pare che origini 
dallo stesso radicale di uvère ‘essere pieno di umidità’, úvor ‘umore’, úvidus 
‘acquoso’ (Devoto 1985: 448; www.garzantilinguistica.it; www.treccani.it; 
www.etimo.it).

Note: 
Le qualità di uva che caratterizzano le aree rurali di Capri sono di ségui-

to elencate: ’o ssantënicólë [ '] ‘uva San Nicola, qualità di 
uva bianca’; ’u ppalummìnë [ '] ‘piedirosso, definito anche 
piede di colombo o piedepalumbo: vitigno della Campania che si caratte-

1 la forma ùva è prevalente nel territorio campano in generale, compresa l’area dell’Alta 
Terra di Lavoro, poi annessa al Lazio, come si evince dalle voci che emergono dai punti d’in-
chiesta dell’AIS 701 (San Donato [FR ex CE] - l úv ͣ ), 710 (Ausonia [FR ex CE] - l úva), 712 
(Gallo [CE] - l úβ ͣ ), 713 (Formicola [CE] - l úβ ͣ ), 714 (Colle Sannita [BN] - l úβ ͣ ), 720 (Monte 
di Procida [NA] - dd úvǝ), 721 (Napoli - l úβǝ), 722 (Ottaviano [NA] - l úv ͣ ), 723 (Montefusco 
[AV] - l úβ ͣ ), 724 (Acerno [SA] - l úv ͣ ), 725 (Trevico [AV] - l úvʷ ͣ ), 731 (Teggiano [SA] -  
l úv ͣ ), 740 (Omignano [SA] - l úv ͣ ). 
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Nella foto 
un insieme  
di grappoli d’uva.

rizza per una qualità di uva dai grappoli voluminosi e dagli acini (chicchi) 
di colore rossiccio al pari della zampa del colombo’ (Devoto – Oli 1967: 
497); ùva cacamóšchë [uva kaka'mo] ‘qualità di uva bianca’; ùva na-
tìvë [ '] ‘qualità di uva da tavola sia bianca che rossa’; ’u cciun-
ghésë [	' ‘qualità di uva bianca’; ’u tëntórë [	' ’qua-
lità di uva rossa’	ùva ràssë [ '];	ùva tèrëtë [' '];’u 
ccatalanéšchë [ ']. 

Le qualità di uva tuttora presenti presso i fondi agricoli di Anacapri 
sono le seguenti: ’a ianculèllë [ '] ‘uva biancolella’; ’o ppérë 
’i palùmmë [ '  '] ‘uva piedirosso’; ’o ssandënicólë 
[ ']; ùva ràssë [' ']; ùva vëntrósë [' '] 
‘qualità di uva da tavola, che prende il nome dal toponimo isolano Cala Ven-
trosa’ (corrispondente all’ùva tèrëtë [' '] diffusa a Capri); ùva 
catalanéšchë [' ']; ’o cciunghésë [	'; ’a falan-
ghìnë [ '] e ’a sanginèllë [ ' 2.

2 Le qualità di uva falanghìnë ['] e sanginèllë [' non sono autoc-
tone, bensì importate dall’esterno.


