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Babau: attestazioni 
Babau ‘diavolo’ è attestato a Gerola, Talamona e Samolaco; nel Ticino è la forma generale, con le ‘va-

rianti’ babáo, babáv (Loco), babavu (Brissago), baobáo (Menzonio), baubáu (Quinto, Menzonio, Rovana, 
Roveredo, Brusio), nel significato di ‘diavolo; essere fantastico evocato come spauracchio; persona che 
mette paura’, ‘bambino capriccioso’ (Grancia) ‘sciocco, babbeo’ (Airolo, Chiasso), ‘individuo brutto e 
barbuto’ (Linoscio, Sonvico), ‘baco, insetto’ (Ludiano, Peccia, Moghegno, Auressio, Loco, Brissago), 
‘verme’ (Chironico, Brissago), ‘piattola’ (Brissago) (LSI I, 159). In sursilvano baubàu ‘spauracchio per 
bambini, spettro della notte’, in bolognese bào, babào, bàu ‘voci con cui le donne del volgo intimidiscono 
i fanciulli, facendo credere loro a uno spettro figlio delle tenebre’. Le forme senza raddoppiamento in 
Valtellina sono bàu ‘diavolo, demonio’ e bóu ‘mostro, diavolo; persona cattiva’ a Chiuro e Castionetto, 
bóu ‘diavolo, spauracchio’ e ‘insetto’ a Faedo, bào ‘diavolo’ a Bormio (solo in proverbio), bào, bàu ‘mo-
stro fantastico per incutere paura nei piccoli, diavolo’ e ‘insetto’ (al plurale ‘batuffoli di lanugine che si 
formano sotto i letti o dietro i mobili’) a Livigno e Trepalle.  

Remo Bracchi, Nomi e volti della paura nelle valli dell’Adda e della Mera (Beihefte zur Zeitschrift für romani-
sche Philologie Band 351, Tübingen Max Niemeyer Verlag, 2009), pp. 194-195, aggiunge da Sondalo bap 
‘baco, insetto in genere; diavoletto’ a Tartano boòz ‘scarabeo’, a Trecate babòc’ ‘scarafaggio’, a Sondrio bòz-
za ‘maggiolino’, a Genova babollu (verificato come babolla) ‘verme, baco, bacherozzolo; persona incap-
pucciata, imbavagliata o coperta in viso in modo da far paura ai bambini’ e bausète (Bormio), bausette &c.  

Dossografia etimologica 
Nocentini (Archivio Glottologico Italiano 89, 214) confronta far baco baco (= far buro buro; buro ‘buio’), lo-

cuzione toscana ‘usata per spaventare i bambini evocando lo spauracchio del buio, dell’oscurità’ con 
starsene a baco ‘stare all’ombra, al riparo’ (Prato) e bacìo ‘luogo esposto a tramontana’ (opposto di solatìo), 
da ŏpācŭ(m) risp. *ŏpācīvŭ(m) (con l’esito di Befana da Ĕpĭphăníā). Lo stesso Bracchi propone invece baco 
‘verme’ e ‘spauracchio’ (Lessico Etimologico Italiano V, 847ss.). 

Le due etimologie correnti per babau sono dall’arabo babān, babbān (che però significa ‘genere, manie-
ra, modo di vivere’) per la paura dei Saraceni (a Breno nel Malcantone c’è babán ‘essere fantastico 
evocato come spauracchio’, Lessico della Svizzera Italiana I, 159) e bau bau del cane (a Corteno in Valca-
monica bap bap, a Piattamala in Valtellina bup bup, a Samolaco bup ‘cane’ in accezione spregiativa, a Bor-
mio bupàr ‘latrare’). Bracchi accoglie quest’ultima, segnalando anche il valtellinese mamào, mamòo, momòo 
‘insetto, spettro, spauracchio, demonio’, momö, Rógolo mamó ‘pidocchio’, momóo ‘diavolo’, Val Tàrtano 
momòo ‘insetto, sscarafaggio’, Talamona e Poschiavo momoi ‘spauracchio, spettro’, Gordona mamài sing. 
‘spettro volante’ (cfr. sursilvano bàu giàvel ‘spettro volante’) dal verso del gatto. 

Confronti spontanei sono greco Βαυβώ e lituano bũbė ‘der Baubau (eine Kinderschreckgestalt)’. Non 
si può tenere insieme tutto il materiale: bau bau non spiega baco ‘insetto’ né baco ‘buio’, bacìo e l’arabo 
bab(b)ān è compatibile (formalmente) solo col babán malcantonese; Βαυβώ e il tedesco Baubau 
presuppongono fonemi diversi (l’uno una radice √*bĕh₂₄-, il secondo una radice √*bʱĕ(hₓ)-). 

Nuove proposte etimologiche: baco ‘buio’ + bau ‘diavolo’ = babau 
Il lucchese buro e il sinonimo buio (< *būrju) sono confrontabili con buco = antico indiano bʱūkă- ‘bu-

co, tenebra, sorgente, tempo’ < *bʱŭh₂₄-kŏ- ← √*bʱĕu̯h₂₄- (con Schwebeablaut √*bʱu̯ĕh₂₄-) ‘crescere, sorgere, 
diventare’, quindi baco ‘buio’ ne rappresenterebbe il grado normale in apofonia săṁprăsārăṇă- *bʱu̯ĕh₂₄-kŏ- 
> *bʱu̯ăh₂₄kŏ- > *bʱu̯ākŏ- > celtico *bu̯ākŏ- > *bākŏ- > baco (cfr. anche il sardo baccu ‘forra, gola di monta-
gna’ < paleoligure *bākkŏ- < celtico *bu̯ākkŏ- < indoeuropeo *bʱu̯ākn- < *bʱu̯ăh₂₄k-n-?). 

La sequenza /au/ in bàu presuppone uno iato da dileguo di consonante (riempito da /v/ in babavu di 
Brissago): l’antecedente potrebbe essere *bagulu, confrontabile con l’antroponimo anticoindiano Bʱăgălă- 
da bʱăgă- ‘dispensatore, signore, patrono’, ʼīrānico ⁽*⁾băγă- ‘Dio’ < *bʱăg-ŏ- (← √*bʱăg- ‘ricevere come quo-
ta’). Il suffisso indoeuropeo *-lŏ- forma participî attivi, quindi *bʱăg-ŏ-lŏ-s ‘che ha ripartito (i destini)’; il 
composto complessivo sarebbe *Bʱu̯ăh₂₄kŏbʱăgŏlŏ-s ± ‘Signore del Fato tenebroso’ > *Bʱu̯ākŏbʱăgŏlŏ-s 
> celtico *Bu̯ākŏbăgŏlŏ-s > *Bākŏbăgŏlŏ-s > latino *Bācŏbăgŭlŭs > *BACOBÀGULU > *Bagobàulu > *Bagbàul 
> *Babbàu[l] > Babàu. 

Il genovese babollo, babolla rappresenterebbe la stessa entità per antonomasia: indoeuropeo 
*Bʱu̯ăh₂₄kŏbʱăgŏlŏ-s → *Bʱu̯ăh₂₄kŏbʱăgŏl-ōⁿ ‘per antonomasia Signore del Fato tenebroso’ → *Bʱu̯ăh₂₄kŏ 
bʱăgŏl-n-ŏ-s ‘il Signore del Fato tenebroso per antonomasia’ > *Bʱu̯ākŏbʱăgŏlnŏ-s > celtico *Bu̯ākŏbăgŏlnŏ-s 
> *Bākŏbăgŏllŏ-s > latino *Bācŏbăgŭllŭs > *BACOBAGULLU > *Bagobaùllu > *Bagbaùllu > *Babbaùllu 
> *Babbàullu > *Babbòllu > Babollo (al femminile, *Bʱu̯ăh₂₄kŏbʱăgŏln-ă‧h₂₄ ‘la Signora del Fato tenebrosa 
per antonomasia’ > *Bʱu̯ākŏbʱăgŏlnā > celtico *Bu̯ākŏbăgŏlnā > *Bākŏbăgŏllā > latino *Bācŏbăgŭllă > *BA-
COBAGULLA > *Bagobaùlla > *Bagbaùlla > *Babbaùlla > *Babbàulla > *Babbòlla > Babolla). 

Nuove proposte etimologiche per le varianti di babau 
Bracchi l. c. menziona anche il laziale bòbbo ‘figura paurosa evocata per spaventare i bambini’ (Orvi-

nio) e bòbbë ‘fantasma evocato per azzittire i bambini’ (Vigo nel Lazio): se fossero settentrionalismi (li-
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gurismi?), potrebbero riflettere *bòbo < *bàubau < *baòbau < *ba[g]òbau > *bagòba[g]u < *BACÒBAGU 
< latino *Bācŏbăgŭs < paleoligure *Bākŏbăgŏ-s < celtico *Bu̯ākŏbăgŏ-s < indoeuropeo *Bʱu̯ākŏbʱăgŏ-s 
< *Bʱu̯ăh₂₄kŏbʱăgŏ-s ‘Dio delle Tenebre’ (stessa formazione, senza suffisso *-lŏ-). 

Anche le ‘varianti’ baubau si spiegherebbero come composti, ma con dittongo secondario (perciò con-
servatosi) nella prima sillaba: il primo elemento sarebbe lo stesso lessema *bʱăg-ŏ-s ‘Dio’, quindi *Bʱăgŏ 
bʱăgŏlŏ-s ± ‘Signore del Fato fra gli Dèi’ > celtico *Băgŏbăgŏlŏ-s > latino *Bāgŏbăgŭlŭs > *BAGOBÀGULU 
> *Baobàulu > *Baubàul > *Baubàu[l] (senza lenizione, dopo dittongo) > Baubàu. 

Inversamente, in babán ‘essere fantastico evocato come spauracchio’ di Breno (Malcantone) sarebbe 
il secondo elemento a variare: Babàn < *Babbànu < latino *Bācŏbānŭs < prelatino *Bākŏbānŏ-s < celtico 
*Bu̯ākŏbānŏ-s < indoeuropeo *Bʱu̯ākŏbʱānŏ-s < *Bʱu̯ăh₂₄kŏbʱăh₂₄nŏ-s ‘Esangue nelle Tenebre’, composto 
col medesimo *bʱu̯ăh₂₄-kŏ- ‘tenebra’ e *bʱăh₂₄-nŏ-s > *bʱānŏ-s > celtico *bānŏ-s> antico irlandese bán ‘esan-
gue’ < ‘pallido’ < ‘chiaro’ (← √*bʱĕh₂₄- ‘splendere’); cfr. a Trepalle senzasanqu ‘vento (del Nord, freddo e 
pungente)’, Bormio senzasanch ‘vento’, Grosio e Grosotto senzasänch ‘spirito vagante, spauracchio’, Tira-
no senzasanch ‘fantasma, spauracchio, diavolo relegato nelle cantine’, Ponte in Valtellina sensasanch ‘per-
sona molto magra, smorta e debole’, Bonvesin de la Riva vent de sansanco ‘vento suscitato dal diavolo’. 

Invece baco ‘insetto’ potrebbe essere identico al gallese bag ‘artiglio; gamba, anca’ < *băkŏ-s oppure a 
un corradicale *băk-ŏ-s del gallese bach ‘piccolo’ < *băkkŏ-s < *băk-n-s. Mentre il latrato del cane bap bap 
a Corteno implica bap < *bappu < prelatino *bāppŏ- < celtico *bākkŏ- < indoeuropeo *bʱōkn- 
< *bʱ[h₂₄]-ŏh₃k-n- ‘che sembra parlare’ < *‘che ha l’aspetto della parola’ (← √*bʱĕh₂₄- ‘parlare’ + 
← √*h₃ĕk- ‘occhio’), bap ‘baco, diavoletto’ di Sondalo sarebbe da interpretare come *bagappu 
< prelatino *băgāppŏ- < celtico *băgākkŏ- < indoeuropeo *bʱăgōkn- < *bʱăg-ŏh₃k-n- ‘che ha l’aspetto 
di un Dio’; bòzza ‘maggiolino’ di Sondrio sembra identico al toscano bozza ‘rotondità’ < celtico (ligure?) 
o italico *bŏtā < indoeuropeo *gŏtā < *gŏt-ă‧h₂₄ ← √*gĕt- ‘gonfiar(si)’. 

Il moenatto bau ‘lucciola’ (plur. baves) rappresenta l’esito (celtico) di una formazione primaria sulla 
radice indoeuropea √*bʱăh₂- ‘splendere’ → *bʱăh₂-u̯ŏ-s ‘fornito naturalmente di luce’ (*bʱăh₂-u̯ă‧h₂₄ ‘fornita 
naturalmente di luce’) > *bʱāu̯ŏ-s (*bʱāu̯ā) > celtico *bāu̯ŏ-s (*bāu̯ā) > protoromanzo *BAVU (*BAVA) o 
eventualmente di un composto biradicale, *bʱăh₂-h₃k-ŏ-s (*bʱăh₂-h₃k-ă‧h₂₄) ‘che appare come luce’ 
> *bʱākŏ-s (*bʱākā) > celtico *bāpŏ-s (*bāpā) > protoromanzo *BAPU (*BAPA). 

Altri diabolonimi indoeuropei dal sostrato celtico 
• Livignasco barźágal, barźìgol ‘diavolo; bambino’ < celtico *bărgāgŏlŏ-s risp. *bărgīgŏlŏ-s < ie. *bʱōrgŏ 

h₁gʱŏlŏ-s ÷ *bʱōrgĭh₁gʱŏlŏ-s ← √*bʱĕrĕg- ‘far rumore’ (→ *bʱŏrg-ŏnŏ-m > ingl. bark) + √*h₁gʱĕl- ‘volere’ 
• Livignasco e trepallino balabiòch < latino *băllābĭŏccŭ- < gallico *băllābŏkkŏ-s < celtico *bnābŏkkŏ-s 

< indoeuropeo *bʱ-nŏh₁g-ŏ-k[hₓ]-s ‘diavolo (= vuoto di sangue) del fallo’ ← *bʱ-n-s ‘gonfiato’ 
(> greco φαλλός <pʰălls> = celtico *băllŏs) + √*h₁ĕg- (→ *h₁sh₂-h₁g-ĭ-s ‘rosso sangue’ > latino săngĭs) 
+ *ĕnhₓ--s (> greco κενός <kĕns> ‘vuoto’); plurale balabiöch, ma in teoria anche da lat. *băllābĭŏŏcŭ- 
< gallobritannico *băllābŏŏkŏ-s < celtico *bnābŏŏkŏ-s < indoeuropeo *bʱ-nŏh₁g-ŏ-ŏk-ŏ-s ‘vuoto 
di sangue e gonfiato’ (*ŏk-ŏ-ŏ-s > latino arcaico ŏcŭŭs ‘vuoto’) 
• falabiocch (Cortenedolo) < lat. *fălābĭŏccŭ- < gallobritannico *fălābŏkkŏ-s < celtico *sfălābŏkkŏ-s 

< indoeuropeo *sphₓ-ŏh₁g-ŏk[hₓ]-s ‘vuoto di sangue e di piante dei piedi’ (← *sphₓ-ŭ- > celti-
co *sfălŭ- > gallese făl f. ‘tallone, calcagno, base’), cfr. Malcesine, Brenzone, Valle di Sogno senzapè 
‘tramontana’, ucraino безпятий <bezpjatyj> ‘diavolo’ (‘privo di piante dei piedi’), russo безрукий 
<bezrukij> ‘monco, senza artigli’ (vento delle steppe) 

• falabiott (Monno) < lat. *fălābĭŏttŭ- < gallobritannico *fălābŏttŏ-s < celtico *sfălābŏttŏ-s < indoeu-
ropeo *sphₓ-ŏh₁g-ŏt[hₓ]-s ‘che tende (*tĕnhₓ-) con (affluso di) sangue le calcagna’ 

• balabiott ‘buffone, spiantato, mascalzone’ < latino *băllābĭŏttŭ- < gallico *băllābŏttŏ-s < celtico *bnā-
bŏttŏ-s < ie. *bʱnōgŏtn-s < *bʱnŏh₁gŏ-t[hₓ]-s ‘che tende (*tĕnhₓ-) con (affluso di) sangue il fallo’ 
(ma il bormino balablótt con -blo- suggerisce una sovrapposizione con un composto gotico a se-
condo elemento blauts ‘nudo’) ≠ Ballabio / Balàbi, XIII. s. loco Balabio < celtico *Băll[ŏ]ăbŭlŭ-(s) 
‘albero dei segni’ / *Băll[ŏ]ăbŭlŏ-(s) ‘che ha un albero come segno’ (irlandese ball, ubull = gallese 
afal, francese [ér]able) < indoeuropeo *Bʱ-nŏh₂₄ăph₃-ŭ-l-ŭ-(s) / *Bʱ-nŏh₂₄ăph₃-ŭ-l-- 

• Lombardo occidentale barilott ‘sabba; diavolo’ < gallico *bărīllŭttŏ-s < celtico *bărīsslŭttŏ-s < indoeuropeo 
*bʱ[]īdslŭtn-s < *bʱhₓ-ĭh₂₄d-sl-ŭ-t-n-s ‘quello che per antonomasia s’è avvicinato di soppiatto al/con 
movimento violento’ ← √*bʱĕrhₓ- ‘muoversi violentemente’ + ⁵√*sĕl- ‘strisciare’; cfr. sabba < celtico 
*sābbā < indoeuropeo *sōbʱ-nắh₂₄ ± ‘riunione collettiva’ ← √*sĕbʱ- → *sŏbʱ-ắh₂₄ > vēdico săbʱ ‘riunione’? 

• drago ‘frana, valanga, voragine, burrone; grotta di mare; terreno paludoso; pioggia, tempesta, turbine, 
tromba marina, nuvola, arcobaleno, lampo di calore; mostro, orco, orchessa, lupo mannaro, diavolo; 
folletto, fata’ < celtico *drăkū, italico *drākūf < indoeuropeo *dōⁿ / *dⁿ < *dhₓ-ōⁿ ‘lacerato, 
strappato / scoppiato per antonomasia’ / *dhₓ-ŏ-h₁₃ōⁿ ‘quello della / che ha lacerazione, strappo, 
scoppio’ ← √*dĕr-hₓ- ‘lacerare, strappare; scoppiare’ 


