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e si è sviluppato da una im itazione della foggia 
m ilitare (39).

Per il nostro assunto di illustrare i casi 
più antichi in italiano possiamo soltanto asse
rire che questo sviluppo è estraneo . ai primi 
impieghi della veste nel costume italiano, nel 
quale appare come una veste piuttosto lunga, 
talora fino ai piedi (40) ; e ad un tipo del gene
re è da credere si riferissero sia il Berni (quando 
parla di casacca alla tur ch'esca, in contrappo
sizione ad altro tipo meno lungo) sia quelli 
che usarono i vari dim inutivi, diffusi fin dal 
Cinquecento (41).

I l Varchi, morto nel 1565, afferma che la ca
sacca era già entrata nel costume dei Fiorentini 
del suo tem po, come sottoveste generica : « la 
qual veste [lunga quasi fino a ’ talloni] si chiama 
lucco...; e di sotto, chi porta un saio, e chi 
una gabbanella, o altra vesticciuola di panno 
soppannata, che si chiamano casacche » (42).

4. I risultati di qualsiasi ricerca, per quanto 
accurata, sono necessariamente provvisori. Con 
questa riserva si può trarre, da quanto espo
sto, la seguente conclusione. In italiano casacca 
ha, nel momento in cui è docum entata (fine 
del X V  secolo), due significati oram ai stabi
lizzati e che non mostrano in m aniera evi
dente i possibili rapporti di interdipendenza: 
« lunga veste talare » (per cui è identificata 
con caffettano, ma a questo è preferita da scrit
tori non popolareschi) e « veste m ilitare » (che 
solo la  particolare natura delle fonti esaminate 
fa  ritenere propria degli stratioti). Q uest'ul
tim o significato, divenuto preponderante, ha 
dato origine ad una veste di moda, nel qual 
senso la voce si è propagata in tu tta  Europa 
e v i  è tuttora v iv a  (43).
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(39 ) P e r  u n a  ra p id a  s to r ia  d e lle  v a r ie  tra s fo rm a z io n i s i  v e d a  

R .  K le in , L e x ik o n  der M o d e ... ,  B a d e n -B a d e n , 19 50 , p p . 203-4.

(40) A n c h e  n e lle  s u c c ita te  R e la z io n i  : « In d o s s o  h a n n o  [ li c a c 

c ia t o r i  d e l  G ra n  S ig n o re ]  u n a  c a s a c c a  d i  p a n n o  b ia n c o  lu n g a  fino 

a i  p ie d i»  ( 1 5 5 5 ) :  v o i.  I , p . 229.

(4 1) I n  P ie t r o  A r e t in o  a n c h e  casacchetta.

(42) B .  V a r c h i,  S to ria  F io r en tin a ,  1. I X ,  4 7 ; p . 19 3  d e l v o i.  I 

d e ll ’ e d iz . t r ie s t in a  d e l 1858.

(43) P o c o  a g g iu n g e  a  q u e s t i r is u lta t i l ’ a p p o rto  ic o n o g ra fico . 

Ig n o r a t i  d a i m o d e rn i (B o e h m , O z zò la ) , no n  r ic o r d a t i n e lle  N aviga-  

t io m  et V ia g g i, fa tt i  n e lla  T u r ch ia , d i  N ic o lò  d e ’ N ic o la i ( n u o v a  ed iz. 

d e l  1580 ), casacca  e  casacchino  m a n te n g o n o  i l  d o p p io  s ig n ific a to  

a n c h e  n e l la  d e sc r iz io n e  d e g li A b it i  a n tich i e  m oderni d i  tu tti i l  inondo  

(co sì n c l l ’ c d iz . tre n tin a  d e l 1 6 1 7 )  f a t t a  a lla  fin e  d e l C in q u e c e n to  

d a  C e s a re  V e c e ll io :  p u r  m a n c a n d o  in  essa  i l  c o s tu m e  d e g li s t r a t io t i ,  

p u ò , t u t t a v ia ,  d a re  q u a lc h e  in d ir e t ta  in d ic a z io n e  la  t ra d u z io n e  l a 

t in a , ch e  a c c o m p a g n a  i l  b r e v e  te s to  il lu s t r a t iv o  d e i v a r i  a b iti. I n fa t t i  

m e n tre  Ja « c a s a c c a  d i  p e lle  d i  L e o n e  » u s a ta  d a l  s o ld a to  e t io p e  

(p . 42 1) e la  « c a s a c c a  d i  lisa ro  b ia n c o »  d e l  g ra n  S o ld a n o  d e l C a iro  

(p . 422) so n o  re s e  c o l  c o rr is p o n d e n te  te rm in e  m ilita r e  la t in o  sa g u m , 

la  « u e s t in a , o u c r o  c a s a c c a  d i  s a ia »  d e i  F io r e n tin i (p. 18 2) e d  i l  « c a 

s a c c h in o  d i  p a n n o  p a u o n a z z o  », c h e  in d o s s a v a n o  le  d o n n e  d i  G a e ta  

(p . 224) c o rr isp o n d o n o  a d  u n a  G allica  p alla , c h e  c o n fe rm e re b b e  l ’o r i

g in e  fra n c e s e  d e l c o s tu m e  c iv i le .  A n c h e  il « c a sa c c h in o  d i p a n o  » 

in d o s s a to  d a i  g a le o t t i  v e n e z ia n i (p. 135 ) è d e tto  breuis palla .

A G O IO . —  I l Sella, nel suo dovizioso Glossano 
latino-italiano (Staio della Chiesa - Veneto- Abruzzi), 
lascia, dapprim a, senza spiegazione la  voce agozius 
(s. v .:  da correggere in agozium), tro v ata  in un docu
m ento veneziano del 1319 : tam prò vivere ambaxatoris_
quam prò a g  o z i i s et a liis  opporlunis prò dieta 
ambaxata ». N elle  aggiunte (ib., p. 683), su lla  base di 
una seconda testim onianza (a. 1271, Creta), definisce 
agozius, agozus « sorvegliante ».

L a  presenza di agozium, agotium, agozum, agocium 
in a ltri docum enti ci perm ette di stabilirne il vero si
gnificato. S i tra tta  del « nolo per trasporto » (solita
m ente di equini), in contrapposizione a  nabulum  « nolo 
per il trasporto di persone » : a. 1347 non audeat nec 
possit scribere expensas oris expensas a g o z i o r u m »  
e, più avanti, non possint expendere tam in  expensis 
a g o z o r u m  quam oris ultra duos summos in  die 
inter ambos [Dipi. Ven.-Lev., I, p. 339); a . 1401 excep- 
tis nabulis navigiorum, a g o z i i s  equorum et scortis 
(Sathas, Docum. inèdits, I I , p. 17) ; a. 1402 non intel- 
ligendo in  dictis expensis nabula navigiorum, et a g o -  
e i a  equorum (Sathas, ib., I, p. 2); a. 1408 non com- 
putatis in  his nabulis Navigiorum et a g o z i i s  Equo- 
rum  (Hopf, Chr., p. 215) ; a. 1419 non computatis 
a  g  o t  i i s equorum et someriorum  (Noiret, Docum., 
p. 268).

Si tra tta  di un evid en te grecism o, usato nella  can
celleria veneziana, com e si è visto, in form ule pres
soché fisse : gr. àycóyiov « carico trasp ortato » e quindi 
« prezzo del trasporto di m erci o persone » (D im itrakis). 
L a  grafia denuncia u na tradizione scritta  con falsa ri- 
costruzione di -gi- in -li-, corrispondenza reale in  altri 
prestiti (cfr. ragione e ratio, Vinegia e Venetia, ecc.).

L a  voce  riappare in v este  foneticam ente e seman
ticam ente più v icin a  aH’originalc greco nel prezioso re
gistro contabile di G iacom o Badoer, m ercante ven e
ziano a ttiv o  a  C ostantinopoli nella  prim a m età del 
X V  secolo: a. 1437 e per a g o i o  de do chavai (Il 
Libro dei Conti, p. 126) ; e per a g o i o  di diari he 
chavai (ib.) ; ed ancora più genericam ente, assieme al 
« nom en agentis » agoiato (gr. dycoyidrrig « vector, eVro- 
%og » D u Cange greco, s. v .)  : a. 1438 e a dì 28  zugno 
choniadi a Arvaniti a g o i a t o  per a g o i o  de le 
montonine 209 e di cordoani 1 2 , asp(ri) 52 {ib., p. 396)

A ltretta n to  generico è il senso di agogia (gr. àycoyi)
« o^crtg » D u Cange greco s. v . àycoyid-vrjg di un atto  
n otarile cretese del 1301 : solvendo medietatem tocius. 
a  g  o g  i e et porte (Benvenuto de Brixano notaio in  
Candia, V en ezia  (1950), p. 183).
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