
L I N G U A  N O S T R A

A L T R E  A T T E S T A Z I O N I  D I F A C C H IN O .
—  In  questa ìiv ista  (I, p. m )  osservavo eo in el’it. 
facilino usato da am basciatori fiorentini scriventi 
d alla  F ra n cia  nel 1461 fosse  l'a ttestazion e più 
a n tica  del term ine, che rite n e vo  d i origine fran 
cese, sebbene faquin  s ia  docum en tato  solo nel 1534. 
M a in  I ta lia  ‘ facchino ' compare prima del 1461 : 
un decreto del Consiglio dei dieci del 25 settem 
bre 1454 ordina che omnes fachini, bastasii, et 
omnes furiant, qui morantur in  ca lli furia,norum 
d ebbano accorrere in caso d i incendi (Tassini, 
Curiosità venez., V  ed ., p . 270). A n ch e com e so
prannom e fachìn  rito rn a  p iù  vo lte , nel T rentin o e 
a ltro ve  : 1463 : A n ton io  d etto  fachin  d a  V alcam òn ica  ; 
1476: Piero fachin  (T ren to); 1501 : Andrea fachin  
(Varena), Piero F a chin  (Carano) ; 1559: T oni fa
chin  (Trento); 1553: Stefano Fachino  fu F ilippo 
da Castione d i V a lte llin a  e a ltr i (cfr. i  cognom i 
trent. Facchini, Facchinetti, i vèn . Facchìn, F a c
chinetti) (Lam berto C esarini Sforza, P er la storia 
delcogn. nel Trent., T ren to , 19 14 , p . 32; Studi Trent.,
X , 234, 246, n. 30) ; n ella  V a lsu ga n a  un Q. Fachi- 
nus  nel 1502.

N otizie  dei facchini rom ani n el p assato  sono 
nel B la si ( V ie - p ia z z e  — ville d i Roma, [1923], 
p . 191), m a p iù  in teressan ti sono i facchini, cioè 
« B ergam aschi » e la  lingua faccliina  di secoli 
a n d ati (Arch. Rom ., X X ,  207, e le  c itazio n i ivi) ; 
anzi codesti facchini p er « Bergam aschi » presen
tan o  l ’a ttestazion e p iù  a n tica  del term ine, tro van 
dosi esso n el poem a d i Iacop o d ’A lb izzo tto  G uidi, 
m ercante fiorentino a  V en ezia , del 1442 :

gran quantità d i fa cch in i e fru llan i (a Venezia)
che va,n facendo servizi e mestieri

V . R ossi, Scritti d i crit. lett., F iren ze, 1930, II , 333).

A ggiu n go  che L u ig i M essedaglia, n egli A tti Ist. 
Ven., t . X C I X , p arte  I I  (a. 1940), p . 383, rile va

1 uso d i fachinus  n el F o len go  e in  altri poeti m ac
cheron ici, cioè in  T ifi O d asi (m. n el 1488) e nella 
Tcsontea  d i Corado, il p iù  a n tico  docum ento questo 
d i p o esia  m accheron ica; e r ip o rta  d a  ca rta  bolo
gnese del 1457 i l  p a sso : D ed i fakinis prò cista 
nacionis prò portatura.

D a lle  c itazion i fa tte  v ie n e  la  conseguenza che, 
in v e re  che in  F ran cia, i l  luogo d ’origine d i fac
chino1 p are  s ia  n ell’a lta  Ita lia , forse a  V enèzia o 
a  B èrgam o, e sarebbe q uin di sta to  im portato  
anche in  T oscan a, co sa  a fferm ata  d ai Deputati 
del Decamerone (1573) : « L a  vo ce  portatore ec. 
im p o rtav a  in  quella  e tà , quel che noi oggi con 
v o ce  forestiera  d iciam o facchino  ». I l vèn eto  non 
offre niente p er sp iegare  fachìn  (una form a ve r
bale  facon del M agagnò [a. 1560], d a ta  dal Bor- 
to làn , Vocab. ani. vicent., è sb ag lio : facon s ta  p er 
fa  con rg ì altri] << fa  com e [gli altri] »).

A N G E L I C O  P R A T I .

S C IO  A N O , S C I O A N E R I  A . —  11 vo cab o lo  
chouannerie, p resto  a d a tta to  in  scioaneria, fece  
tu n a  in  I ta lia  (m a so p ra ttu tto  in  Lom bardia), 
d uran te il p eriod o  n ap oleon ico . F>n dal 1798," 
n ell’uso dei p a tr io ti ita lia n i (dem ocratici, g iaco
bini), s ’ in d ica v a  con  scioano i l  s icario  o lo  spione
o l ’agen te p ro vo cato re  p re zzo lato  d a ll’ In gh il
terra  (cfr. V . F i o r i n i ,  Speranze e preocctipazioni

di u n  patriota ita lia n o ; in R iv. stor. del Risorgi
mento italiano, 1907, vo i. i l ,  pp. 375-376).

N e l n. 17  (dell’ 8 febbraio  1804), il Giornale 
Ita}iano, che si p u b b lica v a  a M ilano con le  cure 
del C u oco e del Foscolo, re ca va  la  seguente corri
sp on d en za  da P arig i in  d a ta  29 gennaio: <' P icot 
e L ebo rgeo is, d o p o  d i essersi m acchiati di tu tti
i d e litti di scioan eria, in seguiti, fuggirono in  In  
gh ilterra  d o ve, com e a ltr i briganti, furon o accolti 
d a  q u egli o ligarch i ».

L a  fo rtu n a  del vocabolo  è strettam en te  leg ata  
aU’a n g lo fo b ia  dom in an te nei ventennio n apoleo
nico. Già verso  la  fine del R egno Ita lico  esso 
sparisce.

C A R L O  M O R A N D I.

C O iiF è .  —  Q uesto gallicism o, an cora  esistente, 
m algrado l ’a ccan im en to  dei p u risti, h a  a v u to  la  
sven tu ra  di stare txoppo a tta cca to , anche quando 
un so p ravven ien te  sen so m etafo rico  g li ebbe fa tto  
subire  q u alch e m odificazione, a lla  sua origine s to 
rica , co sicch é  q ualun que su a  definizione p u ò  r i
con dursi sen z 'a ltro  a  quella  che ne h a  d a ta  il 
P an zin i nel Dizionario moderno: « lavoro  di fa tica  
d ei so ld ati e, lep idam en te, d i ogni com m issione 
od ufficio in g ra to  ».

E ffe ttiva m en te , n el lin g u agg io  com une, corvée 
(o, ita lia n iz za ta , corvè) in d ica  ancora un  lavo ro  
p esa n te  od un a in com ben za noiosa ed è esem pio 
dei co n trib u ti less ica li del linguaggio  m ilitare. L a  
p aro la, però , n on  re stan d o  isolata,' m a continuando 
a  v iv e re  n e ll'a m b ito  d elle  caserm e, ha len tam en te 
m o d ificato  i l  suo sign ificato  m etafo rico  p rim itivo , 
ta n to  d a  perdere co m p letam en te  q uello  che t u t 
to ra  m an tien e n ella  com un e p arlata .

P e r i so ld ati, corvé non è p iù  il la v o ro  d i fa t ic a , 
m a « p er tra s la to , i l  rep arto  d estin ato  a  ta lé  
la vo ro  » (Mele) e, p iù  p recisam en te, i l  gruppo di 
soldati incaricato per qualche lavoro dì fatica.

Q u esta  accezio n e n on  è affatto  recente. Il 
M in istro  F ran zo n i, in  un  su o  discoi so alla Cam era 
nel lu g lio  d e l 1848, d ice va : « .... tu tte  le  corvées 
re sta v a n o  ai r is p e tt iv i accan ton am en ti p er p re
p arare  la  zu p p a  a ll’arm ata... », e nei d iari d e lla  
G rande G uerra v ie n e  co n se rv ato  questo  senso:
« co rvée  d i r ia tta m e n to  a lla  m u la ttie ra  » (M usso
lin i), « s ta n o tte  ho s p e d ito  la  co rvé» , « la  co rvé  
non h a  p ace  » (Borrozzino), ecc.

D a l 1940, a lm en o, u n a  d isp osizione m in iste
ria le  p ro ib isce  l ’uso n ella  corrispondenza ufficiale, 
d e lla  p aro la  stran iera , che è s o stitu ita  d a  coman
data. 11 sinon im o, an co ra  esclu sivam en te usato  
n e lla  form a s c r it ta  (p. es. : (p re g o  d isp orre  p er 
un a co m a n d a ta  d i d ieci uom in i »), era g ià  sta to  
p ro p o sto  d a l M onelli, com e term ine adoperato  
n ella  R . M arina, n e lla  com une a cce  ione, però, 
il « la vo ro  d i fa t ic a  » e n o n  in  quella  rea le , che 
sem bra ignorare (Barbaro Dominio, p. 84).

V en iv a , co sì, defin itivam en te rip u d ia ta  la  form a 
a d o tta ta  d a l R ego lam en to  m ilitare  d i d iscip lin a , 
che p a rla  so lta n to  d i « uom ini d i f a t ic a  », n el ten 
t a t iv o  d i d are  u n a  fo rm a  ita lia n a  a ll’espressione 
p arlata , anch e s in ta ttica m e n te  d i stam p o  fra n 
cese, « u o m in i di co rvé  » —  c o n  le  a ltre, analoghe, 
u essere  d i co rv é » , « v a d o  d i co rv è»  (M ussolini): 
m ai, p era ltro , « fa re  la  co rv é  », com e an n o ta  Gram- 
maticus d e l Popolo d’ Italia (12-8-1941).

M A N L IO  C O R T E L A Z Z O .
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