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

a r ip r is tin a re  il v e c c h io  s iste m a , con l 'a r t . i  
leg g e  i o  a p r ile  1892 n. 19 1, ch e  p o rtò  r isp e tti
v a m e n te  a  14 e 28 il m im m o  ed  i l  m a ssim o  
d e lle  s illa b e . I l  ch e  v e n n e  g ra d u a lm e n te  esteso 
d a  p r im a  a g li  a t t i  ip o te c a r ii  (art. 3 leg g e  3 a g o 
s to  1895 11. 486, a lle g a to  G ); p o i, a g li  a tt i  del 
p ro ce d im e n to  elei co n cilia to ri (art. 39 legge  
4 lu g lio  1897 n. 414  e 21 leg g e  2 lu g lio  1903 
n. 259) ed  a g li  a t t i ,  p re n o ta ti a  d eb ito  (art. 39 
t .  11. 6 g e n n a io  1918 n . 13 5 ): i n  a  t u t t i  
in d istin ta m e n te  g li a t t i  c iv ili , a m m in is tra tiv i e 
g iu d iz ia r ii, co n  l ’a i t .  4 r. d . 26 o tto b re  1923 
n . 2275, tra sfu so  n e ll ’a r t . 18 d e ll ’ im p e ra n te  
leg g e  d e l b o llo  30 d ic e m b re  1923 n . 3268.

A  q u e sti p a t t i ,  i l  le g is la to re  fisca le  con cede 
p a ce  a l la  l in g u a  ita lia n a  ed  a g li  id io m i stra 
nieri.

PIE R O  A D D E O .

M I T R A G L I A T R I C E .  —  L ’ (arma) « m itra 
glia trice  » ha u n ’origine abb astan za  an tica  ed i l  
nom e h a  segu ito , rim anendo im m utato, tu tte  le 
sostan ziali variazion i, che l ’o gg etto  d esign ato  ha 
segu ito  d a  quando era  un a « m acchina guerresca 
a  p iù  canne, p er lan ciare m olti p ro iettili ad un 
tem p o  » (Dizionario metodico de l Corazzini, 1885), 
fino ad  oggi, che è perfino im p rop rio  p arlare di 
« m itra g lia  ».

A  darle  p o p o la rità  fu  la  G rande G uerra 19x4-18 : 
l ’arm a, n elle sue n u o ve  form e, si dim ostrò u tilis 
sim a e diven ne celebre, eccitan do, p er la  sua 
m icid ia lità , la  fa n ta s ia  dei nostri soldati, che la  
battezzaro n o  con  nom i d iv ersi: chioccia, raganella 
(nella Sagra de l L o cc lii : « L a  terrib ile  raganella, —  
che canta, m ai sa z ia  »), motocicletta della morte 
« L e  ' m o to ciclette  d e lla  m orte ’ incom inciano a 
galopp are », M ussolin i, D iario di Guerra, E d iz. 
d efin itiva, pag. 81) e, con espressione to lta  dai 
ru ssi (cfr. i l  Dizionario Moderno de l Pan zin i ed 
il  recente Gevgo di guerra d e l Mele) annaffiatoi 
del diavolo; a ltre  v o lte , seguendo un a tendenza 
com une a  tu tt i  g li eserciti, c i s i accontentò di 
affibbiarle nom i d i donna.

In  v e n t’anni l ’a rm a s i è p erfezion ata  e, cono
sciu ta  d a  v ic in o  e p er lun go tem po, ha perduto  
m olto  della  sua  leggen daria  terrib ilità . Ciò spiega 
com e non sian o rin ate , duran te la  presen te guerra, 
le m etafore d e ll’a ltra . Si è, in vece, accen tu ata  la 
differenza, d a p p rim a  va ga m en te  sen tita  e nem m eno 
ora ben  defin ita, tra  mitragliatrice e la  sua  va ria n te  
mitragliera; q u est’u ltim a  designerebbe, p iuttosto , 
le  m itraglia trici in u si speciali (quelle d ella  m arina, 
p er esem pio, e deH’artig lieria  contraerea).

G ià n ella  G rande G uerra, però, si era sen tito  
l ’ is tin tiv o  bisogno d i abbreviai^  i l  nom e trop po 
lun go e mitragliatrice s i è r id o tta  a  mitraglia 
(cfr. i l  n. 7 d e lla  Tradotta de l 9 m aggio  1918, 
dove, in  un  articolo, rip rod ucen te il p arlare dei 
soldati, q u est’u ltim a  sem b rava  la  denom inazione 
norm ale e l ’a ltra  qu ella  eccezionale) con scarso 
riguardo a l vero  sign ificato  d ’u n a parola  già  esi
sten te, che, in vece, n on  fece altro  che favorire  
la  n u o va  form a, a d o tta ta  anche da gio rn alisti e 
scrittori.

R ecen tem en te, ho trovato , in  una corrispon 
den za  d i gu erra  d a l fron te  russo (Popolo d 'Ita lia , 
26 settem bre 1942) anche un ’u lteriore a b b re v ia 
zione : mitra  (« S o ltan to  i  n uovi giunti dicono : 
‘ qu e lla  è un a m itra  russa, questa è ita lia n a  ’ »). 
T a le  form a —  che era g ià  u sa ta  nelle scuole  m i
litari com e abbreviazione non solo di m itra g lia 
tr ice  (la mitra Breda), m a  anche di « m itra g lieri»  
(la compagnia m itra) — , è probabilm en te, de
s tin a ta  a  v iv ere , perché fo gg ia ta  su  q u el tip o  
b isillab o  fem m inile, che ha incontrata  ta n ta  fo r
tu n a  n ella  p a r la ta  m ilitare  odierna (cfr. burba, 
tuba e  accorciam en ti com e deca da decade, firma 
d a firmaiolo, riga da rigore, ecc.).

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

F L A N .  —  P e r  flan  (nell’ in dustria  grafica) la  
R . l ’A ccad em ia  d ’ I ta lia  (Boll, d ’ inforni., agosto- 
o tto b re  1941) suggerisce flan (sostan tivo m aschile 
in va ria to ). A  noi pare che questa  p aro lu zza  fra n 
cese (in antico, m a non p rim a del sec. X I I ,  fiaon, 
specie  d i dolce, e poi term ine d e lla  m onetazione; 
d a l b . la t. fladonem, sorta d i focaccia, e questo  da 
un francone *flado) fosse da tra tta re  d iversam en te  
d a  a lcun i a ltr i term ini com e sport, tram, film, a 
ciascuno dei q u a li è lasciata  sem plicem ente la  fo r
m a foresti era, in va ria b ile  n el p lurale.

C ’è in fa tti  d a  ten er con to  d i due cose : l ’a d a tta 
m ento desinenziale flano, anch’esso diffuso, accan to 
a  flan, n el lin gu aggio  dei tipografi; la  sostituzione 
sformato p er i l  flan  d e ll’uso dolciario e di cucina, 
g ià  p ro p o sta  d a l P an zin i (Diz. moderno) e d a  noi 
(Diz. degli esotismi) e  ora con ferm ata  d a lla  R . A c 
cad em ia  e d a  E m ilio  V illa  (Industria dolciaria).

C h e a llo  stesso flan possano corrispondere due 
d iverse sostituzioni italian e, re lativ e  a  due d istin ti 
à m b iti sem an tici, poco m ale. M a che d elle  due 
sostituzioni un a sia  la  stessa cruda form a fo re
stiera, e l ’a ltra  u n  vocabolo  italianissim o : ecco 
ciò  che app are strano. P iu tto sto  che flan, sarebbe 
a llora  da preferire  flano (plur. flani) a  cui p iù  
tranqu illam ente potrem m o accostare i l  ve rb o  pla
nare d e ll’uso grafico.

M a, com e d icevam o  nel D izionario degli esoti
smi, c ’è i l  term ine tu tto  italian o  impronta che ci 
p erm ette  d i b u ttare  a lle  ortiche i l  gallicism o.

Che cos’è i l  flan tipografico  ? Sorte de carton 
m ou qu ’on applique stir les caractères mobiles pour 
en prendre empreinte en vite dii clichage (Larousse). 
D a  im pronta, improntare (' im prim ere lasciando
o  p er lasciare u n ’ im p ron ta  ’ ) : ed ecco u n  verbo  
leg ittim o  che p u ò  sostituire  van taggiosam ente il 
b astard o  panare. D unque avrem m o: sformato, 
p er il flan d e ll’uso dolciario; impronta, p er i l  flan 
d e ll’uso grafico. O stacoli certam en te sup erabili 
sono quelli del genere gram m aticale (‘ im p ro n ta  ’ 
fernm ., d i fro n te  a ‘ flan ’ m asch.) e  del generico 
sign ificato  d i impronta (‘ i l  segno che la scia  un 
corp  ̂ in  u n  altro, e quindi l ’e ffetto  d e ll ’ im pres
sione p resa  n el senso proprio  o figurato ’ ), m a p er 
questo  secondo ostacolò è d a  ricordare che con lo 
stesso  flan  si possono indicare in  fran cese alm eno 
tre  cose: un a to rta , un tondin o m eta llico  p ron to 
a  ricevere  u n ’ im pron ta, un  cartone im presso a 
ca ra tte ri tipografici p er ricavarne lo stereotipo.

A N T O N IO  J À C O N O .
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