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Miklós Fogarasi 

NUOVA TERMINOLOGIA GIURIDICA NELL'ILLUMINISMO 

ITALIAN(); ASPETTI STORICO-LiNGUISTICI 

La dialettica dell'evoluzione del lessico giuridico 

italiano 1 stata ottimamente intravista da Alessandro Verri 

in vari punti del suo Ragionamento sulle leggi civili  (0). 

Ii  Verni  ha ben visto che la legislazione, come fatto di 

cultura (e come tale una sovrastruttura), 	soggetta a 

cambiamenti, a volte anche rapidi: "Piú che cresce la so.; 

cietá, e la sua coltura, pii crescono gli oggetti di le-

gislazione" (Cf -418). Egli avyerte quindi, anche in vari 

altri punti, la necessitá di una riforma continua del co-

dice (per es. Cf. 420-421). Ma,avverte anche chiaramente 

che la riforma di una istituzione socio-culturale, quale 

la legislazione, si tira dietro necessariamente una rifor-

ma linguistica, terminologica la quale, a sua volta, puó 

anche contribuire  aha preparazione della stessa riforma 

culturale: "Molti atti umani dipendono dal consenso:  ii  

consenso colla lingua si esprime. Per troncare adunque 

l'origine delle questioni sulla interpretazione de'pen-

sieri umani in qualunque atto, é bisogno che ii legisla-

tore fissi ii senso delle parole, e ne circoscriva l'uso" 

(419). Alessandro Verri, insieme col fratello kietro, 

col Beccaria, con gli illuministi italiani, critica dura-

mente l'attuale stato caotico della leL;islazione italiaaa, 
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la mancanza di un codice, i pericoli delle diverse inter-

pretazioni, delle cavillazioni, "le forensi Insidie", che 

affogano la giustizia in un mare di termini, dal popolo 

non compresi, arbitrariamente interpretati ed atti ad in-

terpretare arbitrariamente le attuali leggi le quali non 

Bono altro che "un vasto cumulo di opinioni" (405). In 

questo stato di cose c'é bisogno di un nuovo codice, di 

una riforma generale della legislazione, di un codice 

chiaro e semplice, comprensibile a tutti anche nella ter-

minologia; 	quindi bisogno anche di una riforma lin- 

guistica, lessicale: "Nel sistema presente l'abuso delle 

opinioni ha fatto che vi sia una gran differenza fra la 

•  lingua parlata e la legale ...; perché la lingua legale 

non e altro che la lingua comune impastata di vocaboli 

legali, e tirata in diversi ensi, anche dove chiara, 

dalle arbitrarie, e cavillose interpretazioni.  Ii saggio 

legislatore, lungi dal renderla ambigua, la renda co-

stante: né faccia una nuova e strana lingua con termini 

particolari dell'arte se la necessitl non lo vuole" 

(Cf 419). 

Le istanze espresse da Alessandro Verri si rispec-

chiano nei fatti storico-semantici del rinnovalhento del 

lessico giuridico che ho cercato di documentare, in volu-

me a parte, in base a un corpus di circa 20.000 pagine 

stampate. Da questa Documentazione ho rilevato un certo 

numero di neologismf anche giuridici, presenti in esempi 
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due volte tanti. Per il motivo che qui non sono in grado 

di presentarne la completa Documentazione, credo che, nel-

la speranza di ottenere qualche risultato, Si possa e si 

debba rapportare tra di loro i dati acquisiti mediante 

una presentazione storico-etimologica del materiale.,In 

un primo tempo ho trovato opportuno di ordinare le parole 

in otto gruppi cronologici, che qui, appunto, sto presen-

tando. 

1. Di epota precedente al sec. XVII sono, ma legate 

per qualche motivo particolare  aha  nostra epoca (seconda 

metit del '700): articolo, da un originario significato gram-

maticale e anatomic° dell'articulus mediolatino, passa al 

significato 3. dato da GDLI, pertinente a un accord°, a 

una accordo, a una legge, nei secoli XVI, XVII, mentre 

significato giuridico sará stato ripreso nel sec. XVIII. 
• 

Alessandro Verri 1765 col corsivo mette in rilievo appunto 

quest'ultimo quando spiega "questo articolo,  come chiamasi 

nel foro". Si riferisce a un accordo internazionale l'esem-

pio ulteriore, quello del 1798. Ii sostantivo comodato 1 

documentato nel significato 3. Dir. da GDLI per primo al-

l'inizio del Trecento, e dopo solo in Boccardo (1829-1904). 

Ii  mio esempio, del 1802/1806, sembra sia ripristinato sot- 

. to l'influsso francese. Cfr. glie3empi del Cm, trattati a 

parte. - Dirubamento é documentato da GDLI nel s. XVI e 

poi solo nel sec. XIX in Tammaseo ii quale deplora la man- 

canza di derubamento nel Dizionario della Grusca. 	mio 
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esempio é t'olto dallo Zolli (1797). - Lo stesso si pub di-

re di derubato 97 (per primo nel s. XIII) e derubatore. 

(per primo nel s. xxy) ma essendo che le schede di Zolli 
documentano questa famiglia di parole dallo stesso ambiente 

storico del 1797, dal primo anno turbolento cioé della Re-

pubblica Cisalpina, ease sembrano vivificate appunto da 

queste nuove circostanze dell'ordine pubblico. Detenzione  

come termine giuridico é giá documentato dal GDLI nel Ma- • 

chiavelli, ma lo trovo insieme con detenuto sost. ("cfr. 

GDLI: Roberti, 1789) nelle Ricerche sulla scienza dei  go-

verni di Giuseppe Gorani 1790, opera che, nei riguardi 

del regime carcérario al quale le nostre parole si rife-

riscono, evidentemente ispirata al Beccaria. L'ho ritro-

vato ancora in un numero del Monit ore. Italiano del 27 febbr. 

1798 in una notizia dalla Francia..- Legislatore é giá del-

la prima metá del sec. XV (Michele Savonarola), ma in A. 

Verri 1765 1 aggettivo e in tale funzione non lo vedo do-

cumentato da altri; legislatura é documentato dal GDII giá 

in Campanella, eppure negli scritti degli illuministi ita-

liani del secondo Settecento questi termini acquistano nuo-

vi valori di significato in rapporto  aha  loro lotta pole-

mica per una moderna codificazione. Parallelamente a le-

aslatura, che viene adoperato probabilmente sotto l'in- 

- fluso deleingl. legislature dal Vico in poi, senza esclu- 

• dere una mediazione france se, appare ii suo sinonim le- • 
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islazione che diventa di uso generale nel periodo rivolu-

zionario, convalidato dall'esempio francese, in nessi sin-

tagmatici fissi come Legislazione repubblicana. Questi ter-. 

mini fanno un corpo o campo unico, una unica famiglia se-

mantica insieme con legislativo. 

2. See. XVII:  autorizzare, autorizzato. Un verbo e 

ii  suo participio passato documentati da GDLI gia nel Sei-

cento, apparsivi sotto probabile influenza francese, hanno 

un'area semantica piuttosto vasta di 'permesso, condessione° 

e perci ó possono essere impiegati nei piú vari contesti. 

Nella corrispondenza dei fratelli Verni  con questo signifi-

cato generic° appartengono allo stile della conversazione 

colta come tecnicismi di moda ispirati probabilmente all° 

stile forense e di amministrazione statale. Ció pare'con-

fermato dall'es. di Pietro Verri. In Cesarotti sono pure 

molto frequenti in collegamento con l'uso metaforico di 

"legge" = "uso" nella lingua, nello stile, quindi in meta-

fore pure tolte dall'area giuridico-amministrativa. GDLI 

attribuisee ii significato specific° "3. Dir." solo al-

l'uso a noi contemporaneo. - Cedente  e cessionario sono 

due termini di diritto civile documentati ambedue per pri-

mo in De Luca, sec. XVII, da GDLI. Il cedente significa 

gia allora 'creditore che cede i suoi diritti di creditore 

a un'altra persona (ii cessionario)', mentre cessionario  

significa 'giratario, persona che si assume i diritti del 

creditore nei riguardi del debitore'. Con. questi significa- 
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ti ho trovato le due parole anche nel Cn 1806e, dopo la 

compilazione della mia Documentazione, nelle due redazioni 

del Progetto di Codice Civile della Repubblica Italiana 

(1802 e 1803, Per pp. 403, 423, 513, in Peruzzi Pc). 

Per le due parole si puó suppore un'influenza francese, 

oppure un'evoluzione parallela italiana e francese di la-

tinisin i giuridici. - Caragioé documentato dal DEI in Ge-

mslli, sec. XVII; nella mia . scheda Giambattista Vasco 1769 

lo scrive carragio  e lo qualifica giustamente termine di 

diritto o piuttosto sorpruso feudale, ma gli attribuisce 

erroneamente ii significato del 'ius primes noctis' men- 

tre la parola, di origine araba, signified 'tributo, testa- 
_ 

tico, ecc.'. GDLI conosce solo carreggio. Dopo seavuto s. 

XIV, abbiamo del sec. XVII, documentato .d.a GDLI, combdata-

rio 	che, quale termine di diritto civile, ricompare, 

insieme con comodante  e comodato, nella codificazione re-

pubblieana prima: in ambedue 11 redazioni, del 1802 e del 

1803, cfr. Per, in Peruzzi Pc, 448; poi nel Cu 1806. - 

Convenuto 2. Agg. e am. Dir. 1 citató da GDLI in D. Barto-

li, s. XVII, e poi solo del 1963. A colmare questa *lacuna 

servirebbe la mia seheda del 1806 Cu che documenterebbe, 

insieme con altri termini, una linea ininterrotta nella 

• formazione della terminologia-giuridica italiana. - 1E2= 

tecario  e pure documentato gi. nel s. XVII (De Luca, in 

GDLI) ma lo troviamo anche nei Codici civili del 1802, 

1803 1806; 	in quest'ultimo c'é anche l'avverbio ipoteca- 
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riamente da esso formato e non documentato inprecedenza, 

se non in D'Alberti ii cui Dizionario Universale  a uscito 
postumo nel 1825. - Sommista 	documentato - da GDL1 

dei secoli XII e XIII ma solo in senso teologico, pure 

da DEI in Segneri, s. XVII. I "dottori sommisti" della 

giurisprudenza anche secolare sono citati e messi in ri-

lievo col corsivo da Alessandro Verri 1765 nel suo saggio 

apparso sul Cagfa, •e combattivo contro i sommisti medie-

val ,  gli "antichi glossatori e consulenti", contro- 
 
 ii  

"torrente" dei quali non poteva aver ragione la scuola 

della giurisprudenza erudita, culta del rinascimento. 

3. Prima meta del sec. XVIII: appannagzio 	nel 

suo nuovo significato 2. secondo GDLI é giá in V. Viviani 

(a cavallo tra ii sec. XVII e quello XVIII). Come 'stipen-

dio' esiste nel francese pure giá dalla fine del s. XVII. 

La mia scheda presenta questo significato del 1798. La 

parola, anche se non 1 strettamente giuridica, nell'es. 6 

appartiene a una sfera di amministrazione della giustizia. 

A. Verri nel Ragionamento, Cf 414 scrive nel 1765: oIe leg-

gi non devono lasciar nulla  aha  virtu, finch'ella non sia 

l'appannaggio de' molti, il qual tempo ancora aspettiamo". 

Qui appannaggio ha piuttosio ii significato di 'dotazione'. 

- Diseredazione dal GDLI é docunentato in Fagiuoli (1734 e 

egg.). Ritorna nella mia scheda di Alessandro Verri 1769. - 

Lo stesso vale anche per dispossessato A. Verri 1769, do-

cumentato da GDLI in Salvini, probabilmente della prima 
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meta del Settecento. - Gius secondo GDLI gia in 

    

Scipione Maffei (1675-1755) e in Broggia (1743). La mia 

documentazione di gius (o ius) incomIncia dal 1756 e ter-

mina con 1778, periodo in cui predominano, nel biennio 

1766-1767, gli esempi di Alessandro Verri, mentre Giovanni 

Scola, nel 1778, ritiena necessario dare una forma italia-

na a questo latinismo: "Noi traduciamo la parola gius in 

diritto". Al rapporto di ius, diritto  e al giusnaturali-

amo dovró ancora ritornare. 

É pertinente in qualche misura al diritto, in quanto 

1 legato a sostantivi come "1egge",t8egola", "ordine", 

"autoria",  "norma" anche l'aggettivo impreteribile docu-

mentato dal GDLI in Campailla (1737). Sia nella sua che 

nella mia dócumentazione ii termine qualifica una norma 

immutabile, dogmatica, e deve discendere da una concezione 

"biblica" della legge e arrivare al Settecento attraverso 

la concezione cristiana medioevale del diritto. - Al codi-

ce civile appartiene inadempimento documentato per primo 

in G. M. Casaregi  ne]. 1723 dal GDLI e dopo solo nel 1963. 

Colmerebbero questo intervallo i miei dati tolti dal Cn. - 

Appartiene a una importante famiglia lessicale, giá ri-

cordata a proposito di legislatore  e legislatura, il ter-

mine legislazione, documentato dal GDLI per primo in Vico, 

e in Salvini. - Secondo DEI partaggio é per primo in Alga-

rotti (1737). Ma il Polena lo documenta giá del 1726. Le 

mie schede sono abbastanza numerose degli anni dell'epoca 
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napoleonica. -  Ii DEI documenta della prima metl del s. 

XVIII (Buondelmonte) ii termine provvisionale, giuridica-

mente periferico, mentre non riporta provvisionalmente  

che ho trovato in Albrizzi nel 1725 e che puppone la 

preesistenza dell'aggettivo da cui formato. - Decisorio  

gil del 1718 (G.M. Casaregi) secondo GDLI. Mel Cu cor-

risponde perfettamente al termine giuridico francese. 

4. Sono degli  enni '60 del sec. XVIII: arbitrament(); 

di Alessandro Verri, deve ancora risalire al diritio feu-

dale cavalleresco? - Brocardico adoperato dai fratelli .  

Verri non pi contro le dotte e complicate dimostrazioni 

del medievale Búrchardus, ma contro le imbrigliate quia-

quilie forensi della loro epoca dovute  aha  mancanza di 

leggi chiare e semplici. - Coercitivo é presente gilt in 

P. Verri 1768. Cfr. DEI: XIX s., GDII: D'Alberti. - Con-' 

tratto socfale  e patto sociale, sono abbastanza ampiamente 

chiarite s.v. Defraudazione. - Detenuto  pa essere ancbe 

precedente al 1789, data delle Opere, uscite postume, di 

Gian Battista Roberti delle - quali GDLI ha tolto ii auo 

esempio. Diceosina. - Discriminazione 1 una parola cbe 

da termine giuridico (cfr. crimine) 1 sceso in campo gene-

rale sviluppando ulteriormente un lato di quel significato 

originale che peró, second° DEI e GDLI, oggi  e riproposto. 

- Epilogatore caratterizza i giuristi di un passato da 

superare. - Converso Bost. "termine forense veneziano" 

spiega ii Bonora quests parola adoperata de Carlo Gozzi 
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nel 1765. Ció é pertinente a Venezia dove tutt'oggi esiste 

un "Calle degli Avvocati". - Illegittimitl, - Interrogazio-

ne suggestiva.  E uno dei tanti esempi del sopruso proces-

suale dovuti  aha  mancanza di leggi chiare e semplici e 

amascherati dal Beccaria nel 1765. - Legalizzare appartiene 

aha  numerosa famiglia lessicale che ha per etimo comune 

"legge". - Vi appartiene pure legislativo termine'importan-

tissimo per la.qualifica e distinzione dei tipi di potere 

nello stato. Negli anni rivoluzionari ricorreranno con 

frequenza, aull'esempio francese, i termini corpo  

tivo e la legislativa. -.GDLI documenta anche legislatorio  
. 	. 
in Antonio Cocclii (presumibilmente 1761-1762) 'e in Beccaria 

(s.a.). - Pendenza 	giá in Alessandro Verri 1768 col si- 

gnificato di 'controversia tra stati, istituzioni ecc.', 

mentre DEI lo documenta in questo senso solo del s. 224 - 

i)ozioritlx 1 in Pietro Verri 1765, sebbene DEI lo documen-

tasse in Magalotti, ma solo con la vaga indicazione di 

XVIII secolo. - Prammatica. Troviamo ii termine in questa 

forma italianizzata nei fratelli Verri 1764, 1771 e in Bec-

caria 1769/70, sebbene DEI lo documentasse nella forma gre-

co-latina pragmatica  giá in Redi XVII s., e in Salvini 

XVIII s. - Prammatico sost.; ,;cfr. l'indicazione del DEI: 

secoli XVI/XVIII. - Pregiudiiievole giá in G. Vasco, 

1769, cfr. DEI 1839; mentre pregiudicio  e pregiudicevole  

sono di 1773, A. Longo. Cfr. punto 5 infra. - Prededursi, 

prededurre  si trovano in Pietro Verri 1769, e nel  Cm 1806. 
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DEI non li registra. Sono termini del diritto feudale tra-

sportati, anzi creati, come il derivato prededuzione, dai 

giuristi illuministi italiani come termini italiani del 

nuovo diritto borghese per farli corrispondere, nel Cu 

1806, ai rispettivi termini francesi (vedi infra). - Lo 

stesso si pu congetturare su premorire, Alessandro Verri 

1765, e su premorto  soot. (di.cui v. infra). - (Legge) 

prevenitrice, 1766 Beccaria, ma neanche prevenitore, non 

sono registrati né dal DEI, né dal DGLI. - Sebbene preven-

tivamente sia documentato dal DEI nel 1699, preventivo, da 

cui la forma precedente deve derivare, solo nel 1804; men-

tre si trova gi. in Baretti 1763. Sono termini che carat-

terizzano marginalmente concetti, fatti e atti giudiziari, 

come anche prevenzione, 1769. - Procedura che come termine 

giuridico documentato dal DEI del 1829, a invece presente, 
appunto nel nesso sintagmatico procedura giudiziaria nei 

fratelli Verri 1765, 1768; anche procedura criminale 1766 

in Beccaria. - I latinismi prossimiore  e prossimioritá sono 

di Francesco Dalmazzo Vasco, del 1766. Ii primo termine 

viene ripreso dal Cn (v. infra), il second.° non 1 régistra-

to nei dizionari DEI, DGLI. - Remora anche termine giuri-

dico ed 1 presente giá in Pietro Verri 1767. - Rettificazio-

ne termine giuridico-amministrativo che trovo dal 1764 in 

poi. - Reversibile deve essere un termine del diritto feu-

dale, che documento in F. D. Vasco 1766, cfr. DEI XIX s., e 

che é pervenuto anche  aha  terminologia giuridica di oggi, 
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quale latinismo che poteva essere indótto anche dal fran-

cese. Con il Vasco siamo in Piemonte. - Lo stesso vale an-

che per reversibilitá.  - Riducibile,  non registrato dal 

DEI, é in Alessandro Verri, 1766, e anche poi, termine 

marginalmente giuridico. - Tutta una eerie di derivati con 

ii  prefissoide semi- é attribuibile al Beccaria: semi-pro-

va,  semi-re o, semi-innocente, semi-punibile, semi-assolvi-

bile, semi-prova.  Essi sembrano coniazioni di Cesare Bec-

caria, 1763, ma forme analogiche potevano esistere anche. 

prima, come per es. quasi-prova  e semi-prova  del 174941e7 

condo DEI. Ii procedimento del Beccaria avrá avuto qualche 

fortuna, come sembra, nel semigiudiziale  di Alessandro Ver-

ri 1768, mentre semiprova  sará ripreso dal Compagnoni nel 

1797. Non dobbialko escludere l'influsso del francess demi-, 

che ha influito, per es., sulla creazione del calco semi-

metro. - Sopra loco,  del 1769 in Antonio Carrera, e ancora 

mezzo latinismo che sará ulteriormente italianizzato in 

sopra-luogo.  - Sotterraneo  Bost. saAa un anglo-francesiamo? 

A. Verri 1767 lo usa alludendo ad ambiente inglese, ma co-

me termine del codice civile, ulteriormente nel Cn 1806, 

corrisponderá esattamente al modello francese, (v. infra).- 

Spoprio  sara  creazione italiana, se non addirittura di F. D. 

Vasco 1766 in cui l'ho trovato; non escludo per un influs-

so del fr. exproprier.  - Una eerie di parole composte con 

sub-, tutte di Alessandro Verri, son° subaffittare  1768 e 

1769, subdichiarazione  1765, sublimitazione  1765; esse ca-

ratterizzeranno anche l'estro creativo linguistic° di Ales-

sandro, ma non si deve escludere una interrdediazione di 
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tante derivazioni francesi col suffissoide sous- (v. in-

fra). - Ho pure documentato per primo nel 1768 in A. Ver-

ri trasmissibile  con significato indifferente, ma la pa-

rola sará ripresa come termine del codice civile dal Cn 

(v. infra).- Nel 1765 ho trovato  ii  latinismo giuridico 

vadimonio  adoperato scherzosamente dall'anti-illuminista 

Carlo Gozzi nell'Augellino belvedere,  nella risposta di 

Tartaglione  aha  battuta di Tartaglia dalla quale ho tol-

to, quale neologismo, anche converso  (v. supra).  In.questa 

breve botta e risposta, insieme con questi due neologismi, 

abbondano altri termini forensi: interdetto, cauzione,, bol-

lare (sequestrate) il re.o.no. Siccome Carlo Gozzi scriveva 

per un pubblico piú ampio nella Serenissima, é necessario 

supporre che oltre ai patrizi, agli impiegati dell'aMmini-

strazione statale, tra i suoi spettatori vi sia stato uno 

stlratoborghese di gente forenae, di commercianti e di arti-

giani che doveva capire bene questo gergo forense. Ci6 non 

fa meraviglia se si pensa a una settecentesca Venezia av-

vocatesca a cui  13.  Gozzi porgeva  ii  suo specchio burlesco.- 

Col significato 'consistere intorno a una cosa'  ii  DEI do-

cuments in A. Cocchi, s. XVIII, la parola vertere.  Con 

questo significato l'ho trovata nel 1768 in Pietro Verri.- 

,Di vidimare ho dei campioni pure dal 1768 sempre in P. Ver- 

• ri (cfr. DEI: 1812). Sará ripreso poi dal Cn 	infra).- 

Non é registrato dal DEI vincolante, mentre l'ho trovato 

nel 1769 in P. Verri.- Vitalizio  era parola importante nel 

diritto privato feudale, e come tale'ricorre gia in F. D. 
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Vasco 1766 e, attraverso i Verri, i miei esempi arrivano 

fino al periodo napoleonico, anzi fin° a oggi. 

5. Sono degli anni '70 del secolo XVIII: Puó consi-
derarsi termine giuridico abilitazione trattandosi con 

esso di un diritto da acquisire o da attribuire. L'ho 

trovato in A. Verri  ne].  1776, mentre  II  e GDLI lo fanno 

risalire al sec. XIX.- Affrancazione  é del 1767, P. Verri, 

mentre DEI non lo registra e GDLI documenta 2. Dir..affran- 

‘ 	'‘ cazione 2 , in Colletta 1834.- Consuddito  e gait in A. Verri 

1770.- Deroga  é in Gian Rinaldo Carli 1777/80, ofr. GDLI e 

SP. Ii Tommaseo non lo trova corretto, propane invece "de-

rogazione". Ma oggi vivono tutt'e due, come delega  e dele- 
. 

zazione  e compagnia.- Eredipeto e uno "hapax" scherzos° del 

Baretti, destinato a rimanere storicismo isolato e piuttosto 

diamenticato. Cfr. GDLI a SP.- Giurisdicente é in Giovanni 

Scola 1778. Cfr. GDLI: Goldoni e Nievo s.a.  -E rimasto unn 

storiciamo lessicale.- Giuspubblico  in Compagnoni 1797; 
ma cfr. GDLI zius pubblico in P. Verri s.a.- Giuspubblicista  

in Gian Rinaldo Carli 1776 cfr. $P e GDLI s.a. Sono tutt'e 

due storicismi lessicali, oggi non pi:b. vivi.- Glossatura in 

G. Scola, 1774, cfr. GDLI e SP.- Inesigibile A; Turra 1776, 

cfr. GDLI: L. Cantini, seconds  meea del s. XVIII.- Lavorenza 
di G. Scola 1777 1 forma veneziana, non registrata da DEI e 

Rientra nel quadro dei rapporti di diritto civile.- 

Insolvibile in A. teurra, e Cn 1806, insolvibilitá  solo in 

On dove ambedue hanno esatte corrispondenza francesi. DEI fa 
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risalire ambedue al s. XIX, secondo GDLI insolvibilitá  e 

prisente gi  in Filangieri. Ció fa supporre la preesisten-

za anche di insolvibile.- Mobiliare termine di diritto pri-

vato, gil in G. Gorani 1773, riappare in Cn come esatta 

corrispondenza del francese (v. infra).- Notorietl, pre-

sente giá in A. Verri 1770, e non registrato dal DEI, fa 

parte nei miei esempi di sintagmi che hanno pertinenza giu-

ridico-amministrativa: notorietl, pubblica, atto di notorie- 

che precede l'atto di nascita.- Talmario di Giambattista 

Biffi 1778 e importante soprattutto per il contesto del-. 

l'esempio, che traccia con realismo amaro le condizioni 

sfruttate della.povera gente tra i rigiri forensi del Set-

tecento. Cfr. DEI 1874.- Pregiudicio  e pregiudicevole, che 

Bono contrassegnate con la sigla ant. in GDLI, harm° oggi, 

secondo questo dizionario, le forme pregiudizio  e pregiudi-

zievole ed hanno i significati rilevati da me in G. Vasco 

nel 1769 e in A. Longo nel 1773. Secondo DEI pregiudizio  

del 1839, ma Migliorini Storia 577 lo ricorda come fran-

cesismo del Settecento.- Primogenita non faceva soggetto 

di importanza se non di peso per le famiglie nobiliari ita-

liane secondo ii diritto feudale della primogenitura che 

riconosceva soltanto quella maschile. Altrimenti come po-

tremmo spiegare la mancata documentazione nel DEI? Mentre 

primogenito risale al XIII s. Infatti, la forma femminile 

riguarda gli usi giuridici dei mor],acchi della Dalmazia 

nella descrizione di Alberto Fortis 1774.- Provisionale é, 
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secondo DEI, gia della prima meta del s. XVIII (Buondel-

monte), la mia scheda cronologicamente prima é del 1781.- 

Provisionalmente  per da me documentato  ne].  1725, men-

tre in DEI é s.a.- Ii latinismo (franco-latinismo?) giu-

ridico reprimenda 	nella mia documentazione, del 1770, 

P. Verri. Cfr. DEI: XVIII s.- Le stesse osservazioni Si 

possono fare per retrocessione  P. Verri 1774.- Re(i)ver-

sale da me rilevato per primo in P. Verri 1775. Cfr. 

DEI: s. XX.- Stancheggio  del 1772 appartiene alle piaghe 

del foro dell'epoca, similmente a palmario  (v. supra).- 

Sublocare  in G. Scola 1777, DEI: B. XVIII, sara un galli-

cismo italianizzato attraverso una forma latineggiante.- 

Lo stesso si potrebbe dire anche di sublocazione  G. Scola 

1777, se non lasciasse un pa' perplessi la tarda datazio-

ne del corrispondente francese (1804). Ció non ostante le 

analogie e i modelli francesi non mancavano.- Vitalizial-

mente 1775 G. Scola si spiega da vitalizio  (v. supra). 

6. Degli anni 4 80  vi sono pochi neologismi giuridici. 

Confisca  secondo DEI, é del sec. XVIII. Invece GDLI lo do-

cumenta per primo in Giovanni Maria LamPredi 1788.- Coati-

tuzionale  da me documentato in Luigi Angliolini 1787/88. 

cfr. DEI Antonio Lamberti s.a. (1757-1832). Poi negli anni 

della Repubblica Cisalpina l'uso di questo aggettivo diventa 

assai frequente e, oltre al nesso stabilizzato quale dirit-

to costituzionale democratico,  lo troviamo anche in rappor-

ti pii liberi.- Detenuto  sast.  secondo dDII é di Roberti per 
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primo, le cui Opere sono uscite  ne]. 1789. Ma l'esempio del 

Beccaria dovrebbe essere precedente. 

7. Degli anni '90 mi Bono occupato quasi esclusiva-

mente dei testi dell'ultimo triennio rivoluzionario, 1797- 

1799, degli anni cioé della Repubblica Italiana. Le parole 

di questo gruppo sono quindi in prevalente maggioranza di 

detto periodo. Amnistiato soot. 1 del 1798.- Per coinci-

denza omofonica ho ricordato qui che affrancazione 2. in 

riferimento a let  tere, documentato da GDLI in Tommased, 

ritrovabile gil nel 1798.- Sono pure del 1798 attivare  e 

attivazione.- Cauzionale 1 documentato dallo Zolli nel 

1797. - Coercizione é del 1798.- Considerando 1 termlne 

strettamente giuridlco che ho trovato nel 1798.- Contem,  

Plare  e del 1798.- Contendibile 1 del 1793.  Sara uno hapax? 

DEI, GDLI conoscono solo contendevole.- Correzionale 1 per 

primo in una scheda dello Zolli, del 1797, nel nesso sin-

tagmatico stabilizzato tribunale correzionale che si ripe- 

5 diverse volte ne).1798.- Costituente  fa parte, sen-

z'altra spiegazione, della lista del Benincasa del 1798 in 

Mc. Si tratta, probabi.Lmente, dell'assemblea costituente  e 

forse si pa supporre anche l'uso sostantivatogla costituente.- 

Circolo costituzionale 1 molto frequente nel 1798.- Coati-

tuzionalmeme 1 da MB documentato del 1798. GDLI riporta, 

per il primo comparire della parola, un esempio del Monti, 

che pa essere dello stesso periodo, ma lo riproduce s.a.- 

Costituzione democraticaé  del 1797 in P. Verri e realizzarla 
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era uno degli scopi principali della rivoluzione. Quindi, 

se costituzione era termine noto giá dal sec. XIV, ora 

esso cambia significato e si riempie di nuovo contenuto 

semantico che e risultato della nuova situazione stories 

e giuridico-costituzionale. Ne fa testimonianza anche 

l'aggettivo democratico che ad esso si unisce. Proprio a 

questo periodo Si deve un vero e proprio allargamento "ri-

voluzionario" della famiglia lessicale che fa capo a "co-

stituzione".- Coa abbiamo anche costituzionaltea, 1798, 

raremente costituzionario 1797 che sailt poi sostituito dá 

costituzionale con cul qui é ancora in concorrenZa; abbia-

mo la serie antinomica con il prefisso in- : incostituzio-

nale, numerosi esempi del 1798; ció 1 comprensibile in un 

periodo di lotta ideologica e politics perché queste forme 

negative segnano l'opposto, l'opposizione, ii bersaglio 

contro cui bisogna lottare; coal incQstituzionalmente del 

1798 in una notizia 'che parla di Parigi, e pure incostitu-

zionalitá, del 1798.- Defraudo sot. 1798 é una derivazione 

verbale diventata produttiva allora da alcuni decenni.- 

Giuspubblico scritto unito é del 1797, mentre scritto se-

parato é documentato da GDLI gill in P. Verri,  p.  a., e ri-

masto solo nell'uso letterario,- Illegalitá in senso con-

creto del 1798 nella mia scheda, sebbene anche GDL1 lo do- 

• cumenti di quel periodo in Enrico Michele L'Aurora e nel 

Foscolo, ma s. a.- Insubordinato é del 1798.- Zorn ha sche-

dato insubordinazione gia dell'anno precedente, 1797.- Men- 

tre legislativo risale agli anni sessanta,.nel nesso corpo  
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legislativo appare con grande frequenza e con il significato 

di una nuova istituzione rivoluzionaria negli atti della Ci-

salpina, 1798.- L'ecclesiastico "nihil obstat" ricompare co-

me latinismo nella forma nulla ostante nel 1798.- Pillaggio  

é del 1758, mentre non 1 documentato dal DEI e GDLI. Sarl 

stato un gallicismo effimero perché . inutile.- Prediale che 
• 

compare ripetutamente nel 1798 e ricompare nel Cn (v. in- 

fra), secondo.DE,I del 1839. Per il fatto che deriva da 

una forma latina medievale e che nel Cn gli corrisponde 

una parola dall'etimo diverso nel testo francese, suppongo 

che  ii  termine risalga ancora al diritto feudale.- Preve- 

nuto appare per -primo all'inizio del 1798 nella descrizio-

ne di fatti avvenuti in Francia. Suppongo  perci  ó che sia 

semplicemente 	prestivo del fr. ,a9:2  .22_1u che gil nel 1611 

aveva 	significato di 'accusato' sost.- Responsabilitá 

con due esempi del 1798, ambedue messi In rilievo col cor-

sivo,  ii primp in una notizia della Francia; tutto ció fa 

suppore che la parola sia prestito francese, o come afferma 

ii  Eigliorini, l.c., che  sin  foggiato sul modello francese; 

ma 
• 
e certo che l'ha fatta sorgere una nuova, rivoluzionaria 

moralitá giudiziaria .che cercava, attraverso molte difficol-

A, di cancellare l'arbitrio prevericatore di una parte dei 

giudici; d'altronde lo si faceva, certamente e naturalmente, 

applicando nuovi criteri ideologici di classe, quelli della 

borghesia.- Retroattivo secondo Zolli giá del 1796. Si 

presenta anche  nél  1798  vane  volte e nel Cn sempre nel nes- 
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so sintagmatico effetto retroattivo  in rapporti giuridici.- 

Sanzionato  agg.:  Zolli lo documenta del 1797, io del 1798.- 

Transigere  1798 e 1806 L18047.- Tribunalista ie  riferito al 

passato dal Compagnoni, 1797.- Vertenza  di Compagnoni del 

1797, non sembra essere un francesiamo.- Vigente  agg. 	del 

1798, nel nesso leggi vigenti. 

8. Infine, prendo in considerazione le parole e i 

sintagml lessicalizzati che ho registrato nel cosiddetto 

Codice civile  o Codice di Napoleone  (Cu). Su di erase mi 

sono soffermato studiandoli piú ampiamente perché moritano 

una particolare.attenzione. 1  

Consider° gli esempi di Par e di Cu solo come un 

campione e non come un saggio confrontativo esauriente. 

Un campione per che contiens elementi informatori abba-

stanza numerosi da poter fare alcune considerazioni gene-

rali. Primo: perfino nel periodo e nei testi in cui si 

deve calcolare ii massimo influsso lessicale francese, le 

innovazioni del lessico giuridico si fanno solo circa nel 

55 ,; con prestiti francesi immediati. Secondo: lwenetto 

che dei circa 215-230 termini esaminati, ai giorni nostri 

son° vivi circa 140 (A), mentre 21 possono conaiderarsi 

storicismi trasparenti, comprensibili, oppure termini let-

terari (B), complessivamente A + B circa 162; 3 sono adope- 
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rati oggif ma con significato cambiato (C); 50 non si adope-

rano pi‘ u (D), ma di esse 6 sono sostituiti con termini 

dall'etimo uguale. Quindi dei 161 (A + B) termini 70 si pos-

sono considerare neologismi anche nel Cu (E). Vuol dire 

che dei termini giuridici che erano neologismi durante  ii 

mezzo secolo che va dalla met. del Settecento al 1805-1806, 

circa il 44 % attribuibile al Cn é vivo anche oggi. I miei 

numeri non hanuo valore di vera e propria statistica lingui-

stics, ma si considerano approssimativi; entro ii Corpus 

da me esaminato hanno per valore informativo. Sono convin-

to che anche allargando ai limiti del possibile i rami del 

corpus, questi rapporti non potranno cambiare sostanzialmen-

te. La mia convinzione é fondata sul fatto che il corpus 

studiato 1 sufficientemente largo (circa 15.000 - 20.000 

pagine di iesto e dizionari come DEI, GDLI, ecc.) e il nu-

mero dei neologismi ricavati é pure relativamente alto. 

Non posso per prendere in considerazione questioni perti-

nenti  aha  frequenza per le quali occorrebbero altri stru-

menti. 	riferimento  aha  lingua italiana di oggi é stato 

formulato in base al GDLI fino all'ottavo volume (INI-LIBB) 

e, per il resto dell'alfabeto, in base al DGLI. 

Riassumo adesso in un rapido inventario i termini se-

condo la classificazione di sopra. 

A. abilitazione, affrancazione, amnistiato, appan- 
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naggio, articolo, attivare, autorizzare, brocardico,  cau-

zionale, coercitivo, coercizione, comodante  (E = figura 

solo nell'elenco del Cu e in Migliorini, Storia), comoda-

tario (E), comodato (E), compadrone  (E, figura solo nel-

l'elenco del Cu), comprovare  (E = comprovante), confisca, 

considerando, contemplare, contratto (patto) sociale,  eon-

trodichiarazione  (E), convenuto  (E), (tribunale),  corre-

zionale, costituente, costituzionale, costituzionalmente, 

costituzione democratica, costituzionalita, incostituzio-

nalt, incostituzionalmente, incostituzionalitá, decisorio  

(E), defraudazione, dsroga, derubato,  detenuto, detenzione, 

diacriminazions; fungibile  (E), ille4alita,  	 

Immobiliare  (E), inademPimento (E), inammissibile ( E), 

	 (E),  eigibile, insubordinato, inSUbor?  

dinazione, interdetto, iPotecariamente  (E), ipoteeario  (E), 

legalizzare, legislativo, corpo legislativo, le4talatore, 

legislature., legislazione, liquidazionet locatimo ( E), MD-

biliare (E), mutuo (E), neonates (E), (atto di) notorietA, 

novazione, nulla ostante, olOgrafo  (E), omologazione  (E), 

palmario,  (colono) parziario (E), pendenza, permuta (E), 

potestativo (E), poziore, prammatica, prediale (E), preMo-

rire, premorto  (E), premorienza  (E), presuntivamente  (E), 

presunzione (E), preventivamente, prevenuto, primogenita, 

procedura, proclama, reingresso (E), remissione  (E), remora, 

reprimenda, responsabilitá, retroattivo (E), retrocessione, 

rettificazione  (É), xeversale, reversibile, reversibiliiá, 
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ricupera  (E), riducibile  (E), rifusione  (E), rilascio (E), 

rimatare  (E), rispettoso  (E), riversibilitá (E; oggi re-), 

sanzionare, sinallevolatico  (E), socio (E), solidariamente  

(E), solidario  (E), solidarietá  (E), solvibile  (E), solvi- 

bilitá (E), insolvibile (E), inso1vibilit., sopra loco (luogo) 

(oggi: sopralluogo), sotterraneo  (E), spettanza  (E), sproprio, 

stragiudiziale (E), subaffittare, subaffittuario (E), subin-

gresso  (E), sublocare, sublocazione (E), successibile  (E), 

surroga  (E), surrogato  (E), surrogazione  (E), testatico, 

transigere  (E), trasmissibile  (B), unilaterale, vadimoni°, 

vertenza, vertere, vidimare  (E), vigente, vincolante  vista 

(E; oggi: visto), vitalizio. 

B. arbitrament°, attivazione, cessionario  CO., con-

dividente  (E), consuddito, coobbligato  (E), corvata (oggi 

si usa la forma francese corvée), circolo costituzionale, 

costituzionario (oggi: costituzionale), derubamento, disere-

dazione (oggi: diseredamento), dispossessato, epilogatore, 

eredipeto, zlossatura, impreteribile, legislatorio, rimune-

ratorio  (E), sommista, sportula, temporario  (E). 

A e B costituiscono il 75 % circa del materiale esa-

minato. 

regime, (E), stabilimento  (E), usuraio  (E). 

carragio, cedente (E; oggi: ceditore), contendi- 



- 142 - 

bile, contutore (E), converso i  contributorio (1), defraudo, 

devolubile, diceosina, elaboratorio, elidibile, espletrice  

(espletore  pure manca oggi: ma c'é espletare), giurisdicente, 

gius (ius), giuspubblicista, giuspubblico, ineseguimento  

(E; oggi: inesecuzione), interrogazione suggestive,  lavorenza 

(dial.), mobilizzare  (E), mobilizzazione  (E), partaggio, 

permutante  (E), pillaggio, prammatico, prededurre  (E), pre-

deduzione  (E), prevenitrice,  prossimiore (E), prossimioritá, 

protutore (E), provvisionalmente, provvisionale (E; oggi: 

provvisorio), quasi-prova,  semi-assilvibile,  semigiudiziale, 

semi-innocente, semimetro, semilarova, 	 semi-reo, 

semisse, aenatura, stancheggio subdichiarazione, sublimita-

zione, testamentifazione,  tribunalista,  vitalizialmente. 

gruppo C costituisce il 25 %circa del materiale 

preso in esame. 

Non ritengo necessario ai  fin i di questo lavoro di-

stinguere galliciami sicuri, gallicismi probabili, termini 

sicuramente non gallicismi.  Ii  limite tra questi concetti é 

oltremodo labile. D'altronde, ho giá eSposto altrove 2  la 

mia concezione sui neologismi che io chiamo upolivalentin. 

Infatti, chi sarebbe in grado di giudicare con sicurezza, 

se Pit. testamento oppure omologazione  e tanti altri ter-

mini derivassero dal fr. testament,  omologation., oppure nei 

rami dell'italiano si fossero evoluti in modo spontaneo, 

tolti dal latino in via colta, parallelamente, o prima o 

dopo, ma con uguali diritti e possibilitá? Quando una di- 
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stinzione é possibile o probabile per ragioni-culturali, 

storiche, formali, non ho mancato di farla, o di citare 

a proposito l'altrui opinione,qoprattutto nella Documenta-

zione che qui, per la sua mole, non puó essere pubblicata. 

Per ultimo presento invece un elenco delle probabili 

retrodatazioni che Bono relative e valide finché nuove ri-

cerche non le supereranno: abilitazione, affrancazione 1  e 2  

arbitrament° (per il significato), attivare, attivazione, 

brocardico, cauzionale (Zolli), coercitivo, coercizione, 

comodatario (?) comproprietario,  contendibile, contro-di-

chiarazione, coobligato, contributorio, (tribunale) corre-

zionale, corvati (Finoli), circolo costituzionale, coatitu-

zionalmente, costituzionalia, costituzionario, incostitu-

zionalmente, incostituzionalitlt, defraudo, devolubile, ela-

boratorio, elidibile, esPletrice, illegittirnit, nammissibi-

le, inammissibilitl, ineseguimento, ineaigibile, inaubordi-

nato, converso, interrogazione suggestiva, lavorenza,  lega-

lizzare, insolvibile, corpo legislativo, ligUidazione, loca-

tivo, mobillare (?), mobilizzare, mutuo, neonato, (atto di) 

notorietá, novazione,  nulla ostante, olografo, omologazione, 

palmario, partaggio (Folena), parziario, piUagio ,  potesta-

tivo, prededurre (-rsi), prediale, presuntivamente, pre6un-

zione, prevenitrice, preventivo, preventivamente, prevenuto, 

primogenita, procedura (giuridica), prossimiore, prossimio- 

protutore, provvisionalmente,  quasi-prova,  regime, re-

ingress°,  remissione, remore, retroattivo, retrocessione, 
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rettificazione, reversibile, reversibilitá, ricupera, ri-

ducibile, rifusione, rilascio, rispettoso, semi-assolvibile, 

semigiudiziale, semi-innocente, semi-prova, semi-punibile, 

semi-reo, semisse, socio, solidariamente, solidarietá, sol-

vibile aopra loco (luogo), sotterraneo, spettanza, sproprio, 

stabilimento, subaffittare, subaffittuario, subdichiarazione, 

sublimitazione, sub] are, gublocazione, ducceseibile, uur-

roga, testamentifazi°ne,  tr44PidAre:, t.X7aPMiasibile4  trihuna-

lista, unilaterale, uauraio, v.a4img415-0 , vertenza, vidiAare, 

vigente vin001%nte, yiata, ViteaiZio, vital*agam044e. 

Complessivamente 123. Se be retrodatazioni non sono mie, 

appartengono allo studios° il cut nome messo tra paren-

tesi. Sul valore relativo delle retrodatazioni, che rappresen- 
.% 

tano  pi' u del 50 % del materiale esaminato, pure mi dono  gla 

pronunciato altrove. 3  

Un materiale di tale entitla si pre sta gi a fare un 

comment° riguardente la formazione delle parole. Certo, ps-

so affermare con Migliorini. StOria 559, che "non vi sono 

novitá particolari nella formazione delle parole" durante 

ii  Settecento. C'é per  la possibilitá di esaminare quali 

erano i procedimenti piú produttivi per arricchire ii les-

sico giuridico nell'epoca da me studiata. Occorre osservare 

anzitutto che i verbi, appena 13, sono in netta minoranza ri-

spetto ai nomi. Quest° fatto si spiega nel camp° studiato 

con la necessitá di denominare non le azioni concrete, ma 

anzitutto astrazioni delle azioni, concetti astratti, per- 
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contutore  D, protutore D. Sono piuttosto numtrose le paro-

le parasintetiche, per es. premorire, rimaritare, compr6va-

re, inadempimento,inannissibile, inammissibilitá inesegui-

bile, insubordinazione, insolvibilita, stragiudiziale, su-

blocazione, diseredazione, ineseguimento D, ecc. Dal loro 

elenco appare la maggiore produttivitZt del prefisso priva-

tivo e negativo in-: anche incostituzionale, incostituzio- 

nalmente, incostituzionalitl, immobiliare, ecc. Tra i pre- 
_ 

fissi merita ancora particolare menzione re- (ri-), mentre 

sono poco rilevanti gli altri prefissi: CO!-, de-, cla,. 

dia-,  sub-, stra-, 	contro-, retro-, quasi-; eccetto 

semi- che per, per la Maggioranza degli esenipi con easo 

costruiti, appare una maniera personale del Beccaria la 

quale ha avuto qualche modello precedente e qualche imita-

zione strettamente successive, ma non ha creato parole re-

sistenti nell'uso. Rappresentano invece un gruppo sostan-

zioso e resistente i sostantivi deverbali con suffisso ze-

ro. Tali possono considerarsi: confisca, deroga, permuta, 

proclama, ricupera, rilascio, sproprio, surroga, defraudo  

D; in essi l'azione sostantivata appare pi ú concreta, a 

differenza del pur numeroso gruppo di deverball in -ione. 

Sono in! me degni'di menzione, appunto perché risalgono a • 

una lunga tradizione di linguaggio giuridico latino, i la- 

tinismi immediati o italianizzati in grado minore o maggiore, 

come ex officio,  ipso iure,  vigente, reprimendá, conuideran- 
. 

do, nulla ostante, söpra loco (luoLo), vádimonio, poziore, 
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prossimiore  D, ecc. I composti, a meno che non consideriamo 

come tali gran parte dei nomi derivati con i prefissi, gilt 

citati, sono pure di entitá esigua. Abbastanza numerosi 

sono infine gli avverbi derivati col suffisso -mente  ed é 

da rilevare che is loro maggioranza appartiene she retro-

datazioni. 

Concludendo: i neologismi giuridici del Settecento, 

soprattutto della seconds met á del secolo e inclusi i ter-

mini dei codici civili fino al 1805-1806, si presentano 

nails loro maggioranza vitali, necessari, capaci di so-

pravvivenza e di inserimento nel corpo vivo della lingua 

italiana. Ceo vinne confermato dal fatto che 	loro 75 % 

(e forse pili)é vivo anche nell'italiano d'oggi. Quaato ai 

prestiti, in preponderanza francesismi giuridici, essi, se 

pur numerosi (circa 55 % solo nel en per es.), non raPpre-

soatavano alcun pericolo per is struttura della lingua ita-

liana. &mend° prestiti di necessiA da una parte, e sorti 

dalla  cone  fonte latina, con simili o identici procedimenti 

derivativi pure comunemente risalenti al latino, quindi mo-

tivahili e mOtivati da chi li usava, dall'altra parte, essi 

si inserivano senza alcuna difficoltá nella struttura  les-

scale, fommorfologica e sintattica dell'italiano. Gli 

stessi puristi, come per es. l'Arlla, non sempre riusciva- 

no a discernerli, tanto memo a combatterli. Oggi, a diffe-

renza di pochi esempi, nessuno pensa 01 al fatto che cen-

tosettanta-duecentotrenta anni fa essi erano dei gallicismi 
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imprestati, con tanta naturalezza essi fanno pgrte del 

lessico italiano odierno. 
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ii  materiale lessicale nell'inventario da elencare anche 

qui, a M. Fogarasi 	Codice di Napoleone e il lessico  
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te p. 539. 
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