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Pädagogische Hochschule Kärnten - Klagenfurt

1. Il paese

San Foca (nel friulano locale San Fóca, talvolta anche Santa Fóca) è una frazio-
ne del comune di San Quirino, 10 km a nord di Pordenone.1 Il paese è situato 
nell’alta pianura del Friuli occidentale, a circa 2 km ad ovest del greto e guado 
del fiume Cellina, nella zona dei Magredi, cioè nell’area dove le acque spro-
fondano nella falda acquifera lasciando la superficie piuttosto arida e brulla. 
Nonostante oggi sia un villaggio di poco più di 500 abitanti, San Foca ha una 
storia antica in quanto menzionato fin dall’epoca longobarda e perché situato 
lungo un antico asse stradale (la strada Ungaresca) che conduceva all’impor-
tante guado di S. Foca sul fiume Cellina.2

2. Attestazioni documentarie

Le attestazioni documentarie mostrano una certa variazione nelle forme di 
questo toponimo: S. Foca, S. Focato, S. A(d)vocato, S. A(v)vocà, S. Avochià etc. 
(Gatari 1909: 297, n. 4; Rorario 1929: xxiv). La più antica menzione compare 
nel documento datato 3 maggio 762 con il quale i nobili fratelli longobardi 
Erfo, Anto e Marco donarono all’abbazia di Sesto al Reghena una quantità 
di beni e possedimenti, tra i quali figura la curte in Sancto Focate3 cum ca-
sis, curtis, campis, pratis, uineis, siluis, astalariis, montibus, riuis, pascuis, atque 
paludibus, nec non et molinas, sue mobilia uel immobilia (Schiaparelli 1933: 

 1. Il presente contributo è dedicato a Maria Teresa Vigolo, e sarebbe dovuto apparire nel 
volume a lei dedicato (Bertocci / Castro / Rossi eds. 2022). Purtroppo a causa di imprevisti 
non dipendenti dalla volontà dell’autore ciò non è avvenuto, e pertanto viene inserito in questo 
volume, che contiene anche uno scritto della festeggiata stessa: si conferma così, in una nuova 
sede, l’omaggio a lei dedicato.

 2.  Benedetti 1973: 14, 82; Degani 1977: 35; Serafini / Indri 1998: 103, 107-108; Begotti 
2005a: 101; 2005b: 72; Baccichet 2005: 156-157; Metz 2005: 380, n. 25 e bibliografia ivi indicata. 
Dal punto di vista archeologico sono segnalati vari siti d’età romana nell’area di San Foca e 
Sedrano (Serafini / Indri 1998: 40-41; Rigoni 2005: 92-93).

 3.  In apparato Focato.
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104). A quell’epoca con il termine curtis si intendeva un ampio aggregato di 
terre, beni, villaggi e insediamenti sparsi gestiti sotto forma di grossa azienda 
agricola (Benedetti 1973: 14-15; Begotti 2005a: 101-102). Il possesso di S. Foca 
da parte dell’abbazia di Sesto fu confermato dal diploma di re Berengario del 
21 marzo 888: curtis de Sancto Focato (Schiaparelli 1903: 12). 

Le successive menzioni compaiono a partire dal XII secolo, nelle quali San 
Foca risulta essere un possesso dei nobili bavaresi Aribonidi che poi lo cedet-
tero all’abbazia benedettina di Millstatt in Carinzia, da loro fondata intorno 
al 1080. Essa ebbe non solo l’amministrazione economica di San Foca, ma 
anche il dominio politico e giudiziario, fino al 1446 quando tale possedimento 
fu acquistato dai conti di Porcia.4

Documentazione dal XII sec.: a. 1154 Ottonis Milstatensis abbatis fratrumque 
suorum de sancto Focato […] agros ad curiam sancti Focati pertinentes (Jaksch 
1904: 359, 360); a. 1177 villam sancti Focati […] villam sancti Focati cum capella 
(Jaksch 1904: 456); a. 1178 Alexander III confirmat Millestatensibus capellam s. 
Focati (Jaksch 1904: 461); a. 1186 in villa sancti Advocati (Benedetti 1964: 18); 
a. 1189 hominibus prefate ecclesie in villa Sancti Advocati (Valentinelli 1865: 3; 
Jaksch 1904: 509); a. 1219 masarie lapidum per agros posite usque ad Roveredum 
Sancti Advocati (Valentinelli 1865: 5); a. 1239 domino Dietalmi Pascalis de sancto 
Advocato […] in domo domini abbatis predicti in villa sancti Advocati (Jaksch 
1906: I, 266, 267); a. 1265 praesbiteri Michaelis de sancto Aduocato […] Blanchi de 
sancto Aduocato […] a domino fratre Hodorico gastaldione sancti Aduocati pro 
domino abbate de Milstat […] Actum in villa sancti Aduocati in broilo monasterii 
de Milstat (Jaksch 1906: II, 626-628); a. 1280 Martinus de sancto Auccato [sic], 
gastaldio monasterii Milstatensis (Jaksch / Wiessner 1956: 289); a. 1333 usque ad 
stratam Sancti Avocati (Valentinelli 1865: 42); a. 1333 usque ad brancum Vivari 
et stratam Sancti Advocati (Carreri 1895: 13); a. 1352 Jacobus de sancto Advocato 
(Degani 1884: 352); a. 1357 homines de Villa Sancti Focati […] in Magredo Sancti 
Focati (STC); a. 1372 de Sancto Affocato (STC); a. 1382 Villa Sancti Adfocati (STC); 
a. 1406 Villa Sancti Focati (STC); inizio XV sec. Pillegrinus de Sancto Vocato, a. 
1419 Piligrin de Sancto Vocat paga: soldi .l. (Brunettin / Castenetto 2022: 311, 
397); a. 1424 Stephano de Sancto Focato cappellano in ecclesia s. Marci de Portuna-
onis (Valentinelli 1865: 183); a. 1424 Ventura de Sancto Advocato (Drusi 2017: 
xxii); a. 1436 locus conveniendi foret in villa Sancti Advocati (Valentinelli 1865: 
215); a. 1444 in dem Dorff zu Sand Focat […] zu Sand Focat (Valentinelli 1865: 
236); a. 1445 de Santavochado (STC); a. 1446 in villa sancti Focati (Nikolasch 
1997: 363); a. 1449 Villa sancti Advocati (Herold / Holzner-Tobisch 2001: 131); 
a. 1452 presbyter Stephanus de Sancto Focato (Valentinelli 1865: 274); a. 1454 

 4.  Weinzierl-Fischer 1951: 38, 40, 43, 47, 51, 53-56, 67, 70; Benedetti 1973: 60-61, 64-66, 74; 
Degani 1977: 490-493; Nikolasch 1997: 363-366; Begotti 2005a: 116-118; Castenetto / Gianni 
2010: 10-19. San Foca forse fu sede di un ospizio benedettino (Degani 1977: 72).
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a Sanvochia (Gatari 1730: 611); a. 1454 si levarono di canpo e andarono alogiar-
si a Santa Avocha (Gatari 1909: 297); a. 1455 venerabili viro domino presbitero 
Stephano de Sancto Advocato vicario ecclesie sancti Marci de Portunaono (Va-
lentinelli 1865: 286); a. 1456 de Porzil versus Sanctum Focatum (Valentinelli 
1865: 293); a. 1457 Cesco Enrici de S. Advocato tamquam Camerariis Fabrice et 
Ecclesie S. Advocati […] pingere in cuba seu cuva Ecclesie S. Advocati […] qua-
tuor miracula S. Advocati (Joppi 1894: 64; Goi 2005: 560); a. 1461 Iohannem de 
Sancto focato (Drusi 2017: xxiii); a. 1463 Piero ch(e) fo dy Sent Avochat h(ab)
it(ante) in Sant Vido (ASPn, ms. 70/2, c. 4r);5 a. 1476 S. Avocado (De Pellegrini 
1913: 233); a. 1480 a villa Sancti Advocati aqua ipsa labitur ad villam Sancti Quirini 
[…] due partes ipsius aque descendentis a villa Sancti Advocati (Valentinelli 
1865: 340-341); a. 1489 de Sancto Fochato (STC); a. 1489 Sancti Vocati cappella […], 
a. 1489 Capellanus sancti Focati (Degani 1977: 750, 757); a. 1493 ad venerandum 
eruditumque Compresbyterum Ioannem de Sancto Foca (Drusi 2017: xxii).

Attestazioni d’età moderna: a. 1501 Sancto Avocado (De Pellegrini 1913: 
236); a. 1509 Beni de la gesia de Santo Advocha (Goi 2005: 561); a. 1523 de S. 
Foca (STC); a. 1525 de Sancto Foca (STC); aa. 1532-33 Santa Vochia, Sancta Ocha, 
Santa Avocatabis, Santa Avochà (Sanudo: 63, 131, 163, 193, 199); a. 1535 ecclesiae 
S. Foce de villa S. Advocati (Goi 2005: 526); a. 1536 pre Zuanne de Sancto Focha 
(Drusi 2017: 5); a. 1556 a lavorar a Pulcinico, a Sant’Avocato et in altri lochi  
(DEL COL 1978: 57); a. 1568 Santo Foca (Valvason di Maniago 2019: 105); a. 1568 
(copia XVIII sec.) S. Avocà appartiene al mag.co Conte Antonio di Porciglia, 
et alli Nobb. M. Jacomo, et M. Bernardo Valvasone di Maniaco (Valvasone di 
Maniago 1568: 11); a. 1575-76 Santo Avvocà, Sant’Avvocà, San Avvocato, Sant 
Avvocato, Sant’Avvocato (Rorario 1929: 28, 29, 37, 42, 45, 48 etc.); a. 1581 la 
Ser.ma Maria d’Austria passò per la villa di Santo Avvocato (Mantica 1881: 27); 
a. 1584 S. Advocati (Degani 1977: 283); a. 1589 Bastian hosto de Sancto Avocato 
(Peressini 2015: 83); a. 1554 de S.to Focha (STC); a. 1574 molini di S. Avogà (Goi 
2005: 53); a. 1589 S. Avochia (Begotti 2005b: 85); a. 1599 San Avocato (Goi 
2005: 158); a. 1607 Agnese è da Santo Avocà […] Quelli di Sant’Avocà hanno 
sempre havuta cattiva opinione di costei […] la detta Agnese era stata la maggior 
strega che fosse stata mai a Santo Avocà […] et quelli da Sant’Avocà dicono che 
questa Agnese (Bigatton / Lazzaro 1994: 99-104); a. 1626 S. Avocà, o S. Foca 
(Manzano 1879: 189); a. 1630 intesi che a Santo Focha, over Santo Avocà […] 
era un contadino che haverebbe saput’ogni particolare; a. 1630 un certo Donato 
della villa di Santo Avvoccà da tutti tenuto per strigone; a. 1630 un certo huomo 
nominato Donato della Mora della villa di Santo Avvocà; a. 1630 un certo huomo 
della villa di Santo Avvocà nominato Donato della Mora […] Con occasione 
che andai a Santo Avvocà da mio compare; a. 1630 della villa di Santo Avvocà 
[…] Donato della Mora da santo Avvocà (Bigatton / Lazzaro 1994: 107, 109, 

 5. Si ringrazia sentitamente il dott. Edoardo Colombaro per la preziosa segnalazione.
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110, 112, 114, 115); a. 1634 Donado Segato della villa di santo Avvocato; Donado 
Segato della villa di Santo Avocato (Bigatton / Lazzaro 1994: 135, 136); a. 1635 
S. Auocà (Marchettano 1635: 3, 37); a. 1677 Santo Focca (Goi 2005: 382); a. 1699 
ab ecclesia parochiali sanctorum Phocae et Advocati (Goi 2005: 568); a. 1704 
Parocho della Villa di S. Foca (Goi 2005: 52); a. 1704 nella Villa di S. Foca (Goi 
2005: 54); a. 1709 li Communi qui di S. Focca, e di S. Quirino; a. 1709 detti mo-
nari di S. Quirino, e S.ta Focca (Metz / Baccichet 1997: 73); a. 1718 Da Sacil 
a S. Vogadro […] Da San Vogadro a Spilimbargo (VIDARI 1718: 10);  a. 1744 a S. 
Avogà un molino con due correnti (Goi 2005: 53); a. 1781 parrocchia dei Ss. Foca 
ed Advocato […] la chiesa parrochiale della villa di S. Foca ha per titolare S. Foca 
vescovo e martire (Goi 2005: 533); a. 1792 S: Focca (Goi 2005: 561).

Nella cartografia d’età moderna: a. 1563 S. Auogia (in La nova descrittione di 
tutta la Patria del Friuli di Pirro Ligorio; Lago 1989: 92; Goi 2005: 159); a. 1589 
S. Vogado (nella Carta del Friuli, dell’Istria e delle regioni vicine di Gerhard 
Kremer alias Mercatore; Lago 1989: 150; Goi 2005: 159); a. 1606 S.to Vocha (in 
una carta dell’Archivio di Stato di Venezia, Beni Comunali; Goi 2005: 49); 
a. 1620 S. Auogia (in Patria del Friuli olim Forum Iulii di Giovanni Antonio 
Magini, 1620; Lago 1989: 154; Goi 2005: 160); a. 1658 Valuasoni di Maniaco Con-
ti di Santo Foca (Gualdo Priorato 1658: 217); a. 1688 S. Auogia (in Parte della 
Patria del Friuli di Giovanni Giacomo Spinelli; Goi 2005: 160); a. 1692 ca. S. 
Auoca (in La Patria del Friuli di Vincenzo Maria Coronelli; Lago, 1989: 172); 
a. 1753 S. Avocà (nella Carta geografica della Patria del Friuli annessa all’opera 
di Giovanni Salmon, Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo; Lago 
1989: 193); a. 1778 S. Avoca (in Le Frioul di Tiberio Majeroni e Giovanni Anto-
nio Capellaris; Lago 1989: 199); a. 1783 [1784] S. Avoca (in Il Friuli colla Carnia, 
e Cadorino di Francesco Zatta; Lago 1989: 209).

3. Culto di San Foca 

Il nome di questo villaggio è evidentemente un agiotoponimo che dipende 
dall’intitolazione della chiesa locale a San Foca. La differenza formale che 
emerge dalle attestazioni documentarie S. Foca, S. Focato, S. Advocato (Avvo-
cato), S. Vocà etc. ha portato a credere in passato che si trattasse di santi diver-
si, S. Foca e S. Avvocato (cfr. Metz 2005: 363): ad es. a. 1699 ab ecclesia paro-
chiali sanctorum Phocae et Advocati; a. 1781 parrocchia dei Ss. Foca ed Advocato 
(Goi 2005: 533, 568).6 In realtà tali differenze sono spiegabili se analizziamo la 

 6.  B. Cinausero ed E. Dentesano nel loro Dizionario toponomastico distinguono due santi, 
uno di nome S. Foca e l’altro S. Focato, dal quale poi sarebbe sorto S. Advocato per paretimologia 
(Cinausero / Dentesano 2010: 787-788). I due autori non si sono accorti che si tratta sempli-
cemente della continuazione rispettivamente della forma retta Phōcās e della forma obliqua 
Phōcāti/e- dello stesso agionimo latino di origine greca (v. §§ 4, 5).
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storia dell’antroponimo soprattutto dal punto di vista della morfologia storica 
(v. § 4) e sono riconducibili tutti a San Foca.

Data la menzione nella donazione sestense dell’anno 762, si tratta di una 
delle più antiche titolazioni santorali della diocesi di Concordia. Non è però 
ancora stato chiarito a quale dei quattro santi con questo nome (lat. Phōcās, 
gr. Φωκᾶς) sia intitolata la chiesa locale: San Foca l’ortolano martire di Sinope 
nel Ponto (22 settembre), San Foca vescovo di Sinope e martire le cui reliquie 
sono conservate a Vienne in Francia (14 luglio), San Foca martire costruttore 
di navi originario di Eraclea di Bitinia (22 settembre), San Foca martire in 
Antiochia (5 marzo); si tratta in ogni caso di santi di origine orientale (Sauget 
1964: 948-950). La documentazione presente in loco non consente un’identifi-
cazione sicura e anche la data della ricorrenza liturgica è oscillata nel tempo 
tra il 30 luglio, il 14 luglio e il 5 marzo (Metz 2005: 363-364).

Una nota contrattuale dell’anno 1457 (Joppi 1894: 64-65) riguardante la re-
alizzazione della decorazione pittorica della chiesa locale con «quatuor mi-
racula di San Foca indurrebbe ad orientare l’individuazione, almeno in un 
determinato momento della storia più che millenaria del luogo, del patronus 
nel Foca di Eraclea di Bitinia costruttore di navi e prodigo di miracoli, lo 
stesso che la fraterna dei “pegoloti” (= calafatari) venerava in Santo Stefano 
di Venezia su apposito altare e che, in loco, poteva essere invocato da quanti 
abitavano nei pressi di un importante guado» (Metz 2005: 364). Il bollandi-
sta Charles Van de Vorst riteneva che in realtà dietro queste figure di santi 
omonimi ve ne fosse in origine una sola, il S. Foca di Sinope menzionato in 
un’omelia di Asterio vescovo di Amasea del primo quarto del V sec. (Van de 
Vorst 1911: 263-265, 268).7

Il culto di S. Foca fu particolarmente vivo nel V secolo nell’impero d’O-
riente, proseguendo poi nei due secoli successivi e diffondendosi anche a Oc-
cidente, in particolare nei territori riconquistati dai bizantini nel VI sec. e 
fu forse favorito dall’imperatore Foca (602-610): se ne trovano testimonianze 
antiche a Roma, in Sicilia, nella Spagna meridionale, in Egitto e nell’Africa 
Settentrionale.8 Nelle due versioni greche della vita del santo, scritte nel VI 
sec., si raccontano i miracoli da lui compiuti, soprattutto durante l’infanzia, 
che riguardano la navigazione e i marinai e sono associati a varie località del 
Ponto sul Mar Nero, come Amiso, Eraclea Pontica e Sinope: Foca esorcizza 
una nave da un demone, salva altre navi ed equipaggi dal naufragio o calma 
le tempeste etc. (Van de Vorst 1911: 260-262; Kiourtzian 2000: 144-146). Già 
Asterio di Amasea nella sua omelia aveva evidenziato questo legame tra il 
santo e la marineria: egli afferma che i marinai e i naviganti in pericolo invo-

 7.  Cfr. anche Ehrhard 1912: 309-311; Follieri 1980: II, 29-31, 374-375; Drobner 1999: 264-265; 
ma si veda Brock 2013: 8-11.

 8. Van de Vorst 1911: 255-259; Husselmann 1950: 319, 323-324; Sauget 1964: 948-950; Mölk 

1976: 315; Follieri 1980: II, 29-31, 374-375; Duval 1982: I, 237; Quirini-Popławski 2014: 104-107.
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cavano Foca, che aveva sostituito i Dioscuri come protettore durante la navi-
gazione. Inoltre Gregorio di Tours (VI sec.) e un amuleto trovato a Ossirinco 
(VI sec.) testimoniano che tale santo era invocato specialmente contro i morsi 
dei serpenti (Hunt 1910: 213-214; Van de Vorst 1911: 268-270; Sauget 1964: 950; 
Quirini-Popławski 2014: 105). Ma secondo Van de Vorst il suo culto, dappri-
ma legato alla terra ferma e all’agricoltura (patrono di ortolani e giardinieri) 
oltre alla sua generosità e ospitalità, andò sempre più specializzandosi nel 
patronato dei marinai e dei naviganti, ciò probabilmente a partire dalla sua 
città di Sinope, che era un importante porto del Mar Nero, per poi estendersi 
alle coste del Mediterraneo.9 Più tardi, intorno al IX secolo, San Nicola di 
Mira sostituì Foca come protettore della gente di mare (Makris 1988: 148; 
Efthymiadis 2018: 113).

Nella Venetia il culto di S. Foca si diffuse dall’esarcato di Ravenna e di qui 
sulla costa marchigiana ancora in periodo carolingio; inoltre tale culto era 
diffuso in quasi tutta l’Italia bizantina (Niero 1983: 162).

Se non risale già al V sec., la titolazione santorale del villaggio friulano 
potrebbe indicare una sua origine all’epoca del dominio bizantino, in seguito 
alla guerra greco-gotica, in particolare tra l’arrivo dell’esercito bizantino dalla 
Dalmazia (a. 552) e l’invasione longobarda di questi territori (a. 568). Questa 
ipotesi potrebbe essere confermata dal ritrovamento a S. Foca di una mone-
ta (un follis) di Giustino II, imperatore bizantino dal 565 al 578 (Callegher 
2001: 693).10

L’agionimo S. Foca è estremamente raro nella toponomastica italiana (cfr. 
Imbrighi 1957: 24, 73) e si concentra maggiormente nelle aree meridionali 
che più a lungo furono sottoposte al dominio bizantino. In Salento troviamo 
un San Foca (loc. Santu Fucà, in grico As Fucà < Ἅγιος Φωκᾶς), frazione di 
Melendugno (le), già insediamento romano (Rohlfs 1980: 87, 96, 108; Rohlfs 
1986: 110). In Sicilia v’è una località San Focà in comune di Priolo Gargallo (sr), 

 9.  «Dans les textes hagiographiques examinés plus haut nous avons pu voir que Phocas 
n’était pas seulement honoré par les marins; sur la terre ferme également son culte était fort 
répandu. Qu’il soit devenu, avec le temps, le patron par excellence des marins en danger, la si-
tuation géographique de Sinope sur le Pont-Euxin aide déjà a l’expliquer quelque peu. Au reste, 
bien des saints dont l’existence n’avait eu rien de commun avec l’élément liquide ont étendu 
leur protection aux marins en détresse» (Van de Vorst 1911: 269). Il bollandista cita quindi altri 
esempi di santi divenuti protettori dei naviganti come S. Giovanni l’Elemosiniere, S. Simeone 
Stilita il giovane, S. Nicola di Mira, S. Osvaldo arcivescovo di York, S. Gertrude, S. Eulalia etc. 
(ibid.).

 10.  Secondo un’altra ipotesi (formulata cautamente in Castenetto / Gianni 2010: 12) i 
tre fratelli longobardi Erfo, Anto e Marco o i loro progenitori, vicini alla stirpe di Ratchis duca 
del Friuli e poi re d’Italia (744-749 e 756-757), potrebbero essersi procurati delle reliquie del san-
to a Roma su esempio del re, che cercava un dialogo con la componente romana del suo regno, 
anche attraverso gesti simbolici come la condivisione di reliquie legate al mondo romano. La 
chiesa di S. Foca dipendeva dalla pieve di S. Maria di Calaresio (Montereale Valcellina), una 
delle più antiche della diocesi di Concordia (Castenetto / Gianni 2010: 12).
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poco a sud del capoluogo, dove sorge una basilica paleocristiana risalente al 
IV secolo intitolata a questo santo (Musumeci 2007). In Calabria l’agionimo 
ha prodotto alcuni microtoponimi come Santu Foca contrada di Pazzano (rc) 
e di Laino Borgo (cs), San Focà contrada di Strongoli (kr) e di Simeri Crichi 
(cz) (Rohlfs 1974: 289). Giovanni Alessio e Gerhard Rohlfs hanno fatto risali-
re all’antroponimo Φωκᾶς anche il nome di Focà (dial. Fokà), frazione di Cau-
lonia (rc), e del Kasteḍu i Fokà, castello che un tempo sorgeva sul vicino colle 
detto Monte Castello o Monte Focà (Alessio 1939: 319; Rohlfs 1974: 112-113; 
Cuteri 2009: 396). Focà è anche un cognome presente a Otranto (le) e nelle 
province di Catanzaro e Reggio Calabria (Rohlfs 1974: 113; Rohlfs 1986: 67). 
Si noti che nei toponimi meridionali l’accentazione è prevalentemente ossito-
na, soprattutto nella pronuncia dialettale, il che mostra la dipendenza diretta 
dal nome greco Φωκᾶς.

4. Il nome Foca: dal greco al latino

Le differenze tra le varianti del toponimo friulano, riportate nel § 2, sono 
spiegabili analizzando la storia dell’antroponimo, sia nella sua evoluzione fo-
nologica che morfologica.

Φωκᾶς (latinizzato in Phōcās) è un nome greco che compare già nel 
I sec. d.C., ma si diffonde soprattutto a partire dal IV secolo e particolar-
mente in epoca bizantina,11 ciò grazie anche al culto di S. Foca fiorente nella 
cristianità orientale (v. § 3); inoltre fu il nome di un imperatore romano d’O-
riente (602-610) e di una potente famiglia bizantina da cui provennero illustri 
generali, uomini politici e un altro imperatore, tra IX e X secolo.12 Dal punto 
di vista etimologico questo nome viene tradizionalmente ricollegato al greco 
φώκη “foca”, mammifero che in passato era molto comune nel Mediterra-
neo (Rossebastiano / Papa, 2005: I, 503-504). Ma più probabilmente si tratta 
di un ipocoristico in -ᾶς di un nome composto o derivato come Φωκαιεύς, 
Φωκιάδης, Φωκίδης, Φωκίων, Φώκριτος, Φωκύλος, Φωκυλίδης etc. (Pape / 
Benseler 1959: II, 1655-1657), il cui primo elemento è la base φωκ- “focese, 
della Focide” o riprende il nome dall’eroe eponimo Foco (gr. Φῶκος, lat. 
Phōcus).13

 11. LGPN: <http://clas-lgpn2.classics.ox.ac.uk/cgi-bin/lgpn_search.cgi?name=Φωκᾶς> 
(consultato il 14.07.2021).

12.  ODB: III, 1665-1668; PLRE: 2, 880-882; 3/II, 1029-1032; PMBZ <https://bit.ly/3KQFNIT> 
(consultato il 14.07.2021).

13.  Pausania (Periegesi, X, 1, 1) racconta che la Focide prese il nome da Foco figlio di Orni-
zione, ma i suoi confini furono ampliati dall’omonimo Foco figlio di Eaco. La Biblioteca dello 
pseudo Apollodoro riporta la tradizione secondo la quale il nome gli derivava dal fatto che la 
nereide Psamate, sua madre, aveva assunto l’aspetto di una foca per sfuggire ad Eaco, invaghi-
tosi di lei e dal quale poi genererà Foco.



franco finco26

Gli antroponimi greci formati con il suffisso -ᾶς – già testimoniati in 
epoca antica, ma particolarmente frequenti in epoca ellenistica e romana – 
sono per lo più vezzeggiativi, soprannomi e ipocoristici, ottenuti abbrevian-
do i corrispondenti nomi composti: es. Ἀλκᾶς, Ἀρτεμᾶς, Δημᾶς, Μηνᾶς, 
Μολπᾶς, Νικομᾶς rispettivamente da Ἀλκαμένης, Ἀρτεμίδωρος, Δημήτριος, 
Μηνόδωρος, Μολπαγόρας, Νικομήδης etc. (Letronne 1851: 131-132; Schwyzer 
1990: I, 461). Questi nomi presentavano una declinazione con gen. in -ᾶ (dat. 
-ᾷ, accus. -ᾶν etc.), ma spesso anche una declinazione con la dentale -τ- (gen. 
-ᾶτος, dat. -ᾶτι, ma accus. -ᾶν) documentata soprattutto nelle iscrizioni e nei 
papiri greci dell’Egitto (Letronne 1851: 131-132; Schmidt 1968: 47-54; Gignac 
1981: 16-18). Molti di questi nomi furono recepiti dal latino e adattati alla mor-
fologia di questa lingua.

Come già discusso in altra sede (v. Finco 2010), i nomi maschili greci (o di 
tramite greco) terminanti in -ας o -ης furono recepiti dal latino inserendoli 
nella 1ª declinazione,  specialmente nella lingua letteraria, ma spesso essi fu-
rono flessi secondo la 3ª declinazione latina (soprattutto nella lingua parlata), 
ciò particolarmente nella classe dei nomi in -t- (e quella in -n-), prendendo a 
modello la flessione greca -ατος -ατι, -ητος -ητι etc. (Hehl 1912: 62-67; Leu-

mann 1977: 459-460; Terracini 1981: 235-237). La declinazione in -t- (lat. -ās 
-ātis -āti, -ēs -ētis -ēti etc.) era comunque già presente nella morfologia latina, 
sebbene i nomi maschili di questa classe fossero pochi.14 Ad esempio il nome 
greco Νικίας era stato adattato in latino come Nīcĭa -ae, ma nelle iscrizioni 
si trova il dativo Niciati (Hehl 1912: 65-66; Leumann 1977: 460; Solin 2003: 
II, 904); Ἀπελλῆς in latino era reso come Apellēs -is, con l’accusativo Apellēn 
in Orazio, ma Apellētem in Petronio (Leumann 1977: 460); Ἀχιλλᾶς in latino 
Achillās, che il grammatico autore dei Catholica Probi attribuisce alla 1ª decli-
nazione prescrivendo il gen. Achillae (ratione primae declinationis, non tertiae, 
Achillas huius Achillae), ma nelle iscrizioni si trova il gen. Achillatis (Hehl 
1912: 66; Terracini 1981: 235, 236; Solin 2003: I, 506); Borĕās -ae (gr. Βορεάς) e 
Eugĕnēs -is (gr. Εὐγενής) nelle iscrizioni Boriatis miletis (= militis) gen. ed Eu-
genetis gen., Eugeneti dat. (Zimmermann 1904: 343; Solin 2003: II, 1072); dat. 
Zenati e Artemati da gr. Ζηνᾶς e Ἀρτεμᾶς (Hehl 1912: 66-67; Schmidt, 1968: 
53; Solin 2003: I, 282, 308); il greco ἀββᾶς -ᾶ (dall’aramaico ’abbâ’ ) fu adattato 

14.  In latino la terminazione -āti- di 3ª declinazione, coerente coi tipi paralleli in -ēti- -īti- 
-ōti- (Quirīs -ītis, Samnīs -ītis, celēs -ētis, trapēs -ētis, quiēs -ētis, lebēs -ētis, locŭplēs -ētis, nepōs -ōtis, 
sacerdōs -ōtis etc.), era più frequente nei sostantivi femminili (cfr. aetās -ātis, aestās -ātis, civitās 
-ātis etc.), ma piuttosto rara in quelli maschili. Questi ultimi erano sostantivi (per lo più usati al 
plurale) che indicavano persone appartenenti a qualche gruppo sociale o politico: optĭmās -ātis 
(pl. optimātes), magnātes (inoltre Penātes); etnonimi: Altīnās -ātis (pl. Altīnātes), Arpīnās -ātis 
(pl. Arpīnātes), Ravennās -ātis (pl. Ravennātes), Sarsĭnās -ātis (pl. Sarsĭnātes), Urbīnās -ātis (pl. 
Urbīnātes) etc.; pochi aggettivi (soprattutto associati ad ager, campus, terra): nostrās -ātis, vestrās 
-ātis, summās -ātis, infĭmās -ātis, prīmās -ātis, supernās -ātis, cūiās -ātis, decumātes agri pl. (Hehl 
1912: 67; Leumann 1977: 345).
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nel latino cristiano come abbās -ātis, da cui poi il derivato femminile abbātissa 
(Tagliavini 1963: 342-343, 553; Leumann 1977: 460).

In tal modo gli antroponimi maschili in -ās d’origine greca – compresi 
gli agionimi – furono recepiti dal latino tardo e popolare, soprattutto col 
Cristianesimo, presentando così (accanto al modello classico di 1ª declina-
zione) la terminazione -āti- di 3ª declinazione: Andreās -ae e -ātis (Ἀνδρέᾱς, 
-α),15 Babylās -ae e -ātis (gr. Βαβυλᾶς -ᾶ), Cosmās -ae e -ātis (gr. Κοσμᾶς -ᾶ),16 

Thōmās -ae e -ātis (gr. Θωμᾶς -ᾶ)17 etc. Così fu recepito in latino anche l’an-
troponimo Φωκᾶς, che in greco era declinato gen. -ᾶ, dat. -ᾷ, accus. -ᾶν (in 
epoca bizantina al genitivo anche Φωκοῦ) e con flessione popolare in dentale 
-τ-: gen. Φωκᾶτος, dat. Φωκᾶτι, forme documentate nei papiri e nelle iscri-
zioni (Letronne 1851: 131; Pape / Benseler 1959: II, 1656; Solin 2003: I, 647).18 
Quindi accanto alla flessione conforme alla prima declinazione latina (Phōcās, 
gen. -ae, dat. -ae, acc. -am raro -an etc.), nelle fonti compaiono frequentemente 
anche le varianti della terza declinazione (Phocatis/Focatis, Phocatem/Focatem 
etc.), su modello delle forme greche in -ᾶτος, -ᾶτι etc. Non mancano però – 
soprattutto nel latino medievale – anche forme di 2ª declinazione come acc. 
Phocatum/Focatum, dat./abl. Phocato/Focato, gen. Phoci/Foci etc.

Il nome Foca del santo e dell’imperatore d’Oriente presenta le due fles-
sioni (1ª e 3ª declinazione) nelle fonti tardo-antiche e alto-medievali. Ad 
esempio il Martirologio geronimiano – redatto tra 430 e 450 forse nell’area di 
Aquileia e rielaborato e integrato in Gallia attorno all’anno 600 – riporta la 
pas̃ sc̃i focatis (cioè passio sancti Focatis) nel manoscritto più antico (Epterna-
censis dell’inizio dell’VIII sec.), mentre gli altri due testimoni antiquiores, 
il Wissenburgensis (2ª metà dell’VIII sec.) e il Bernensis (inizio del IX sec.), 
riportano rispettivamente pas̃  sc̃i foce e pas̃  sc̃i focę (De Rossi / Duchesne 
1894: 28). Altri esempi di 3ª declinazione del nome Phocas / Focas si trovano 
nelle cronache e nei martirologi alto-medievali. Ad esempio nella Historia 
Gothorum di Isidoro (a. 624): anno imperii Focatis sexto (MGH, Auct. ant. 11: 

15.  Ad esempio: a. 539 fundum Kalegaricus iuris quon(am) Andreatis b(onae) m(emoriae) pra-
epositi dromonariorum; a. 746 p(er) Andreatem; a. 747 ex dictatu Andreatis etc. (Finco 2010: 248, 
ivi rif. bibl.). Quest’uso tardo-latino proseguì in epoca alto-medievale (Salvioni 1906: 216-217, 
n. 3). Sugli esiti della forma obliqua Andreāti/e- nei toponimi friulani e veneti Sant Andrât, San-
tandrà, Sandrà v. Finco 2010: 243-250.

16. Migliorini 1957: 63; Tagliavini 1978: I, 325-327. Nelle lettere di papa Ormisda (aa. 514-
523): Cosmatem (CSEL XXXV/2: 673).

17.  Ad esempio nelle lettere di papa Ormisda (aa. 514-523) Thomati dat., Thomatem acc., 
Thomate abl.; in Cassiodoro (a. 537) Thomatis gen., Thomatem acc., Thomate abl. etc. (Finco 
2010: 251, ivi rif. bibl.); nel mosaico della basilica di S. Eufemia a Grado (a. 579) Probina c(um) 
filio suo Thomate notario (Brusin 1991-93: III, 1181). Sugli esiti della forma obliqua Thōmāti/e- 
nell’antroponimia e nella toponomastica friulana e veneta v. Finco 2010: 250-254.

18.  Il genitivo Φωκᾶτος è attestato in un papiro di Ossirinco (ca. 200-212 d.C.), il dati-
vo Φωκᾶτι in un’iscrizione di Canopo (a. 185-187 d.C.) etc. (Kiessling 1971: 204; Papyri.info 
<https://papyri.info/ddbdp/p.oxy;44;3169>).
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291); nel Martyrologium di Beda (ante 731): Sancti Focatis episcopi Ponti 
(Quentin 1908: 88); nella Historia ecclesiastica gentis Anglorum dello stesso 
(a. 731): Focatis, a Focate (I, 34; II, 1, 4); nella Historia Langobardorum di Pao-
lo Diacono (composta tra 787 e 796): De Focate augusto, a Focate, ad Focatem 
imperatorem (MGH, SS rer. Lang. 2, p. 115, 125, 128); nel Martyrologium di 
Rabano Mauro (ca. 843): Sancti Focatis episcopi Ponti (PL, CX: col. 1156); nei 
vari manoscritti del Martyrologium di Usuardo (ca. 875) si trovano le forme 
gen. Phocæ, Phocati, Focati (PL, CXXIV: coll. 259-260); nel Martyrologium 
di Notker Balbulus (a. 890-900): In Ponto S. Phocæ sive Phocatis Episcopi 
civitatis Sinopis (PL, CXXXI: col. 1119).19

Le attestazioni del toponimo friulano del tipo S. Advocato, S. Avocato, S. 
Vogado, S. Avochà, S. Avogà, S. Auocà etc. (§ 2) mostrano la continuazione del-
la forma obliqua Phōcāti/e-,20 similmente agli esiti delle forme oblique degli 
antroponimi Andreāti/e- e Thōmāti/e- nella toponomastica friulana e veneta: 
Sant Andrât, Santandrà, Sandrà, San Tomât, San Tomà etc. (Finco 2010).21 La 
variante S. Foca, che si afferma a partire dal XVI secolo e che poi s’impone di-
venendo quella ufficiale, dipende invece dalla forma nominativa Phōcās (cfr. 
Zamboni 2004: 1031). Dunque non si tratta di due agionimi distinti, ma degli 
esiti rispettivamente della forma retta Phōcās e della forma obliqua Phōcāti/e- 
dello stesso antroponimo di origine greca.

Una delle più antiche attestazioni toponimiche dell’agionimo in Italia è 
riferibile all’odierno comune di Lésina (fg) ed è la Foce di San Focato, forse 
la stessa detta di Focicchia o Fucicchia (da lat. *faucicŭla, diminutivo di faux 
“foce, gola”), oggi interrata e non più identificabile.22 Il nome le derivava dalla 
presenza di un’antica ecclesia Sancti Focati(s), citata già nell’VIII secolo in una 
bolla di papa Zaccaria:23 a. 761 eccl(esi)as […] S(ancti) Focati i(n) Lesina cu(m) 
piscaria sua (Brühl 1973: 213); a. 800 cellam Sancti Iohannis in Lisine, et Sancti 
Focati (Federici 1925-38: I, 283); a. 965 ipsa foce de Sancto Focato cum piscacio-
ne et pertinenciis […] ipsa foce de Sancto Focato cum pertinenciis suis, et cum 
piscaciones suas [sic] (Federici 1925-38: II, 179, 183); a. 977 cella vocabulo Sancti 
Focati et piscaria (Leccisotti 1937: 47, 51); a. 980 ipsa foce de Sancto Focato (Fe-

derici 1925-38: II, 187, 188); a. 980 cum ipsa foce et piscaria ad Sanctum Focatum; 

19.  In alcune cronache d’età merovingia e carolingia, redatte in ambiente franco, il nome 
dell’imperatore Foca è scritto con la -g-: nella Cronaca di Fredegario (2ª metà del VII sec.) Fogas 
Fogatis Fogatim Fogatum (MGH, SS rer. Merov. 2, pp. 42, 119, 120, 129, 151, 152); nel Chronicon 
universale (composto tra 741 e 775) Fogas Fogatem (MGH, SS 13, 13).

20.  Sull’attrazione paretimologica dell’agiotoponimo da parte del lat. advocātus v. § 5; sulla 
pronuncia popolare del toponimo v. § 7.

21.  In veneziano e nella koinè veneta le terminazioni latine -ātu(m), -āte(m) si riducono ad -à 
(Stussi 1965: xxxv, xxxvi; Tomasin 2001: 76-77; Cortelazzo 2004: 131-132).

22. Si ringrazia qui il dott. Alfonso Chiaromonte di Poggio Imperiale per le cortesi informa-
zioni al riguardo.

23.  Fraccacreta 1834: 77; Morlacchetti 2015: 281.
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a. 1047 ipsa cella Sancti Focati (Leccisotti 1937: 59, 72); a. 1115 [rif. a. 951] de 
tota piscaria Lesinensi cum ipsa foce sua, et cum ecclesia sancti Focatis quae ibi 
est […] de Sancto Focato in Barano [= Varano] cum ipsa piscatione (MGH, SS 
7: 629-630, 645). Nelle più antiche attestazioni del toponimo pugliese si nota il 
metaplasmo dalla 3ª alla 2ª declinazione latina, così come avvenuto anche per 
il toponimo friulano che già nel diploma di Berengario dell’anno 888 (curtis 
de Sancto Focato) manifesta lo stesso fenomeno.

Il nome di persona Foca era ancora in uso a Venezia nel XIII e XIV secolo, 
sebbene con bassa frequenza: a. 1291 Foca Marangonus Sancti Felicis (Baroni 
1977: 120); a. 1309 mia sor dona Maria e Focha mio nevo (Stussi 1965: 62); a. 1310 
Focha Graciano de confinio Sancti Canciani (Tiepolo 1970: 25).24 Nella città la-
gunare emergono numerosi indizi del culto di alcuni santi tipici locali, spesso 
giunti alla religiosità veneziana dal cristianesimo orientale bizantino (Niero 
1983: 160, 162, 166; Tomasin 2000: 136).25 Oggi questo antroponimo compare 
per lo più in Calabria, soprattutto nella zona di Catanzaro, riflettendo il culto 
locale di San Foca, patrono in particolare di Francavilla Angitola (cz), dial. 
Santu Foca o Santa Foca (Basile 1960: 125-127; Rohlfs 1974: 289; Rossebastia-

no / Papa 2005: I, 503-504).

5. S. Advocatus

Come mostrato nel § 2, le prime attestazioni del toponimo friulano sono del 
tipo in Sancto Focate, de Sancto Focato etc., ma a partire dal tardo XII secolo 
appare frequentemente la forma Sanctus Advocatus. Si è verificata qui un’attra-
zione paronomastica (etimologia popolare) da parte del lat. advocātus (Oli-

vieri 1901: 17), che nel linguaggio liturgico è attributo di santi col significato di 
“intercessore, protettore, patrono, difensore, mediatore presso Dio” (Niero 
1983: 162, 166; Pivetta Savio 2012: 11).26 Come vedremo nel § 6, tale paronoma-
sia si è verificata anche nel nome di un convento e borgo di Feltre (bl).27 Dai 
documenti in latino la forma toponimica con Advocatus si è poi estesa anche 

24.  Dante Olivieri riteneva che i cognomi veneti Fochessati e Fochesato derivassero dal nome 
Phocas con la -s conservata davanti al suffisso -ato/i (Olivieri 1923: 137).

25.  San Foca era invocato a Venezia dai marinai (Molmenti 1910: 214) e fino al Settecento fu 
patrono dei calafati, venez. calafai o pegoloti (Tassini 1863: II, 115; Niero 1983: 162; Manno 1997: 
22, 60-61; Metz 2005: 364). Dall’inventario dei beni della corporazione dei calafati del 1578-80: 
Item si ritrovemo a S. Stefano in la nostra capella con il nostro altar […] uno panno d’altar de velu-
do cremesin, con il suo friso d’oro atorno con san Fiocha […] in giesa de San Martin il nostro altar 
con la Madonna e il fantolin, e messer s. Marco e san Fiocha […] (Manno 1997: 29).

26. Tale attrazione è confermata anche dall’attestazione San Vogadro (Vidari 1718: 10) da 
confrontare con l’antico veneto avogadro “avvocato” (< lat. advocātor).

27.  Va detto che l’antroponimo Advocatus, Avogadus (variante di origine settentrionale) 
era comunque in uso in età medievale a Firenze (Brattö 1955: 29-30; Castellani 1980: II, 123) e 
anche a Feltre (v. § 6).
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alle scritture moderne in volgare che ne hanno adattato la fonetica alla lingua 
parlata, quindi troviamo attestate le varianti S. Advocato, S. Avvocato, S. Avo-
cado, S. Vogado, S. Avocà, S. Avogà etc. Le forme ossitone sono talvolta scritte 
senza l’accento grafico: S. Advocha, S. Auogia, S. Avoca etc. 

L’antroponimo in forma popolare è testimoniato nel Friuli occidentale nel 
XIV sec., nel nome di un massaro della Confraternita di S. Antonio ab In-
carnario di Pordenone: a. 1370 veteres procuratores sancti Antonii designaverunt 
Francisco et Vocado novis procuratoribus; a. 1371 Vocat e Francesch del Sene vere 
masar; a. 1377 Vocadum et Franciscum pelliparium (Colombaro i.c.s.); si con-
fronti l‘antroponimo a Feltre nel XIV sec. (§ 6). Tali forme popolari del nome 
(anche se latinizzate nella morfologia) rispecchiano alcune attestazioni popolari 
dell’agiotoponimo: inizio XV sec. Pillegrinus de Sancto Vocato, a. 1419 Piligrin de 
Sancto Vocat paga: soldi .l. (Brunettin / CASTENETTO 2022: 311, 397).

Si può ipotizzare che nel caso del paese friulano l’accostamento paronoma-
stico possa aver coinvolto anche la lingua tedesca. Come detto all’inizio di que-
sto contributo, San Foca nel Medioevo è stato possedimento di signori laici ed 
ecclesiastici tedeschi: i nobili bavaresi Aribonidi e poi l’abbazia carinziana di 
Millstatt. Una consistente parte della documentazione medievale riguardante 
San Foca, sebbene redatta quasi sempre in latino, proviene da ambiente lin-
guistico e culturale tedesco (Weinzierl-Fischer 1951: 16). L’antico alto tedesco 
fogat o foget e il medio alto tedesco vog(e)t (da cui il tedesco moderno Vogt) 
indicavano il balivo, il funzionario amministrativo, ovvero l’avvocato, cioè il 
laico incaricato di proteggere in campo secolare (civile) gli interessi di un ente 
ecclesiastico, un monastero o un vescovado, esercitandovi l’avvocazia.28 Si tratta 
di un prestito dal mediolatino vocatus, corrispondente al lat. advocātus (Kluge 
2002: 962, s.v. Vogt). Probabilmente si è verificata un’attrazione paretimologica 
dell’agionimo Focat- da parte del tedesco medievale fogat/foget, che è l’equiva-
lente semantico del lat. advocatus.29 Forse tale paretimologia è stata indotta an-
che dalle varianti con la -g- dell’antroponimo (Fogas, Fogatis, Fogatim, Fogatem, 
Fogatum) che compaiono nelle cronache redatte in ambiente franco (v. n. 19). Nei 
documenti in lingua tedesca il paese friulano è infatti indicato come Sand Focat, 
mentre in quelli latini compare il corrispondente Advocatus (v. § 2): a. 1444 das 
Gerichtt in burgerlichen Sachen in dem Dorff zu Sand Focat […] yemand anderen 
von solichem Gerichtt zu Sand Focat (Valentinelli 1865: 236).

28.  L’avvocazia di S. Foca per conto del monastero di Millstatt era tenuta dai conti di Gori-
zia poi da quelli di Porcia (Nikolasch 1997: 367; Begotti 2005a: 116, 118).

29.  Si confronti ad esempio il glossario latino-tedesco contenuto nel Summarium Henrici 
dell’inizio dell’XI sec. dove troviamo il termine latino e l’interpretamentum in tedesco me-
dievale: Advocatus foget vel patronus (Hildebrandt 1982: II, 14). In un’omelia per la festa di 
Ognissanti tradotta dal latino in antico sassone (metà del X sec.) il nome dall’imperatore Foca 
è stato frainteso e reso significativamente con kiesur aduocatum “imperatore Advocatus” sulla 
base delle forme Phocate(m) (Massmann 1854: 418, n. 2; Seidel 2005: 56).
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6. S. Avvocato di Feltre 

Anche il Borgo di Sant’Avvocato di Feltre (odonimo oggi disusato) ebbe una 
storia simile a quella del paese friulano.30 Esso è ubicato a sud del centro sto-
rico, fuori dalle mura cittadine, ma oggi è integrato nel nucleo urbano (tra le 
attuali Via A. Vecellio, Via Garibaldi31 e Viale Piave). Il borgo prese il nome 
dall’antica chiesa dedicata a San Foca presso la quale fu eretto verso la fine 
del XIII secolo il convento femminile di S. Chiara (Vecellio 1898: 191-192),32 

come scriveva già padre Antonio Cambruzzi nel 1681 (il cui manoscritto fu poi 
pubblicato da Antonio Vecellio negli anni 1874-75):

Era in Feltre sino a questo tempo [1295] il monastero colla Chiesa delle monache 
dell’ordine di Santa Chiara sotto il titolo di San Foca o Fecato [sic], alla quale con-
cesse il Pontefice Nicolò IV un’indulgenza per le feste della Santissima Vergine, di 
San Francesco, di Sant’Antonio e di San Fecato [rectius Focato], titolare della mede-
sima chiesa, come apparisce da certa nota registrata da Luca Wadingo negli Annali 
della Religione Francescana, sotto quest’anno [rectius 1291] […] Questa chiesa poscia 
fu detta di S. Avvocato, dalla quale il borgo vicino prese il nome, sebbene a’ nostri 
giorni si chiama di S. Chiara, la cui regola professano quelle monache. (Cambruzzi 
1874-75: I, 283)33

Dalla relazione del podestà di Feltre Vincenzo da Riva dell’anno 1702:

Le monache poi, quelle di Santa Chiara, ch’osservano la regola a punto di detta San-
ta, et hanno il convento nel Borgo di Sant’Avocato, sono tra sacrate, e converse al 
numero di 52, con un’entrata di ducati tremille, e cento all’anno […] (Tagliaferri 
1974: 448).

Il convento fu soppresso nel 1810 e trasformato in caserma, poi in lazzaretto 
e infine fu donato al seminario (Vecellio 1898: 241-242). Le attestazioni docu-
mentarie antiche mostrano anche a Feltre la sostituzione dell’agionimo Focas 
/ Focatus con Advocatus: a. 1291 pro ecclesia […] abbatissae et conventus mo-
nasterii Sancti Focati Feltrensis, ordinis Sanctae Clarae (Langlois 1886-93: II, 
598); a. 1386 Monasterium Sancti Avocati […] monasterium Sancti Avocati pro II 

30. Si ringraziano per le informazioni e la disponibilità Ester Cason Angelini della Fonda-
zione Angelini, Gigi Corazzol, Loredana Corrà dell’Università di Padova, Matteo Melchiorre 
direttore della Biblioteca del Museo e dell’Archivio Storico di Castelfranco Veneto, Silvia Mi-
scellaneo dell’Archivio di Stato di Belluno.

31. Già Via Sant’Avvocato (nel 1892 il nome era già cambiato: https://bit.ly/3CDBzRT, p. 159).
32. Il sagrato della chiesa di S. Foca fu usato come cimitero fino al XVI secolo (Vecellio 

1898: 206).
33.  La forma errata Fecato è stata ripresa dalla fonte del Cambruzzi, cioè gli Annales Mino-

rum di Lucas Wadding (1628): Feltrensis diœcesis in Italia in Ditione Veneta. lxxxi Sub numero 
679, an. 3. Indulgentia pro festiuitatibus Natiuitatis Beatæ Mariæ Virginis, SS. Francisci & Antonij, 
necnon S. Fecati & pro octauis in Ecclesia Monasterij Clarissarum Feltrensis, sub titulo S. Fecati 
constructa (Wadding 1628: 611).
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vineis (Bonaventura / Simonato / Zoldan 1999: 190, 195); a. 1387 A mane est 
via publica, a meridie, sero et septentrione est terra monacarum Sancti Advocati 
[…] a sero terra monacarum Sancti Advocati predicti (Zoldan 2004: 88, 89); a. 
1533 domus monasterii D. monialium sanctę Clarę in burgo sancti Advocati civita-
tis Feltri (Centa 2004: II, 1679). Il nome del borgo: a. 1386 Anthonio quondam 
Frixoni de Sancto Vocato […] per Albertum de Sancto Advocato […] Heredes 
ser Bonefidey de Sancto Avocato (Bonaventura / Simonato / Zoldan 1999: 
58, 63, 67, 79, 190); a. 1387 Iacobus draperius quondam Zolati de Sancto Advo-
cato de Feltro, a. 1387 Victor dictus Turinus et Geremias fratres filii et heredes 
quondam ser Advocati de Sancto Advocato de prope Feltrum […] predictus ser 
Advocatus pater predictorum de Sancto Advocato de Feltro (Varanini / Zol-
dan 2011: 43, 137); a. 1391 duas pecias terre inculte ultra ricum montis Tomatici, 
que fuerunt olim Advocati Piscatoris et Alberti quondam Bonafidey de Sancto 
Advocato (Bonaventura / Simonato / Zoldan 1999: 205); a. 1395 Francisci de 
Zeno de S. Advocato (Cambruzzi 1874-75: II, 42); a. 1591 nel borgo di S. Auocato 
(Bonifacio 1591: 7); a. 1673 consumato con il fuoco il borgo di Sant’Auuocato 
(Bertondelli 1673: 113); a. 1702 nel Borgo di Sant’Avocato (Tagliaferri 1974: 
448); a. 1710 ove di presente si scorgono li Borghi di Semeda, Nassa, e Sant’Avoca-
to […] il Borgo di Sant’Avocato […] [Feltre] Hà quattro Porte, e cinque Borghi. 
Il maggiore è quello d’Ogni Santi, e gl’altri sono detti Teze, Nassa, Sant’Avocato, 
e Farra, e sono benissimo habitati (Dal Corno 1710: 3, 74, 85, 115): a. 1791 il borgo 
di Sant’Avocato (Verci 1791: 166).34 Da notare come le varianti Avocato e Vo-
cato siano più vicine alla pronuncia popolare. Va segnalato inoltre il fatto che 
nel XIV secolo l’antroponimo A(d)vocatus fosse in uso a Feltre, in particolare 
da parte di persone originarie del borgo omonimo; oltre alle attestazioni ri-
portate sopra aggiungiamo qui: a. 1386 Heredes ser Avocati Piscatoris de Feltro 
[…] Turinus Avocati Zelemie […] Avocatus Pischator de uno prato […] Iacobus 
et Avocatus de uno prato (Bonaventura / Simonato / Zoldan 1999: 189, 202); 
a. 1421 Guarnerio filio quondam ser Advocati de Sancto Advocato de Feltro 
(Varanini / Zoldan 2011: 303).

7. Pronuncia popolare

Tornando al toponimo friulano, si è detto all’inizio che la pronuncia popolare 
attuale è San Fóca (talvolta Santa Fóca) sia in veneto che nel friulano locale. 
Tra le attestazioni documentarie compaiono però anche varianti che riflet-
tono esiti fonetici differenti. La forma ricorrente S. Avocà (con le diverse va-

34.  Da segnalare però che l’agiotoponimo S. Foca non era del tutto scomparso dall’uso. 
Nelle mappe catastali del Comune censuario di Feltre, I Conservazione (a. 1849), conservate 
all’Archivio di Stato di Belluno, nel Foglio 22 compare una Strada Comunale detta molini di S. 
Foca che corrisponde all’attuale Via Val Calcino, una stretta laterale di Via Garibaldi.
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rianti grafiche, e S. Avocado) – attestata già alla metà del XV sec. – mostra 
l’esito tipico veneziano della terminazione -ato > -ado > -ào > -à (cfr. mercà 
“mercato”, soldà “soldato”).35 Invece le più rare varianti S. Avochia, S. Avogia 
e simili (v. anche § 9) sembrano indicare una palatalizzazione della velare 
interna davanti ad a, tratto linguistico tipico del friulano. 

Ma nonostante tali varianti del toponimo esibiscano alcuni tratti fone-
tici popolari (veneti e friulani), esse mostrano di essere state influenzate in 
una certa misura dall’allotropo dotto e paretimologico Advocatus / Avvocato 
(d’uso notarile, cancelleresco etc.), con la a- iniziale anetimologica e la velare 
interna che si è mantenuta sorda (a parte poche eccezioni) rispetto all’attesa 
lenizione in posizione intervocalica.36

L’Olivieri, citando il di Prampero, oltre a S. Avocà riporta anche una forma 
locale ossitona San Fochè (Olivieri 1901: 17; Olivieri 1961: 41), che però è frut-
to di una svista. Sia il di Prampero sia la sua fonte, cioè il Vocabolario friulano 
di Jacopo Pirona, riportano in realtà San Foche (Pirona 1871: 583; Prampero: 
810) che è la variante in uso nel Friuli centrale, dove ad -a atona finale corri-
sponde una -e: San Fòca, San Fòche (NP: 1789).

8. Una Santa Foca femminile 

Tra le attestazioni del toponimo friulano d’età tardo-medievale e moderna si 
trova talvolta il titolo di genere femminile, come se si trattasse di una santa 
(Cortelazzo 2002: 318; Desinan 2002: 317): es. a. 1427 in Frioli, a Santa Avo-
cata (Bacchi Della Lega 1905: 223); a. 1532-33 Santa Avocata, Santa Avochà 
(Sanudo: 163, 193, 199); a. 1686 S[i]gnori Valuasoni de Maniaco Conti di Santa 
Foca (Beatiano 1686: 34); a. 1699 co: Gio: Francesco Corbello Valvasoni di Ma-
niaco, k.r, Parlamentario, e Givsdicente di Santa Avocà (D’Accone 1982: 19); 
a. 1709 S.ta Focca (Metz / Baccichet 1997: 73); a. 1754 delli communi e ville di 
Cordenons, San Querino e Santa Focca (Tagliaferri 1979: 509); a. 1878 Santa 
Foca (Rossi 1878: 964); a. 1885 Santa Foca (Bertolotti 1885: xxvi). Lo stesso 
fenomeno si ritrova nel nome popolare del patrono di Francavilla Angitola, 
dial. Santu Foca o Santa Foca (Migliorini 1957: 62-64; Basile 1960: 125-127; 
Rohlfs 1974: 289). Tale passaggio di genere è indotto dall’attrazione della -a 
finale nei nomi d’origine greca (Rohlfs 1972: 81; Frau 1978: 107; Cortelaz-

35.  Stussi 1965: xxxv, xxxvi; Cortelazzo 1983: 368; Tomasin 2001: 76-77; Cortelazzo 
2004: 131-132; Crifò 2016: 364-366.

36.  Si confrontino il ven. avocàto e il friul. avocàt “avvocato” (Boerio 1867: 51; Cortelazzo 
2007: 12o; NP: 26 ; DESF: 129), entrambi cultismi, rispetto agli esiti popolari con lenizione delle 
consonanti intervocaliche: ven. avogadòr “magistrato” (< lat. advocātōrem), friul. avojâl “pro-
curatore della chiesa o del comune” (Boerio 1867: 51-52; Tomasin 2001: 76; Cortelazzo 2007: 
120; NP: 26; DESF: 129).
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zo 2002: 318).37 Forse nel toponimo friulano il passaggio al femminile è stato 
favorito anche dalla risegmentazione della a- iniziale del nome: sant avocà- > 
santa (a)vocà-.38 In qualche caso l’errore sarà intervenuto nello scioglimento 
dell’abbreviazione S. davanti a questo agionimo in -a poco conosciuto.

L’equivoco però è già antico ed è riscontrabile in alcuni manoscritti del 
Martirologio geronimiano dove compare una fittizia Santa Foca, come segna-
lato dagli Acta Sanctorum, che attribuiscono tale errore a una falsa interpre-
tazione della desinenza al genitivo: […] in Parisiensi Hieronymiano Sanctæ 
Focæ, additurque in MS. Tornacensi, Virginis errore ex terminatione vocis in 
casu genitivo exorto (Acta Sanctorum Martii, t. I, Albrizzi - Coleti, Venetiis, 
1735, p. 366). Anche nelle antiche litanie dei santi compare a volte questa pseu-
do-santa. Il Libellus precum di Noyon d’età carolingia (fine del IX sec.) con-
tiene una lunga litania di 584 agionimi, tra i quali compare anche Sancta Foca 
(Krüger 2020: 682). Inoltre in un manoscritto fiorentino della seconda metà 
del XV secolo è riportata la litania (detta le Sante Parole) recitata dai marinai 
durante le navigazioni, nella quale è invocata anche Santa Foca di Pera, che in 
realtà è il S. Foca di Sinope (Ive 1910: 323; Bacci 2004: 243): la pseudo-santa 
era qui associata al quartiere Pera di Costantinopoli, che nel Medioevo era 
colonia genovese e scalo delle navi provenienti dall’Italia, ma probabilmen-
te la litania si riferiva al vicino monastero ortodosso di S. Foca nell’odierno 
sobborgo costantinopolitano di Ortaköy, noto in epoca bizantina come Άγιος 
Φωκάς (Bacci 2004: 243; Quirini-Popławski 2014: 104).

Nella toponomastica italiana troviamo altri casi di agionimi maschili ter-
minanti in -a diventati sante femminili: da Iōnās (gr. Ἰωνᾶς) è sorto Santa Jona 
(Ovindoli, aq), da Mamas (gr. Μάμας) Santa Mama (Crocetta del Montello, 
tv; Subbiano, ar), da Mēn(n)as (gr. Μηνάς) Santa Menna fino al 1881 poi Santo-
menna (sa), da Sabbas (gr. Σάββας) si sono avuti Santa Saba a Messina e Santa 
Sabba a Trieste (oggi rispettivamente San Saba e San Sabba), da Zacharias (gr. 
Ζαχαρίας) Santa Sagarìa (Morano Calabro, cs) etc.39 

37.  Ad esempio il nome della chiesa di San Marcuòla a Venezia, cioè S. Ermacora (gr. 
Ἑρμαγόρας, lat. Hermagŏras), è stato talvolta reso come femminile: a. 1310 de sancta Marcholla; a. 
1313 de sancta Marcola; a. 1317 da sancta Marchola (Olivieri 1901: 15; Prati 1914-15: 174; Olivieri 
1961: 39; Stussi 1965: lxxvi, 100, 152; Cortelazzo 1970: xxxi, 134-135; Cortelazzo 2002: 317-318; 
Zamboni 2004: 1013). Anche la chiesetta di S. Ermacora e Fortunato a Chions (pn) è detta in loco 
cesèta de Santa Màrcora e così anche la sagra locale il dì de Santa Màrcora (informazioni del prof. 
Alberto Pavan di Chions che qui si ringrazia; v. anche Marcato 2022: 96).

38. Cfr. i nomi popolari Santa Polinara di S. Apollinare, frazione di Rovigo, Santa Bonda del 
convento femminile di S. Abbondio a Siena etc. (Prati 1931: 242-243).

39. Salvioni 1918: 261; Prati 1931: 242-243; Migliorini 1957: 63; Rohlfs 1972: 81; Pellegrini 
1980: 400; Zamboni 2004: 1031. Un altro caso è il nome della chiesa di Santa Pàssera a Roma che 
proviene da abbas Cyrus, dal greco ἀββᾶς Κύρος (“padre Ciro”), nominata S. Abbacyri nei docu-
menti del XI-XIII secolo, poi S. Pacera nel 1317, 1321, 1325 etc. (Hülsen 1975: 246-247; Pautrier 
2013: 88-90; Giovannini 2014: 94-95).
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9. S. Ocato 

Nella documentazione del nostro toponimo compaiono, seppure sporadica-
mente, anche forme del tipo Ocat(o): a. 1528 Bernardum de S. Ochato, XVI 
sec. Sant Ocat (STC). Esse possono essere dovute a una riduzione fonica nella 
pronuncia popolare di S. Avocato / S. Avocà. Va detto tuttavia che questa 
variante dell’agionimo compare – soprattutto tra XVI e XVIII secolo – anche 
in contesti letterari con intenti ironici o derisori, sfruttando l’assonanza del 
nome con il veneto ocàt(o) e il friul. ocàt “maschio dell’oca, papero” (Boerio 
1867: 446; NP: 661), connotato negativamente se riferito metaforicamente a 
persone. In effetti ocato (con le varianti occato, occatto, ocat), deformazione 
scherzosa di ven. avocàto, friul. avocàt “avvocato” (Boerio 1867: 51; NP: 26), 
compare nel XVI secolo nei testi pavani di Magagnò (es. gi occati e i noari “gli 
avvocati e i notai”), di Menon e Gigio Artemio Giancarli, nelle poesie del bel-
lunese Bartolomeo Cavassico (es. a pagar i to ocat “a pagare i tuoi avvocati”), 
nella commedia Il Saltuzza (1551) del veneziano Andrea Calmo (Pellegrini 
1977: 331, 465; Calmo 2006: 146; Paccagnella 2012: 455), nel feltrino rustico 
del XVIII secolo di Vittore Villabruna (de tanti che ha molzù quel brau ocat 
“di tanti che ha munto quel bravo avvocato”, Migliorini / Pellegrini 1971: 
68, s.v. ocat). In linea con questa tradizione s’inserisce anche il conte Ermes 
di Colloredo (1622-1692), infatti in due suoi componimenti friulani compare 
l’agionimo Sant’(A)och(i)à che pare alludere ironicamente ai signori di Val-
vasone, dal 1626 conti di San Foca:40 Ch’al meni pur il chiaf Sant’Aochà “che 
dimeni pure la testa S. Foca” (Colloredo 1785: 185), Tu varas zà savut la gran 
custion / tra il B<ortulus> e ’l duche Sant’Ochià “avrai già saputo della grande 
contesa tra il Bortolussi e il duca di S. Foca” (Colloredo 1994: 113).

In conclusione, l’intento di questo contributo era quello di ricomporre in 
un quadro coerente l’evoluzione fonetica e morfologica che ha prodotto le 
varianti del toponimo in questione, partendo dalle forme del nome greco. 
I dubbi suscitati dalle differenti forme del nome del paese (e dell’agionimo) 
possono essere chiariti per mezzo dell’analisi di un’ampia documentazione, 
del confronto con altri toponimi e di una rigorosa ricostruzione dell’evolu-
zione fonetica e morfologica. Quelli che potevano sembrare agionimi distinti 
(Foca, Focato/-e, Avvocato) sono in realtà gli esiti regolari delle forme latine, 
rispettivamente retta Phōcās e obliqua Phōcāti/e-, dello stesso antroponimo di 
origine greca (Φωκᾶς, -ᾶτος). Sulla forma obliqua si è poi innestato un pro-
cesso di attrazione paretimologica da parte del lat. advocātus che ha portato 
alle varianti toponimiche S. Avvocato, S. Avocà etc.

40.  Si veda il commento di Rienzo Pellegrini in Colloredo 1994: 112-113; inoltre Desinan 
1984: 137.
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