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GLI SCOLIASTI DI PERSIO

(Continuazione. - Cfr. Voi. XXXIX, fase. IV).

Bemigio.

All'età Carolingia appartiene invece l'altro commentatore

di Persio, Remigio. Il commento di Remigio è stato fin ora

un mistero e ha dato luogo a parecchie fantasticherie, se

pure qualcuno ha potuto sospettare che Remigio fosse l'au-

tore degli scolii a Persio. La citazione del Laurenziano, resa

nota da 0. lahn, era l'unica traccia positiva di una interpre-

tazione persiana di Remigio fino a che il Manitius non trovò

parte del commento nel Vatic, Regino 1560 (1). Ma dal va-

ghissimo cenno e dalle notizie mal certe e poco fondate su

quest'opera di Remigio e in generale sul commento Cornu-

tiano, pare che il Manitius non abbia esaminato e tanto meno

confrontato il commento Vaticano con la raccolta vulgata

degli scolii.

Il commento è mutilo (2). Comincia al f. 141 Incipit vita

Aula Flacci Persii satirici secundum Remigium. La Vita è una

accorciatura di quella di Probo, con l'aggiunta di strane eti-

li) Op. cit., 1. e.

(2) Cod. Vat. lat. Reg. 1560, membr. sec. XI. Contiene VArs Foeae

Grammatiei, un commento a Donato, un commento frammentario ai Metra

di Beda e il commento a Persio.

Rivista di filologia, ecc., XL. 1



mologie e deformazioni ed errori e con qualche lieve muta-

mento di parola. Seguitano le solite notizie sulla satira, e

quivi sono pure intruse e combinate due sole glosse del Pro-

logo. Comincia quindi il commento alla prima satira, che è

quasi interamente compilato sulla maggiore raccolta scolia-

stica anonima. Remigio conobbe tuttavia altre interpretazioni

e glosse che si ritrovano molto piìi tardi in qualche raccolta

dell'età umanistica, come negli Scolii Fiorentini, di cui diremo

più appresso. Remigio non dimostra certo un ottimo criterio

di scelta e di aggruppamento ; che spesso egli condensa tre

quattro note in una sola, racimolando qua e là le parole

con molto danno della chiarezza e anche della verità.

L'opera personale del commentatore è ben meschina. Eccetto

qualche rimaneggiamento e qualche aggiunta insignificante

puerile (1), tutto si riduce a una successione di parole spie-

gate con altre parole. Il carattere essenziale e pili importante

dell'opera di Remigio è quello di essere un commento del

commento: ed è questa una irrefutabile prova che l'autore

adopera materia non sua. Non si tratta infatti del pro-

cedimento solito ai chiosatori medievali che chiarivano con

più esposizioni o significazioni successive le parole del

testo, ma è invece qui la parola del commento stesso

dichiarata ai lettori. Ecco alcuni esempi tipici: poetarum in-

sectatione id est reprehen sione; no7i pompatice id est

non superbe; insecfationibus id est reprehensionibus;
ex abrupto id est ex aspero; quare ? id est propter
quamcausam?; imbellis fiiit id est non fuit ausus
b e 1 1 a r e ; e il più tipico di tutti : non credas si quid i d e s t

si aliquid.

Il commento si arresta al v. 72 {Palilìa, f. 47 del codice).

Per la singolarità e la rarità grande di quest'opera di Re-

migio crediamo opportuno pubblicarne alcuni estratti, dal

principio.

(1) Es. V. 11 " Patrui enim severi circa, fr^trnm G.\ios quando inhoneste

eo8 vident ambulare ,.
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" Incipit Vita Aida Flacci Persii satirici secimdum Reniiijium.

Aules dictus est persius ab aulide civitate. Flaccus dictus

est ex nomine patris et est illi prenomen Persius proprium

nomen. In aetliruria civitate vulterris natus, et nobilissimo

genere ortus fuit. Flaccus vero pater suus eum moriens di-

misit pupillum fere sex annorum. Postea autem fulvia sisenna

mater illius nupsit fulcio equiti romano. Hic igitur Persius

studuit vulterris usque ad annum aetatis suae duodecimum.

Deinde adductus est romam. et ibi primum studuit apud

grammaticum remmium palemonera. secundum apud bassum

philosophum. Ad ultimum apud cornutum poetam qui tunc

tempore [corr. in temporis) satyricus (vel tragicus superscr)

erat. Iste igitur persius ut a scolis declinavit lecto videlicet

Lucilii satyrici libro decimo satyras componere studuit. Cuius

libri principium imitatus, sibi primum et postea omnibus

detrectaturus, cum tanta recentium poetarum insectatione. i.

reprehensione inchoavit ut etiam Neronem tunc temporis

principem occulte inculpaverit. cuius versus in eum est. Au-

riculas asini Mida rex habet. Set {corr. in sed) a Cornuto

fuit emendatus ita: Auriculas asini quis non habet? Ne Nero

in se arbitraretur dictum fuisse. et sciendum est quia iste

persius anno aetatis suae tricesimo hominem exivit vitio sto-

machi corruptus. Vita explicit. Annotatio incipit.

Satyrae proprium est ut humiliter loquatur sicut iste qui

caballino dixit non equino (1) et in sequentibus semipaganus.

i. semivillanus (2). Non pompatice. i. non superbe, et omnia

sana faciat (3). i. omnia dicat iuxta mensuram. Cum enim

modum. i. mensuram excedunt poete, quodammodo insaniunt.

Satyra genus est clami vel lancis. Clarnus autem dicitur

discus vel mensa multis ac variis f làT frugum generibus

referta. Ergo satyra dicitur quasi satura a saturitate, eo quod

vitiis et insectationibus. i. reprehensionibus multorum sit

(1) Ved. Prolog., v. 1 (n.).

(2) -Prolog., v. 6 (n.).

(3Ì Scoi. Fior.: omnia sana faciat. — Vulg. lahn: omnia cum sanna

faciat.



piena. In hac igitur prefatione dicit se persius non esse poetam

set epeponem (1). i. famelicum et esurientem. et nimia fame

coactus sicut et alii poete ad hunc librum describendum aspi-

rasse fertur. sicut ille ponit exemplum de avibus que fame

ventris coactae formant. i. resonant humanam vocem. et non

est dubium quod de se ipso dicit, quin de omnibus dicat.

Haec satyra scribitur de bis qui publice captant famam ex

favore eloquentiae iraperitorum. et hoc velud dialogi genus

in principio ex persona interrogantis inducit. Videns persius

multos libidinari in scribendo ad hoc tantum ut laudem et

favorem popoli adquirerent. reprehendendo cum indignatione

et admiratione (2) inchoavit et ipse ex abrupto. i. ex aspero

docens {corr. in dicens). curas hominum, sub. inanes. vacue

et inutiles, quia sine fructu laborant. Semet ipsum ergo re-

darguii primum, quod relinquat succedentibus carmina quae

vulgus lecturum non sit quia non sunt vulgaria et minime

conveniunt libidini. quantum est in rebus inane, i. vacuae

cum dicit in rebus. Osonto Kenon greca figura est. deest

enim humanis...

f. 142 I 4 segg.) Polidamas populus est loquax et imbellis.

recitator labeonis et interpretatur multinuba et ponitur bic

prò Nerone qui imbellis fuit. i. non fuit ausus bollare, et

multinuba quia multas feminas stupravit. etiam et matrem

suam. Troiades. i. femine romanae. nuge. i. inutiles. Hic

apellat romanos feminas inutiles Labeo poeta fuit, quem

indigne laudahant romani (il corsivo fu aggiunto dopo)

qui transtulit iliadem. i. subversionem troiae et odisiam. i,

errorem ulixis de greco in latinum. non sensum de sensu,

sed verbum de verbo satis ridiculose, Potius enim verba se-

cutus est quam sensum. Cuius versus est talis. Gradum man-

duces priamum. priamusque pisinnos. Non habet enim ullum

sensum. Invehit. i. transportat se ad aliquem poetam laudis

cupidum dicens. poeta non accedas. i. non consentias. non

assentias. non credas si quid, i. si aliquid elevet te. s. laudando.

(1) Scoi. Fior.: sed epapem esse... id est exurientem. — Vuìg. lahn : omis.

(2) Scoi. Fior.: Alii vero cum admiratione dicunt dictum. — Vidg.

lahn : om.
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f. 142'' 1 11. Cum sapimus patruos. i. cum cquiperamus

patruorum sapiontiam (1) vel severitatem, Patrui enim severi

sunt circa fratruni lilios quando inlioneste eos vident ambu-
lare, sic cicero obiurgavit celium. ut quidam patruus censor...

I 12. Quid faciam? s. si non risero? quasi non possit risum

tenere. Naturalo uiichi est ideo iteratur tunc tunc ignoscite (2).

Sed sum petulanti (luxurianti superscr.) splene cachinno, i.

luxurianti pectore, et non me contineo lasciviore risu. petu-

lanti splene sum. Talis inquid naturae sum, ut rideam. Se-

cunduni phisicos dicit. qui dicunt hominem splene ridere, felle

irasci, iecore amore {sic) corde sapere...

f. 143 I 15 pexus tu. i. pexo capite habens. ornatus vel

pectinatus vel tonsus. linde Virgilius Inpexis barbis (3). i.

intonsis...

1 16. Sardoniche, i. cum pretiosa (vel nova superscr.) gemma.
Sardonix est gemma pretiosa. quam patronus filiolo suo donat

in die natalis sui (4). quam romani in anulis suis ferro so-

lebant. et est nigra candida et rubra. Dieta autem Sardonix

a Sardio et Oniche (5). quod utriusque colorem habeat...

Presentiamo pertanto un primo fascio di scolii Cornutiani,

e della parte anonima comune alla Vulgata e al Laurenziano

pubblichiamo quelle varianti e quelle glosse che abbiano no-

tevolissime differenze e valgano a restaurare o a modificare

sostanzialmente la lezione.

(1) Scoi. Fior.: cum equiparamus sapientiam patruorum. — Vulg.

lahii : om.

(2) Scoi. Fior.: Quid faciam? quasi non possum risum tenere...

Naturale hoc modo est tunc tunc: iteratum accipitur. — T'«?^..- om.

(3) Questo esempio vergiliano (Georg. Ili, 366) è pure negli Scoi. Fior.

Nella Vulg. l'esempio è tratto dalla ecloga I, 28.

(4) Scoi. Fior.: quam patronus in die natalis sui fìlio suo dabat. —
Vulg. : om.

(5) Scoi. Fior.: Est lapis pretiosus compositus ex sardio et onice. —
Vulg. : om.
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Vita Persii iti Cod. Laurent. 37. 20.

Pag. r.

In principio huius libri octo sunt videnda. I de vita autoris.

II de causa suscepti operis. Ili quae materia operis. IV quae

intentio auctoris. V quae utilitas VI cui parti philosophiae sub-

ponatur (1). VII quis libri titulus. Vili quis modus loquendi (2).

Ad. I. Auctor iste nomine Aulus Persius Flaccus, natione

Tuscus fuit. Est enim natus in Etruria Vulturis (3), eques

romanus, genere clarissimus, affinitate primi ordinis vìris

coniunctus, carmina satiricus. Natus pridie nonas Decembris
Fabio Persico Vitello Lucioque consulibus. Decessit anno (4)

octavo Kall. Decembris, anno aetatis suae anno tregesimo (5),

vitio stomachi, Rubio Mario Assinio Gallio consulibus ad

octavum miliarium in via Appia, in praediis suis. Pater eius

consorti nomine (6) Flaccus moriens eundem Persium pupillum

reliquit annorum fere sex. Fulva (7) Sisena mater Persii nupsit

marito suo Fiacco mortuo cuidam equiti romano, qui Fusius

dicebatur, qui Persium extulit intra paucos annos. Studuitque

Persius usque ad annum XII aetatis suae Vulturis, inde Romae
apud grammaticum Rennium Palamonem et apud rethorem

Virginium Flavum. Cum esset annorum 16 amicitiae (8) coepit

uti Annaei (9) Cornuti, ita ut nunquam ab eo discederet in-

dutus quoque aliquantulum philosophia. Amicos habuit a prima

adolescentia Cesìum Bassura poetam et Calfurnium Staturam,

qui Statura vivo Persio iuvenis migravit. Coluit ut patrem
Servìlium Momentanam; cognovit per Cornutum amicum etiam

Lucanum probum virum, aequaevum sibi (10) adiutorem Cor-

nuti. Nam Cornutus ilio tempore traycus (11) fuit sectae poe-

ticae, qui libros philosophiae reliquit. Sed Lucanus adeo mi-

rabatur scripta Persii, ut vix retiueret se recitantem scripta

eiusdem (12) a clamore. Et, ut dicunt quidam, prius Basso

docente didicit; postea vero disciplinam eius egressus (13) ad

Cornutum alium doctorem se transtulit: unde ad utrumque
istorum quandam (14) satyram scripsit, penultimam Cornuto,

ultimam vero Basso. Fuit morum lenissiraorum, verecundiae

(I) lahn male descripsit: subiiciatur. (2) I. legendi.

(3) In margine adnotatum est: Hae Vulturae, hariim Vuìturarum sunt

(lahn nomen) civitates (I. civitatis) in Etruria, quae est pars Tusciae.

(4) I. a'. (n) I. suae trigesimo. (6) I. noniinis. (7) I. Fulvia.

(8) I. amicitia. (9) Cod. amici. (10) I. aequaevum et adiutorem.

(II) I. trayycns. (12) I. eius. (13) I. egiss{'^)et. (14) Om. I.
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virginalis, formae pulcrae, piotatis mirao, pudicus, erga matrem
sorores et amitam fuit irngi. lleliquit circa 200 sextortia

matri et sororibus, s- liptis tantum (1) ad matrem codicillis.

(Sextertium est una libra et tertia pars alterius). Rogavit
matrem et sorores ut darent Cornuto magistro suo 90 sextertia

et, ut alii volunt, plus; et pondera argenti viginti et libros

circa 40 Cisippi, sive bibliothecam suam totam. Verum a
Cornuto sublatis libris pecuniam reliquit matri et sororibus

quas ipse Persius sibi heredes fecerat. Scripsit raro et tardus(2);

liunc ipsura librum imperfectum reliquit; versus aliqui (3)

dempi sunt ultimo libro quos, quasi finiturus esset, leviter

correxit Cornutus ; et Caesio Basso petenti, ut ipse ederet,

tradidit edendum.
Scripserat in pneritia praetextam nescio cui, et opericon

librum unum et paucos in sorore (4) Tersiae Ariani (5) matrem
versus, quae se ante virum occiderat. Editum librum continuo
mirari homines coeperunt et transscribere de uno in alium.

Mox autem (6) ut ad scolas divertit (7), lectoque Lucilii libro

decimo veheinentur satyras componere studuit, cuius libri

principium est imitatus; Sibi (8) primo, mox omnibus de-

tractans cum tanta recentium (9) poetarum et oratorum in-

sectatione, ut etiam (10) Neronem illius temporis principem
reprenderit, cum versus in eum fecerit dicens: Auriculns asini

Mida rex habef. Sed a Cornuto emendatus est sic: Auriculas asini

quis non habet?, ne Nero in se dictum existimaret. Haec (11)

sunt de vita autoris.

Ad, II. Persius apud se deliberavit ut (12) scriberet, nec ne.

Incepit et destitit. Postea vero intolerantia vitiorum commo-
tus hoc opus incepit quod et perfecit et scripsit (13) causa (14)

suscepti operis. Scripsit etiam ut favorem Romanorum captaret.

Scripsit etiam causa gloriae, quae est potissima causa scri-

bendi omnibus autoribus (15); unde Oratius (16): Gloria vos

acuat.

f. F. Ad. III. Materia liuius libri est illa comunis omnium
satyricorum, scilicet, vitium sive reprensio vitiorum.

Ad quartum. Intentio sua est dissuadere sive dehortari

nos a vitiis et persuadere ad virtutes. Nam egressus (17) vitii

ingressus ad virtutes. Et haec est principalis intentio quae

(1) I. tamen. (2) I. tarde. (3) I. aliquot. (4) I. sororem.

(5Ì I. Ariam. (6) I. vero. (7) I. duìtur. (8) I. Sed.

(9) I. omnium. (10) I. et. (11) I. Haec — autoris om. I.

(12) I. num. (13) I. spet (?). (14) I. caiisam. (15) I. auditoribus.

(16) I. unde 0. gloria nos aenat. (17) I. egressio vitii ingressio.
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per totum libri textum dissererit. Sunt autem secundariae

intentiones per singiilas distinctiones quas satyras appellamus,

et eas suis locis explicabimus.

Ad V. Utilitas est vitiorum depositio, sordium abiectio, et

per consequens virtutum inforraatio.

Ad 6. ethicae suppositio, id est morali philosophiae. Licet

enim praecepta de moribus non tradat, tamen nos ad mores
instituit per vitiorum expulsionem.

Ad 7. Titulus talis est. Auli Persii Flacci satyrarum liber

incipit. Non dicitiir ' primus ^ quippe cum sit tantum unus.

Ubi enim deficit numerus deficit ordo.

Ad 8. Modus loquendi quandoque dialogus sive dragma-
ticus, ut in prima satyra; ut in pluribus autem est exeger-

maticus, raro autem misticus.

Nunc (1) videndum est unde dicatur satira. Satyra dicitur

a satura quae est quaedam lanx, vel quidam clarnus vel

scutella in templis deorum; et dicitur per similitudinem, quia

sicut lanx illa diversis et variis generibus ferculorum et epulis

ymolatiis erat refecta, ita et satyra diversis vitiorum gene-

ribus est repleta. Literae quoque satis concordant. Omnes
enim eaedem sunt praeter unam; illa quoque non multum
dissonat. Sicut enim satura scribitur per. u. quae bifurca est,

ita et satyra per. y. graecam, quae iterum bifurca est, scri-

bitur. Vel quod allegantior habet opinio. Satyra dieta est a

satyris diis nemorum, propter quasdam qualitates tam satyrae

quam satyris convenientes. Sunt enim satyri leves, nudi, di-

caces, derisores, saltatores, capripedes. Leves sunt satyri,

quia non sunt carnea mole oppressi sicut ceteri homines. Si-

militer et satyra levis est, ncque enim alta et ornata verba
sibi requirit, quippe quae non est sententiarum mole oppressa,

imo cottidianis et usitatis utitur verbis. Sunt item nudi et

nudae ; nam offensio vestium non indigeat ; si quidem terrena

(1) Hoc in marg. legitur: lohannes de Girlanda (leg. Garlandia) haec

est lex satyrae vitiis ridere salire. In fine paginae haec eiusdem librarli

manus descrlpslt:

( Indlgnans satyra derldet et nudat operta.

Mordet voce, sallt. fetet. agreste saplt.

( Est levis et ridens, saltans et nuda dicaxque.

Capripedes retinens et fetens mordet agreste.

( Deridens satyra mordax et crimina nudani?.

Garrulat et fetet et salit atqne ferit.
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sunt numina, nec in omniious nostros exporiuntur casus, plenam
tameii non habent deitatem, undo et semidei dieuntur, nani

post aliquot saecula intereunt. iSimiliter satyra nuda est. Non
enim per obvolutiones aut ambages, sed nude et aperte re-

prendit, et vitia denudat et retegit.

Iteni sunt dicaces, id est garruli ; ita et satyra dicax est

et garrula; quia nec prò blanditiis ncque prò minis ncque
prò pretio aut prece alicui parcit.

Item sunt derisores, id est cachinones, cum quodam cachino

deridentes; sic et sat\'ra cachino derisoria est. Quos enini

reprendit, cum quodam risulo reprendit; et tunc graviusmordet,
quam si serio reprenderet. Item sunt saltatores quia saltando

incedunt; nam quibusdam discursibus (p. 2") lassiva iocula-

tione saltando se rapiunt. Ita et satyra saltatrix est, adeo
ut in duobus vel tribus versibus, bis vel ter vel quater re-

prendat quasi eidem materiae insistens, imo persaepe stilo

mutans. Uno enim vitio reprehenso ad alium reprehendendum
festinat. Item sunt capripedes, id est caprinos pedes habentes,

quia sicut cornu pedum profunde terram signant qua ince-

dunt, sic et satyra quos notat ad ilia pertingit, Vel capri-

pedes, id est foetidi. caper enim foetidum animai est; ita et

satyra foetida propter foetidos sermones quibus utitur.

Vel dicitur satyra a satyra lege apud romanos lata, quae
verbis fucatis fallit. Sic et satira aliud dicere videtur ed aliud

significat.

In hac prima satyra autor utitur prologo, in i[UO reprendit

poetas, non quoslibet. sed illos qui sino praemisso exercitio

scribebant, hoc solo freti, quod de pegaseo fonte potassent.

Vel quod in Parnaso monte dormissent. Dicit autem se ncque

hoc modo neque ilio sapientiam acquisisse. Et est causa quare

in primis notet homines suae professionis participes, scilicet,

poetas; ut alii minime putent eum sibi parciturum sive parsurum.

Sciendum est istum prologum iambico metro fuisse scriptum.

Sed vitio scriptorum vel metro nobis ignoto, metrum non

potest distingui, neque in littera potest assignari. Quidam
vero dicunt quod sit prosayce descriptum.
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Vaì'iae lectiones in Cod. Laurent.

V = Editio lahnii Lips. 1843.

Satira I. 43. Salsamentum
44. commisso recto sermone

„ aliquorum nomiiium verba in-

terponentes

47. spernam
^ sapientiae quae negligit

72. vel quod die quo condita est

Roma
„ transiliantquod paliliisfaciunt

se expiari credentes

81. Numa duce
99. saeerdotissae.

100. Bachum negavit deum, quem
mater Libero favente furorem
sub imagine v. t.

101.

104.

125.

caput filii teneret
Quia et ipse Bacbus bassareus

dictus est, unde Horatius
qua Liber patente utitur.

vel fractum
vel est translatio

plus praefulgent et fiunt pu-

riora et raeliora

Satira II. 5. Scribatur

10. Si patruus ebullit, quiafaciens
me praeclarum et divitem

15. Si lotus castus i"ueris,propterea

quod coitu nocte sis inqui-

natus
26. locis

„ Ergenna iubente ideo

36. credimus esse deos

47. vaccae aetate viridiores, quae
iam fecerunt vitulas, uec ta-

ra en ad sumraam t venerunt
60. Sive quod in Etruria creber

ususvasorum fictiliumfuerat,

ibique primo inventus
72. ad monomachiam vel monar-

chiam
, Corvuus

Satira III. 6. Quaerunt
10. pars circea

, conglutinata
15. quia tam
, lalare prò molli dormire

V. garum.
V. omisso r. s.

V. aliquorum hominum verba in-

terponunt.
V. respuam.
V. patientia quia non negligit.

F. vel quod eo die condita Roma est

V. transiliant bis palilibus se ex-

piari credentes.

V. Numio quodam duce.

V. ministra e.

V. Liberum patrem negavit deum,
quem mater Libero sacra fa-

ciens furore correpta sub ima-
gine V. t.

V. caput filii cerneret.

V. Sed etiam Liber pater, ut Ho-
ratius.

V. qua Liber pater utitur.

V. sed fractum.
V. aut certe translatio est.

V. magis praefulgent.

V. Scribat.

V. Si patruus ebulliat.

V. Si lotus petieris, lotus propterea
quod nocturno coitu sis inqui-

natus.

V. lucis.

V. Ergenna ideo.

V. quis putet esse deos.

V. aetate viridiores vaccae inter

vitulas et vaccas.

V. Sive quod in Etruria creber usus

vasorum fictilium fuerat.

V. ad monomachiam.

V. Corvinus.

V. requirunt.

V. pars crocea.

V. glutinata.

V. qui tam.
V. lallare prò velie dormire.
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io, quod aliam rem
„ et perit tempus
20. tractum est a rase vitiato ri-

moso
24. mediatae frugalitatis

„ vel etiam quod habes farris

modium
„ tolerare

26. delicatae

„ quasi securus vel sine debito.

28. lineam quasi successionis a ge-
nealogiis

, notatus

31. imperitum

, qui cingi non potest

^ immundis

, perdidit et consumpsit
48. in iactu

„ semper binos affert

, laudarem
56. dividit

„ vitiosa per devexiora

, a pueritia

60. sine proposito vitae peragras
tempus, ut libuit omnia facis

63. irrumpit
75. quae ea summunt aut mentem

moveant
94. monens et monitus

106. liberati

109. perducuntur
111. quales sunt qui algent

V. quia dum aliam rem.
V. tibi perit tempus.
V. alludit autem a vase vitiato.

V. mediocri frugalitatis.

V. vel etiam far modicum.

V. relevare.

V. delibatae.
V. quasi securus; et sine dubio hoc

satis potest etiam intelligi,

tamquam modo antypophora
sit et ille adhuc respondeat.

V. lineam successionis agrenealogo.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

V.

numeratus.
perditum.
quia cingi non possit.

immundus.
perdidit.

in iactura.

semper boni aliquid affert.

luderem.
dividitur.

vitia quae devexioribus.
per vitia.

sine proposito vitam peragrans,

ut libuit, omnia facis.

irrepat.

qui ea dant aut quia mentem
moveant.

moriens et monitor,
liberti,

perduntur.

velut tales qui sunt algeant.

Satira IV. 4. non est credendum
6. resecare et dissolvere

13. suo iudicio

, sua nota
15. ne optes

19. et divitem et nobilem esse

„ vocis vendentis
22. tunica linteo amica utitur.

24. rarum est

, interficere

26. quantum non
„ dicit ergo hunc et alios con-

similes natos diis iratis

33. si nimis
37. portas
47. inflamantur
49. plagarum tumores et livorum

vestigia faciunt

- merere debitores

V. credendum est.

V. sedare.

V. tuo iudicio.

V. suam notam,
V. nec optes,

V. et divitem esse et formosum.
V. vocis.

V. tunica linteaamiciuntur vernae.

V. difficile est.

V. afficere.

V. quantum.
V. Inducit ergo per Vcctidium diis

iratis et malo genio natos.

V. si contra.

V. pectas.

V. inflantur.

V. plagarum cicatrices faciunt.

V. mendicare debitores.
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Satira V. 5. quo proficit

9. trecentis millibus minarum
12. cumtecummurmureloqueriset

13.

14.

17.

18.

19.

20.

28.

30.

32.

84.

35.

36.

37.

43.

48.

50.

51.

52.

11

54.

55.

57.

63.

67.

70.

73.

1»

75.

n

77.

100.

118.

sonitu emittunt
aptans
praemitte
sine lit bus
pullatus

vilem
resignetur
dicit se

vel quia pueri multum
coercebant et in eos res suas

transferebant
bibere

quem vellem
adolescentium pueritiam
errent

debeant declinare

in stipite

et morali ratione erudiebam
ostendit

adduxit
quiacum stultus operatur stulta
asperitate

et ociis

secundum mathematicos
in hoc signum
si quid malum erat quod ge-

niturae nostrae
malignitatem Saturni vel

coniungit a equale factum
credo tamen uno aliquo astro

quasi reprendendos
quot liomines

aliis mercibus
hebetescit

labefecerat

mundans
Si quidem liinc decipiuntur
homines qui tolerabilem

in aliam
numquam diei subsequentis
studio reparamus

nullam libertatem
locum
a culpa circumagebant
eo quod eis manus raitterentur

quia ei iumentorum cibaria

temperat
lavas ut acrimonia

V.

a vitiis connumeratis
nuisset

172. non volui

absti-

V.

V.

V.

V.

quid proficit.

trecentis millibus.

quod tecum cum murmure lo-

queris.

sonitu fundunt.
aptatis aut captatis.

praetermitte.
sine sceleribus.

culpatus aut pullatas.

le veni,

reseretur.

dicit.

vel pueriliter.

coercebant.

libere ambulare.
quae vellem.

adolescentiam vel pueritiam.

erramus.
declinare velimus.

ut in stemmate.
et morali eruditione suscepisti.

extendit.

adduxisti.

quod cura stultis obrepat,

per asperitatem.
simul ociis.

mathematicis.
hoc signum.
si quid erat quod malum geni-

turae meae.
gravem Saturnum ut.

coniungit, aequalem iacit.

credo tamen aliquod astrum.

quasi reprehendet.

quot capita,

ab his mercibus.
tabescit.

labefactat.

emundatas.
Si quidem ii decipiuntur qui to-

lerabiliter.

in alia,

numquam die consequente ad
studia reparamus.

non illam libertatem.

lacum.
alapa percussos circumagebant.

quod manu eius mitteretur.

quia necdum iumentorum ciba-

riis se temperat.
lavas, quoniam lavatur helle-

borum primo, ut acrimonia,

a vitiis, quae enumeraverat, re-

cessisset.

non valui.
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185. vexiit te

„ ex^iloratis

„ a capite vel a latere desudaret

, fluebat

Satira VJ. 6. vel quia vicinitas

mari in hieme tepidum cae-

lum praebeat
10. Secundum pythagoricam sen-

tentiam, qui dixit animas
humanas per palingenesiam,
id est per iteratam genera-

tionem, exeuntes de corpo-

ribus in alia corpora introire;

et secundum quod egeri(n)t

bona vel mala, hominum sive

ceterorum animalium cor-

pora accipere. Et ita dixit

neminem mori sed interire

19. caules suos oleo etiara malo
et parum inungit putans se

delieias comedere
34. delata cum cadavere crema-

batur
36. ceteras species adulterant

46. operiebantur
51. lapidibus plenus, quibus me

contradicentem obruas

62. sacculo

68. idem verbum
, largius

„ se vivere minatus

„ praecipit ergo quaeri largiores

escas et meliores sibi parari

69. prò nimia

V, te versat
T''. explorandis.

V. in capite, id est in Bummitate,
vel in latere insudaret.

V. effluxerat.

V. vel quia in brumali frigore te-

pidum caelum praebeat.

V. Secundum Pithagorae philosophi
diffinitionem, qui dicit animas
humanas per IlaÀiyyevealav,

id est per iteratam genera-
tionem, exeuntes de corporibus
in alia posse corpora introire.

V. caules oleo unctos putans deli-

eias comedit.

V. aliata cum ipsis corporibus cre-

mabatur.
V. alias merces adulterant.

V. induebantur.
V. quia ager plenus lapidibus longe

non est
;
quo me contradi-

centem obruas.
V. saccello.

V. hoc verbum.
V. lautius.

V. vivere minatur.

V. et praecipit lautiores escas sibi

iam parari.

V. prae nimia.
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Varioriini Scholia ex Cod. Laurent.

Prologus.

8. Suum chere: id est sibi congruum et naturale. Psitacus (1)

enim naturaliter et absque doctrina chaere proferebat. Unde
et de Caesare talem salutationem dicebat: chaere Caesar

amos; quod est ' ave Caesar inviete '. Cetera vero verba

absque doctrina proferre non poterat, imo ab aliis discebat.

Unde quidam sapiens sub persona psitaci ait: ' Psitacus a

vobis aliorum nomina disco. Hoc didici per me dicere: Caesar

ave '

(2).

Satira L

18. Patrare proprium est venereum opus consummare.
Auctores tamen ponunt prò quodlibet perfìcere.

28. Digito. Hic requiritur historia Demosthenis (3) qui cum
quodam tempore transiret per vicum Atheniensem, duo mer-
cenarii in taberna cenantes eum viderunt et sibi vicissim

ostenderunt. Ipso autem gavisus est quod etiam ab ignobi-

libus sciretur, Putabat enim solos divites agnoscere se (4),

52. Denique... Apud antiquos (5) lectis citreis tabulis spondae

lectorum fiebat, quas cera linebant ut quicquid ad animum
nocte veniret, statini innotaretur, ne oblivioni traderentur et

ne vis ingenii deperiret.

92. Sed numeris. Obiectio (6), quia versus, nisi levigatus

(1) F. ... ex natura salutans et dicens ave vel chere, quae prò munere

offertur regibus. Nam cetera verba institutione, id est doctrina, discit.

Hinc est illud: " Psitacus a vobis aliorum nomina disco, Hoc didici per

me dicere : Caesar ave ! „

(2) Martial. XIV, 73.

(3) V. Hic requiritur historia Demosthenis, qui cum transiret et a mer-

cenario tabernae digito monstraretur, fertur laetatus esse, quod ab igno-

bilibus sciretur.

(4) Cf. Cic. Tusc. V, 36, 103; Ael. V. H. IX, 17; Plin. Ep. IX, 23.

(5) V. Apud antiquos citreis tabulis parietes ornabantur, quas et cera

incerabant, ut quicquid in animum veniebat, statim notaretur, ne vis

ingenii periret.

(6) V. Obiectio superioris. Sed vide, quia, si versus laevigatus sit, non

prò nihilo est [Et est ordo: Numeris crudis addita iunctura decor est,

id est, metris addita iunctura honorem aflFert]. Ergo quemadmodum se-

micrudus cibus lacerat mentes, sic et versus semicrudus interficit. Sar-

casmos obiicit.
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sit, prò nihilo est. Sed sicut cibus semicrudus interficit, sic

versus semicrudus mentein lacerai, (^jarchasmos subicit. Putant
se novum facere docorumque invenire crudis et duris sen-

sibus si compositi sint aliqua levitate, et statim legitima
poemata se credunt facere si duobus spondeis ultimis clau-

dantur.

107. Vero, in veritate. Re vera veritas (1) mordet. Juxta
idem veritas odium parit.

123. Audaci. Cratinus, Eupolis et Aristophanes, togatarum(2)
comoediarum auctores fuerunt, ut meminit Horatius ' Eupolis
atque Cratinus Aristophanesque poetae atque alii quorum
comoedia prisca virorum est '. Primi etiam exemplum dede-
runt libere scribendi: qui cum amaritudine ni mia (3) invccti

sunt in principes civitatis. Nam (4) antiquitus satyra com-
mista erat comoediae. Propter quod lege XII tabularum est

cautum ut fuste feriretur qui publice invehebatur. Nam uni-

cuiqe suum epytheton attribuit (5). Cratinum dicit audacem
quia (6) reprensorem et reprensores sunt audaces; Eupo-
li(m) (7) iratum ; videba[n]tur (8) enim reprensores esse irati;

Aristophanem praegrandem, quia nullus satyrographus eum
antecessit. Dicit (9) ergo: tu, qui imbutus es sapientia et repren-

sione eorum, lege librum meum, [quia non adhaerebit].

131. Abaco. Abacus (10) est quaedam scientia geometriae in

qua disputatur de numeris. Vel mensura in qua geometrae
designant loca vel mensuras, pulvere vero consperso.

134. Noìiaria. Romae (11) erat edictum ut ante horam nonam
nulli liceret vacare voluptati, sed disputarent de commodo
rei publicae vel debitores responderent creditoribus suis. Pro-

hibitum etiam erat ne meretrices egrederentur de prostibulis.

Post nonam vero licebat vacare omni voluptati et meretri-

cibus egredi. Nam si prius egrederentur, impedirentur iuvenes.

Unde dictae sunt nonariae.

(1) V. Veritas enim morsum habet et odium parit seu creat.

(2) V. graecarum. (3) V. multa. (4) nam - comoediae om. V.

(5) V. dedit. (6) quia - audaces om. V. (7) V. Eupolidem.

(8) videhatur - irati om. V.

(9) V. et hoc dicit: Qui afFatus es cratino et palles legendo Aristo-

phanem, et mea carmina lege.

(10) V. Abacus enim dicitur mensa, in qua geometrae designant loca

vel mensuras.

(11) V. Nonaria autem dieta est meretrix, quia apud veteres a nona

hora prostabant, ne mane omissa exercitatione militari ilio irent adole-

scentes In usu fuit ut praetores edicta proponerent certis temporibus

compellentia debitores satisfacere creditoribus.
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Satika II.

5. Tacita, [propter illos qui tacite sacrificant aut tacite

vovent]. Hoc est (1) prò ipsis tacitis in coscientia^ ne eorum
petitio andiatur ab hominibus. Juxta idem, pars cum sacri-

ficat nil nec murmure nec clam a diis petit, sciens deum
nosse quibus indigeat.

10. EbuUi prò ebuliat (2). id est finiat et expiret. Nam
ebulire proprie dicitur expirare. Vel est metaphora a bulla

tracta quae aeris tenore guttis cadentibus inflatur: quae rupta

spumam quam continet amittit.

13. Expungam [id (3) est omtiino expellam et extra mittam
et a punto subscriptionis tollam]. Tractum est a militibus

qui expugnare {sic) dicuntur, dum foras a railitia emittuntur.

Nam est scabiosus. lUum indicat infirmum et morti pro-

ximum quia plenum scabie est et vehementi colera frequentius

excitatum, et ' acri bile ', id est molancolia sive amaro felle,

cuius abundanfcia facit hominem interire et cito mori. Meta-

phora est a bello, in quo cadente qui primus est, succentu-

riatur secundus. Itidem in sopiendis (sic) prò meritis acci-

piunt mercedam et prò mortuo secundus succedit.

41. Corpusque fidele, id est robustum (4) et validum, quod

in vigore permanens firmissime^ senectutem sustineat, qnae

morbis omnibus abundat, naturali vigore deficiente.

(1) V. prò tacitis ipsis, qui ideo palam non orant, ne iniqua eorum

petitio audiatur. lusta vero principum pars, cum sacrificat, nil neque

murmure, neque clam a diis petit, sciens deum nosse, quibus indigeat.

(2) V. EbuUire autem proprie exspirare, metaphora sumpta a bulla,

quae aliquo venti tenore sustentatur; quae bullae cum in aqua fiunt

cadentibus guttis, rumpuntur, et spiritum, quo continentur, emittunt;

ex quo etiam proverbialiter dicitur: Homo bulla est. Propterea ebullit,

id est, exspirat. Nam cum ebullit aqua igne subiecto, altius quidem vapor

emittitur: ideo eleganter dixit ebulli at.

(3) V. proprie foras mittam. Tractum a militibus qui expuncti dicuntur,

dum foras a militia emittuntur, metaphora a bello, in quo cadente, qui

primus est, succenturiatur, id est subrogatur, alius, cui mortuo secundus

succedit. Itidem in stipendiis prò meritis accipiunt mercedem, et primo

mortuo secundus succedit. Namqiie est scabiosus: merito sperat, eum esse

cito moriturum, et deos precatur qui illum videant et plenum scabie et

vehementi cholera frequentius excitari. Et acri bile, id est melancholia.

(4) V. id est validum, quod sustineat senectam, quae morbis omnibus

abundat, unde dictum est: senectus ipsa morbus est.
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42. Tuceta. Tuceta (1) dicuntur apud Gallos cisalpinos vel

transalpinos babiilinae carnes condimentis qnibusdam crassiii

oblitae et maceratae, et ideo toto anno durant.

56. Nani fratres... Kefert Acron, quod in porticu (2) Apol-
linis Palatini fuerunt L Danaidura effigies, et contra eas (3)

totidem equestres et aereae (4) statuae filiorum Aegisti {lec/.

Aegypti): quorum (5) quidam praeerant somniis et ea expo-
nebant. Unde praecipue colebantur et eorum imagines deau-
rabantur; ceterorum vero aereae erant. Vel (6) fratres dicit

Polucem et Castorem, qui quadam nocte Serxen (leg. Persen)
regeniMacedoniae per somnum nuntiaverunt victum. In quorum
templis somniorum interpretes solebant haberi. Vel cum Ro-
mani peste laborarent Castor et Polux per somnium docuerunt
quibus remediis curarentur.

57. Pituita... vel pituita (7) est morbus gallinarum ex nimia
edacitate procedens, et facit eas capita distorquere. Homines
vero turgidi et cibo pieni somnoque gravati vana somnia non
vera vident.

59. Numae. Numa (8) Pompillus religiosissimus imperatorum
romanorum vasis fictilibus in sacrificiis deorum usus est: qui

et Numa dictus est quia frequenter numinibus multa inservit.

Nani et primus ritus cerimoniarum invenit, feciales regulas

(1) V. Tuceta apud Gallos cisalpinos bubula dicitur caro condimentis

quibusdam crassis oblita ac macerata, et ideo toto anno durat. In Laurent,

cod. celerà desimi quae apud V. leguntur.

In Florent. Schol. hoc schoUum legitiir : tu e e et aqu e crassa aut

id genus cibi, quod eodem modo apud nos dicitur, intelligit, aut aliam

speciem multo pingui refertam, ut sunt apud Gallos cisalpinos bubilinae

carnes quae, condimentis quibusdam crassis oblitae et maceratae per

totum annum durant.

(2) V. add. quondam. (3) V. add. suh divo. (4) et aereae om. V.

(5) F. Ex iis autem statuis quaedam dicebantur postulantibus per

somnum dare oracula.

(6) V. Alii autem fratres aeneos, Pollucem et Castorem, qui utique

fratres fuerunt, et aliquando nocte Persen Macedoniae regem nuncia-

verunt victum, in quorum tempio somniorum interpretes haberi solent,

qui puros a pituita visus hominum exponebant.

(7) V. Pituita autem est purgatio cerebri, vel morbus gallinarum qui

ex edacitate nascitur, unde evenit ut gravati homines somno non bona

somnia videant.

(8) V. Numa Pompilius, rex Romanorum, vasis fictilibus usus est etiam

ad religionem deorum, ex quo Numa dictus est, quod numinibus deser-

viret. Nam primus religiones invenit apud Romanos.

Rivista di filologia, ecc., XL. 2
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instituit, annos per menses dìvisit. Unde et Pompillus dictiis

est eo quod pompis et sacriPiciis deorum assidue assisterei.

Satira III.

5. Canicula, est (1) ardentissimum sidus, quae et Sirius

dicitur; quae mense Julio prò nimio fervore messes urit et

maturescere facit. Hinc et caniculares dies dicimus. Quani
vocat insanam quia sub ortu eius multi aegrotant et infir-

mantur, et prae aestu fervoris insaniunt, vel quia nimis fer-

vida est.

16. Columbos: melius (2) pueros intelligere est, quos cum
nutriunt blandientes columbos, puellos {leg. pullos) et passeres

vocarit; aut cur non commanducatos cibos poscas, aut non
nutricis iussu dormire ploras? Nam nutrices iubentes pueris

dormire plorantibus saepe solent dicere ' lala lala ' quod est
' aut dormi aut lacta \ Quod quasi infantes irati nolunt.

49. Canicula id est assis (3) illud solum punctum, vel prò

cane, quae in calculatorum signis et in omni iactu talorum

quinque detrahit, excepta Venere, in qua sola prodest.

50. Orcae. Ex loco distanti nuces f (4) mittere, ut manus
non erret; qui ludus iibique celebratur ; ita praestat, cum (5)

extra coUum missas nuces colligat. Vel ponit prò ludo nucum
;

nam qui certo ictu iacit in eodem loco, ipse victor existit.

85. Hoc est. [Verba alicuius de centurionibus ad aliquem

sic disputantem], Aliter. Ipse adhuc loquitur: ex tali studio

palles? Et (6) ecce ieiunus efficeris, quod diurna cogitatio vel

lucubratio vel inedia pallorem corporibus iniicit.

(1) V. canicula ardentissimum sidus, quam ideo insanam ait, quod sub

ortu eius multi aegrotent, aut certe insanam, nimiam, ut Virgilius: 'In-

sanam vatem '.

(2) V. melius est ut pueros intelligamus, quos quae nutriunt blan-

dientes columbos, pullos et passeres vocant. At cur non commanducatos

cibos poscis? Aut cur a nutrice iussus dormire, ploras? Quae infantibus

ut dormiaut, solent dicere saepe: lalla, lalla, lalla; aut dormi aut lacte.

Quod quasi irati infantes nolint.

(3) V. canicula prò cane, quae in calculis ex omni iactu talorum quinque

detrahit, excepta Venere, in qua sola prodest.

(4) V. ait nuces mittere.

(5) V. ut extra collum missae nuces non colligantur; ludo (V) nucum

circa orcae collum ponitur et qui certo iactu iacit in eodem collo, victor

existit.

(6) V. Ecce ieiunii fructus
;
quia tatù diuturna cogitatio tamquam lu-

cubratio vel inedia p. e. i.
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103. Beatulus... voi hoc dicit, non qiiod beatus sit, sed quod
numquam splendidior (1) liabitu fuerit quam eo lecto (2) quo
effertur. Aut certe quia romanae consuetudinis fuit simpli-

citer mortuos (3) sepelire, merito (4) funeris ambitionem ir-

ridet, quia (5) macares et macerie dicuntur mortui, non est

enim romanae consuetudinis apocrismos facere; in funeribus
veste stragula ceteraque etiam pauperculi exponebantur.

Satira IV.

10, Scis. Hoc per ironiam dicit. Revera scis iustitiam in

lance pensare, et ipsius dubiae lancis rectitudinem calles di-

scernere, et curvam regulam momentariae (6), ubi intertorto

pede et var(r)o cognoscis.

38. GurgtiUo. Gurgulionera penem dicit, cum proprie in

gutture sit gurgulio. Hinc (7) igitur translatione usus. For-
pice sic a tonsoribus curantur ut in maxillis sit pexa barba
et unguentata, infra mentum autem detondeatur. Ideo dixit

gurgulionem detonsum extare (8) libidini alienae.

44. Balteus. Hoc est: nobilitas celat vitia, cum (9) hoc de
turba videri potest, tamquam omnes aliquid vitii habeant
quod occultant. Id alegoricos expressum intelligitur a gladia-

toribus. Namque et nos habitu et dignitate tegimus mala
nostra, cum ipsi eis assentiamur.

Satira V.

23. Pars ina sif, etc. Ad amicum (10) Cornutum philosophum,
egregium virum, qui eius auditor fuit, loquitur, pythagoricam
et antiquorum sententiam tangens. Dixerunt namque aliquos

(1) V. splendidiore habitu. (2) lecto om. V. (3) om. V.

(4) merito funeris om. V.

(5) V. non quia /^daaQsg et i-iandQLOi dicuntur mortui, non est enim

Romanae consuetudinis; vTioKQia/iiòg derisum significat; sed quia pretiosa

in funeribus veste stragula caeterique, etiam pauperculi, exponebantur.

(6) V. momentanae, ubi inter curva subit.

(7) V. Hinc iterum translationes sunt fortes. Sic fere a tonsoribus

curantur, ut in maxillis pexa barba sit et unguentata.

(8) V. add. scilicet.

(9) V. vel et hoc videri potest, quod omnes habent, quod occultent.

lAÀÀtjyoQiy.ios expressit intellectum gladiatorum.

(10) V. Ad Annaeum Cornutum philosophum, egregium virum, quia eius

auditor fuit, loquitur. Sententia a Pythagora tracta; ille enim interro-
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se fìrmiter diligentes eadem anima vegetari. Horatius: ' serves

animae dimidium meae '. M. (1)
' pars animae consiste meae '.

Hoc autem dicebant propter unitatem delectationis, quia sicut

in eadem anima non est diversitas volendi aut nolendi, ideo

nec inter firmos amicos. Persius autem ut aliquid innovaret
permisit Cornuto exstimare quantam vellet propriae animae
partem suam dici.

31. Succindis Laribus. Succinctis (2) dicit Gabino ritu. Gabii

enim quidam populi sunt, qui, dum aliquando diis suis sacri-

fìcarentur succinoti et albis vestibus induti, nuntiatum est

eis quod hostes praedam eorum abducerent; persecuti sunt

hostes cum illis armis divinis et sic eos devicerunt et praedam
sibi restituerunt. Unde postea diis suis simulacra succincta

instituerunt. Priraum formabant illos penates obvolutos toga
super humerum sinistrum et sub dextro.

44. Mensa. Quasi dicat: honestis iocis ad mensam utimur,

ut animus seriis rebus (3) remittatur. Ad mensam cuiuslibet

rei asperitas est relaxanda, ubi (4) ludicra colloquimur; quasi

lege certa et decreto naturae.

45. Non eqiiidem... Hoc secundum astrologos dicit, qui di-

cunt nativitates hominum in sideribus constare. Et hoc dicit:

non puto discordare genesim in nativitatibus nostris, sed ab
uno sidere praevalente (5) in genesi nostra ambos nos pro-

creatos.

123. BathylU. Iste Bathyllus (6) pantomimus fuit, id est

gatus quid esset amicus, respondit quae Horatius sic posuit :
' Et serves

animae dimidium meae '. Persius autem ut aliquid scilicet novaret, per-

misit Cornuto aestimare, quantam vellet propriae animae partem suam

dicere.

(1) Ovid. Metam. Vili, 406.

(2) V. "Succinctis laribus. Quia Gabino habitu cincti dii Pe-

nates formabantur, obvoluti toga supra humerum sinistrum, dextro nudo „.

De hoc scholio iain dissericit Thierschius in lahresherichte d. Kon. Bayer-

schen Acad., I, p. 29 sgg. Qui dims diversas glossas distinxit; contra eum

disputavit B. Starkius, Palaogr. Bemerhh. uh. e. Meilenstein {Landsh. 1840),

pp. 77 sgg.

De hac subita hostium inter sacrificantes incursione mentionem fecit

Servius ad Aen. VII, 612.

(3) om. V.

(4) V. ubi nihil colloquimur nisi * * * Certa lege et decreto naturae

consentire dies natales sui dicit atque Cornuti.

(5) praevalente — ambos om. V.

(6) V. ' Bathyllus autem pantomimus fuit Mecaenatis libertus '. Cetera

desunt quae in L. legimttir.
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hominiim iociilator et saltatoi- optimuS; Maecenatis libortus,

niiniae lovitatis homo. Unde satyrum eiim vocat. Satyrorum
enim est leviter et saltando incedere.

161. Dave, cito... Modo (1) ostendit per exemplum de )uxu-

rioso, introducens personas comicas. Et est negotium istud

tractum de Terentino {hìc) sive de E(u)nucho Menandri. Per-

sonae vero mutuatae sunt de Plauto. Ponit enim Chaercstratum
prò Fedria

|

amore laborans Thaydis ad Parmenonem loqucns
ut qui iam videretur libidini suae libere rofragari, postea
vero in libidinem declinaret. Locutio ergo adolescentis ad
servum.

178. Nostra Floralia, id est, nostras (2) delectationes et

largitates. In festis Florae, quae floralia dicebantur, divites

munera mittebant pauperibus, et praecipue ambitiosi qui

multa faciunt prò famositate acquirenda; et tunc semina et

flores spargebantur terrae, ut tellus muneribus suis placa-

retur. Tunc enim ludos terrae celebrabant. Nam Flora, quae
de floribus dieta, ipsa est terra quae producit flores.

Satiea vi.

55. Bovillas... Bovillae (3), arum, locus est Romae proximus,

et dicitur Bovillae quasi bovum villa. Ibi enim Numa prae-

cepit solo modo boves sacrificari. Vel quia bos quidam Al-

bano monte aliquando ab ara affugit et, ibi comprensus, sa-

crificatus est. Et sic a bove dictae sunt Bovillae.

67. Exime, id est, extrahe (4) sumptus expensam. Sensus

est: ne more paterno me corrigas, qui dicunt filiis suis ut

censum multiplicent et nihil de capitali, sed de foenore ex-

pendant; reliquum vero pecuniae integrum servent et cu-

stodiant.

(1) V. Nunc de amoribus indueit adolescentem servo loquentem. Hunc

igitur locum de Menandri Eimucho traxit, in quo Davum servum Chae-

restratus adolescens alloquitur, tanquam amore Chrysidis meretricis de-

relictus; ideraque tamen ab ea revocatus, ad illam redit. Apud Terentium

personae immutatae sunt.

(2) V. Hoc enim in ludis Floralibus inter caetera munera iactabatur,

quando terrae ludos colebant, et omnia semina super populum spargebant,

ut tellus veluti visceralibus suis placaretur.

(3) V. Bovillae sunt vicus ad undecimum lapidem Appiae viae, quia

aliquando in Albano monte ab ara fugiens taurus iam consecratus, ibi

comprehensus est, inde Bovillae dictae. — Cf. Non. s. r. Hill a s.

(4) V. Tractum est hoc a patribus, qui dicunt filiis suis: Hoc, quod

vobis lucri de foenore accessit, ad fructum, id est, ad usum vitae vobis

proficiat, reliquum vero pecuniae reservate integrum.
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Colmiti Scholia ex Laurent. XXXVII, 20.

Peologus.

8. Psitacus, ut ait C o r n u t u s, est avis (1) quae in litorihus

Indiae nascitur, coloris viridis, circa coìlum puniceitm torquem
habens; rustrum adeo rigidum, adeo validiim ut, si quando ex

ahrupto volans, de alto se praecipitem super saxum dederit, nisu

rostri se excipiat et non laedatur. Caput habet adeo durum, adeo
valens ut ad modum pueri plagis admoneatur ad discendimi.

Linguam habet grandem et ceteris avibus latiorem, linde et

articulata profert verba, ita ut si eum (2) non respexeris (3)

hominem loqui putes. In secundo anno aetatis suae melius do-

cetur. Tunc enini et firmius retinet et fidelius loquitur. Senior

vero fit segnior.

Satira I.

1. curas. C o r n u t u s. Suspense est legendmn [i).

12. Splene [id est pulmone]. Cornutus aliter legit, ut

dicat Persius: reprendam (5) quare talis non sum ut rideam
quod (6) male agant. Sapientis enim est reprendere ut cor-

rigat, non ut derideat. Ut dicunt (7) physici splene ridemus,

bile irascimur, iecore amamus, corde sapimus, pulmone an-

helamus.

(1) Cf. Isid. Origg. XII, 7; Solinus 52, 43. Sola India mittit avcm x>sit-

tacum colore virideni torque puniceo, cuius rostri tanta duritia est, ut cum

e sublimi pruecipitat in saxum, nisu se oris excipiat et quodani quasi fun-

damento ittatur extraordinariae firmitatis : caput vero tam valens, ut si

quando ad discendum plagis sii admonendus, nam studet ut quod honiines

loquatur
,
ferrea clavicula sit verberandus (45) lingua lata multoque

latior quam ceteris avibus; unde perfìcitur ut articulata verba penitus lo-

quatur (44). Dum in pullo est atque adeo intra alterum aetatis suae

annum quae monstrata sunt et citius discit et retinet tenacius; paulo senior

et obliviosus est et indocilis.

(2) V. eam. (3) V. prospexeris.

(4) In Florent. Schol. eadem verba leguntur.

(5) V. aliter: Date mihi veniam; talis sum naturae, ut rideam.

(6) Quod — derideat om. V.

(7) V. Et hoc secundum physicos dicit, qui dicunt homines spìlene ridere,

felle irasci, iecore amare, corde sapere et pulmone iactari. Cf. Isid. Orig.

XI, 1.



- 23 -

23. Perditus cute. [Cute est porditus quod est scabiosus.

Poetae autoin prò iiiinio studio scabiosi et pallidi fiol)iint].

Vel, secuuduin Cor n u t u ni, dicat Porsius cutn indigiiatioue.

48. Finem recti [id est laudis. Koctum ponit prò laude, quia

recta laudentur. Illa est finis et extreniitas laudis ultra quam
nemo laudaturj. Cornutus auteni logit sic: laudem requiro

non falsam sed quae ad finem recti, id est ad veritatem

spectat (1).

73. Unde Remus. Cornutus. Non possunt rudes poetae

rus sacrum (2) laudare. Unde Remus et unde o tu (3)

Quinti Titi Atili (4) Serane, cum te ante boves lictor dicta-

turam induit, et tua iixor trepida aratrum domum tulit.

Alter (5): veniente (6) ad se lictore cum insignibus dicta-

toriis (7), Quintus (8) iussit uxori ut has a lictore vestes ac-

ciperet et sibì ad locum, in quo arabat, afferret. Orde est (9) :

Cum te, Quinti, trepida uxor (10) ante boves dictaturam

induit, et tua aratia domum lictor tulit. Qui (11) Cincinnatus

cum suum agrum et araret (12) et sereret, dictatura ei a po-

pulo romano vel decreto senatus aliata est (13): qui centra

Samnites progressus victor extitit (14). Virgilius (15) :
" nec te

sulco Serane serentem „.

76. Est mine Brisaei (16). Secundum C o r n u t u m Brisaeus

dicitur Bachus ex nomine Nymphae quae eum nutrivit; vel

quia barbatus colitur et venosus, quasi inaequalis, horiidus,

hirsutus. quia in Graeeia colitur, ubi ei duae statuae sunt,

una hirsuta quae dicitur Brisaei, altera lenis quae dicitur

leoni [leg. Lenaei).

Brisaei. Hoc ideo dixit, secundum Cornutum, quia

poetae in tutela Liberi patris esse noscuntur: qui Brisaeus di-

(1) V. Laudem quidem amo non falsam, sed quae ad fMem et ad extremum

recti, id est ad veritatem, intendit.

(2) V. saturitm.

(3) V. Remus ortus est, unde et tu, o.

(4) V. Quinti Atili. (5) V. acid, sensus est. (6) V. adveniente.

(7) V. dictatoris. (8) V. add. Atiliiis Serranus.

(9) V. Ordo enim sermonum est iste.

(10) V. add. id est, rei novitate perterrita.

(11) V. Quintus autem. (12) V. agrum exararet. (13) V. delata est.

(14) V. add. qui a serendo Serranus appellatus est, ut.

(15) Aen. VI, 844.

(16) Haec in V. pluribus verbis atque saepius immutatis, nonnullis

quideiu adnotationibus adiectis et interpositis, leguntur. Cf. Etym. M. s. v.

BQiaai.
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citur (1). [Quae sententia nibil videtur (2) : haec eiiim laus esset,

non dorisio. Legatur ergo Brisaei prò ebrii, ut referatur ad

id quod supra dictum est Ebria veratro. ]3rissin graece,

elicere latine: inde Brissaeus dictus est Baccbus quia prius

docuit elicere vinum de uva].

95. Sic cosfam. liane (3) satis ridiculose exponit Cornutus.
Costam, id est syllabam, quam de longitudine heroici {add.

meti'i) subtrabimus (4), tanquani de longitudine apennini

montis partcm aliquam demerenius. L o n g o, versu beroico,

quod (5) prolixior est. Sic ergo buie versui costam, id est

syllabam, subduximusetfecimus molliorem (6) spondeizantem (7)

ap anni no una sylLT,ba sublata. Costam dixit (8) molle

versum eo et quod feminae una costa minus nasci dicantur;

vel cotdani partem Apeììnini montis vocat, cui qui partem sub-

ducit ipsum diìììiììuit et deturpai', id est (9), qui subtrabit unam
syllabam de dactylo, efficit spondeum ; versum deturpat si

frequenter boc faeiat; si raro, decorem inducit. Ut apud Cor-

neiium Severum :
" P i n e a frondosi {ad. coma) m u r-

m u r a t Apennini „. Simiìiter :
' Porrexerat Ampliitrites

;

idem facif Occideuii "
(10). Et dicitur buiusniodi versus, spon-

daicus. L n g u m A p e n n i n u ni dicitur non quod a su-

perno mari ad infernum extendatur (11), sed quod duobus
spondeis terminetur (12). [Sed nibil videtur valere baec expo-

sitio, cum inter exempla subsequentia nullum talem praemi-

serit versum].

96. Arma virum... Aliter secundum C o r n u t u m. Conque-

ritur (13) de bis qui Virgilii (14) carmina reprendunt et Neronis

(1) V. Brisaeum Accium ideo dixit, quìa poefae in Liberi patrift tutela

esse noscuntur. Est autem Brisaeus liber pater cognominatus...

(2) Deest valere.

(3) Haec in V. quibu^dam aliis temere interposita atque immixta

legiintur.

(4) V. suhtraximus

(5) V. ìongo versui i. e. heroico, qui.

(6) V. add. rcrsum.

(7) V. OTiovSaX^ovta, ut est.

(8) V. dicit et inoìliorem versum factum, quod.

(9) V. Ex dactylo enim, qui trihus sjUahis constai, traiisit in spondeum

detracta syllaba una Hoc genus versus si quando evenit, praestat de-

corem, si affectetur, movet risiim.

(10) Ovid. Metamorph. I, 14.

(11) V. a superiori mari ad infcrius extenditur.

(12) V. terminatur. (13) V. Quaeritur. [li) V. Virgiliana.
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leijunt. Nonne, iiiquit (1), laudan-lus est Virgilius qui sic (2)

inclioavit : AiMna virumque? (3).

99. Torva, etc SGoumluni C o r n u t u m. Ut (4) diciint

quidam hos versus finxit Persius in eoriim imitatorcs quorum
scripta grandem habeat sonum, sensum autcm nuUum. AVc
famen in his, sicut in superioribiis, sensus est requirendus.

Torva dicit C o r n u t u s : carmina poetarum illius temporis
piena graecis sanctionibus [leg. graecissatioiiibus) nulluni

habent sensum (5) intellectum, quae tamen cum nescio qua
modulatione resonent. Calandrus (6) Ilyricorum rex ad Mace-
doniam cum exercitu venit. Ilyrici timentes sibi vires deficere,

quia parvum exercitum habebant. mandaverunt uxoribus suis

ut cum thyrsis et tympanis, in cultu scilicet bachico, sibi ve-

nirent subsidio. Quos ubi viderunt Macedoncs, putaverunt esse

milites et exercitum adventare. Unde fugientes devicti sunt.

Torva mimaloneis, etc. Cornutus sic exponit: Et deest

media pars huius primi versus, quae sì ibi esset fortasse versnm
redderet con sorianiem.

121. Auricìdas asini quis non ìiohet?... Dicit Cornutus
quod Persius tetigerat Neronem et Claudium sub allegoria

Midae, quia maximas aures babuerint (7) [Et est tractum
ab ilio Ovidiano ubi Mida rex inducitur male iudicans inter

Marsyam et Apollinem inter se decertantes de cantilena. Qui
Marsyam Apollini praetulit, quia Apollo eum auribus asininis

damnavit. llle autem ad turpitudinem celandam usum pilei

sive coronae invenit. Dum autem a suo liberto tonsore tun-

deretur, metuens divulgari, poenam ei imposuit ut neniini

diccret. llle autem cum silere non posset nec propalare au-

deret, scrobem fecit et quod viderit in terram murmuravit
et terram deinde cooperuit. Inde canna orta est, et ad agi-

tationem venti sonum infossum emisit. Hunc scilicet: auriculas

asini Mida rex habet]. Vel, ut dicit Cornutus, ex illa

(1) V. add. Persius. (2) V. quod ita. (3) V. add. catio.

(4) V. Ipse autem Persius pnxit hos versus, velut olii dicunt, in aliorum

imitationem, quorum scripta sonum grandem habent, sensum tiulìum.

(5) V. omisit sensum.

(6) V. Calandrus lllijriorum rex ad Macedoniam cum exercitu venit:

Macedones cum parvum exercitum haherent, pluritnas mulieres cothurnis

et thyrsis in modum haccharum ornaverunt. Eli credentes exercitum adven-

tare discesserunt. Cf. Polyaeu. IV, 1.

(7) V. Et dicitur Neronem et Claudium tetigisse sub allegoria Midae, qui

aures maximas hahuerunt.
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canna pastores fistulam fecerunt, et cum (1) aliquid decan-

tare (2) vellent, fistiila tonsoris verba narrabat, scilicet (3) :

auricidas, etc. Hoc ergo dicit Persius: Nec illius more ton-

soris ciani licebit super scrobem garrire, quia milii non licet

aperte nec ciani conquestionibus uti. Hic tamen infodiam ut

quod ille scrobi insusurravit, ego tibi, libello (4), comniittam.

122. Niillatihi vendo Iliade. Saciindum G o r n u t u ni sensus

est. Hoc Carmen meuni, quod latens est, obscoenum (5), nullius

momenti et ridiculosum atque ineptuni, quod ego composui,

quo rideo, quo delector, non tibi illud est (6). Si niihi lliadas

Labeonis aut Neronis Troicas (7). Scripsit (8) Nero Troicon.

Hoc autem per ironiam dicit. Risum occultum (9) signiiicat

non personam plebeiam annotari (10).

129. Sese. Cornutus. Nec ille niiiii auditor sit, qui se

putat honoratum (11) et incomparabileni propter(12) quod me-
rait dignitatem et deliciam (13) in aliquo oppido Italiae frac-

turus inaequales mensuras, id est minora vasa, ex Aretio

mancipio {hg. municipio), ubi fìunt aretina vasa (14).

Satira II.

1. liane Macrine. Dicit Cornutus, Persium hic intendere

deos esse placandos non sumptuosis sacrificiis sed solo mero,
ideo quod ab eis Macrinus nil iniuste (15) petat, nisi hoc solum,

quod possit etiam sino sacrificiis niereri. Bona enim homi-
nibus dii sponte concedunt. Irrider autem eos qui putant af-

fectuin (16) suae malitiae sumptuosis sacrificiis promereri. Al-

loquitur autem (17) Macrinnm sibi (18) hominem (19) eruditum
et paterno se affectu diligentem, qui in domo Servili didi-

cerat, a quo agellum comparaverat, indulto sibi pretio ali-

quantulo (20).

(I) V. add. ipsi. (2) V. cantare.

(3) V. ìd est: Mida rex auricidas asini habet. Haec quoque iu V. addita

sunt: Quod autem terrae seminihus inculcutmn fiierat, hoc ipsum canna can-

tuhat.

(4) V. libello meo. (5) V. obscarum. (G) V. dem.

(7) V. Troicon tradas. (8) V. add. enim. (9) Y. risus occuìtus.

(10) Hoc V. add.: Quoniam in Neronem dixit.

(II) V. add. esse. (12) V. propterea. (13) V. aedilitiam.

(14) Haec de aretinis vasibus, sub Cornuti nomine, aptius in cod. Bles.

referuntur : Corn. ex municipio arretino tibi bona vasa.

(15) V. iniustum. (16) V. effeclum. (17) om. Y. (18) om. Y.

(19) Y. add. sane. :20) Y. aliquanto.
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6. Haud cuivis. Cornutus. Non cuivis facile est, nec
potest inveniri hoc in homino, ut faciat vota evidenter et

lucide (1), asciscens omnium notitiam testem. Quasi (2) diffi-

culter potest inveniri
,

qui sine mnrniure et susurro vota
faciat. Pene enim nemo aequa precatur. Aliter (3). Non potest
quivis sine murmurc optare nec facile cuique (4) contingit

dare a diis postulare quae petit, prò eis (5) qui humiliter
fundunt humiles susurros. Virgilius (6): Per gentes h u-

milis s. p.; vel quod est (7) liumilium animorum.
9. Illa sihi. Cornutus. At ea, de quibus eruboscerent,

nequis audiat, murmure intra suam conscientiam celebrant,

et magis animo haec deprccantur, neque ultra murmure (8)

vota (9) nofaria efferuiit conscientia sua deterriti. Haec (10)
intra se voto nequiore agunt, ut patruus moriatur vel (11) ut
pecunias inveniant (12), aut pupillus, cuius hereditati ipso est

proximus, intereat.

14. Nevio. .. Secundum C o r n u t u m, Nerius fuit quidam
Romanus pauperrimus, morte coniugum locupletatus et (13) foe-

nerator notissimus factus est. De hoc dicit Horatius (14). S e r i b e

decem Ne rio. llle, inquit, nobilitatus couiuges tumulando;
mea uero (15) necdum (16) aegritudine interit (17). Dos enim
civi (18) Romano data, non ex patrio dictata (19) nomine, si

repudium non intervenerit, post mortem uxoris ad maritum
pertinet.

19. Vis Staio... Cornutus dicit quod Staius praetor tu-

telarum fuit, Gutta et Albus et caeteri praepositi fuerunt iu-

dices, qui in Juniano iudicio corrupti, Opiniacum damnaverunt.
Vel in Juniano iudicio et consortio sedit et (20) pecuniam a

reo et ab accusatore accepit decepitque utrumque. Erat ergo

inter notissimos cives. Potest ergo (21) Tuppiter vel hoc me-
lius (22) videri? An etiam et in (23) hoc dubitas qui (24)

possit melior index esse? luppiter an Staius ? An adhuc du-

bitas vel Staio praeponere lovem ? Elige tibi quemvis pessi-

mura, cui dicas (25) anteponendum lovem in (26) animi bonitate.

(1) V. dilucide. (2) om. V.

(3) V. alia expositio. (4) V. cuiqitani.

(5) V. Hu mil e sque susurros, jyre iis.

(6) V. ut Virgilius. (7) V. id est, qui est. (8) V. murmur.

(9) V. add. sua. (10) Cod. Nec. (11) om. V. (12) V. inreniat.

(13) om. V. (14) V. de quo Horatius ait. (15) V. uxor.

(16) V. nec. (17) V. aegrotare patitur. (18) V. a ciré.

(19) V. dieta (20) V. qui. (21) V. iyitur. (22) V. melior.

(23) om. V. (24) V. quis. (25) V. ducas. (26) om. V.
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21-23. Hoc igifur. Secundum C o r n u t u m, sensus est: Si

ille Staius, immessor (1) omnium innocentium, non potest sine

iracundia haec se postulantum (2) audire, sed statini dicit:

luppiter. At sese Tuppiter non clamet, huiusce-

modi non indignatur, non obtestatur maiestatem numinis sui,

dicendo: luppiter, etiam (3) ipsum invocabis Io veni, quera tu

nunc (4) credis perfidia (5) moveri. Clamet (6) tanquam de im-

portuno ; nam et mali sentiunt quid turpe et nefarium sit,

et si (7) ipsorum -|- aspernari ubique non sunt; feriuntur autem
haec ad vota, quae ad funus patrui et pupilli pertinent. At
sese. Sensus est : lovi non videatur importunum quod Staio

videtur?

24. Ignovisse. Secundum Cornutum. An putas a love (8)

veniam prosecutam (9) petitionis tuae, quia necdum te ful-

mine (10) percussit (11)? Nescis dilationem non esse in poenam?
Crede (12) dilationem periculis (13) gravius. Unde Cato : I n-

dulget fortuna malis ut laedere posset. Aliter.

Putas libi lovem veniam dedisse, quia tonitru factu fulmi-

nantur arbores ocius. quam tu et domus tua?

30. Lacfibus Secundum Cornutum dicuntur loca in

lateribus sub umbilico pube tenus adeo delicata^ ut plagam
ferre non possint. Inde est quod lactidatum (14) dicimus, qui

male est (15) calce percussus (16). Vel (17) sunt membranae,
quibus coliaerent inter se intestina.

32. Extraxit puerum. Secundum C o r n u t u m dicit (18) quae
mala et inania petantur ab eis. Sunt aviae et materterae

quaedam quae statini puei'um a cunabulis solutum votis suis

diis caelestibus commendant, postulantes eis divitias. forniam

vires. eloquiuni(19).Inlioc potendo ostendit vitam bominum(20)
esse importunam.

(1) V. comeftsor. (2) Y. postulantem.

(.3) V. At. Staius ipsum invocahit. (4) V. non.

(5) V. add. tua. (6) V. Et clainabit.

(7) V. Et aspernantur uhi ipsorum nulla utilitas est. Referunfur autem

haec. (8) V. lovem. (9) V". prosecutum petitioni.

(10) V. fulmen. (11) V. ijerculit.

(12) V. Crede, dilatio periculi illud quod itnminet, gravius facit, ut ait

luvenalis : 'cura graviore timetur Proxima tempestas\ Aliter...

(13) Cod. periculisque (?) (14) Y. lactidiatmn. (15) Y. sit.

(16) V. add. Vel certe lactibus, intestinis pinguihus.

(17) V. vel ut ala dicunt. Cf. Gloss. H. Steph., p. 129 : Lactes, Àofiol

tSìv OTiÀdyy^vùìv • Àemà è'vzsQa xSìv èQiqxov.

(18) V. add. nunc. (19) Cf. Horat. Epist. I, 4, 10-11.

(20) Y. add. nimium.
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Frontein, etc. C o r n u t u s. Transit iteriim ad vanas (1)

observationes vel culturas seu superstitiones mulieruni, quae
dum ad nutriendum infantes acceperint, eos digito turpi

medio (2) vel salivis cxpiari fascino putantes (oj, obscoeiii-

tatis indicium faciunt. Tollit enim delecta et incipit eius in-

calcare fronti et labellis tenerrimus.

36. Nunc Licini. Secunduin C o r n u t u m. Licinus Crassus
inter Ronianos locupletissinius fuit. Et (4) ideo dives cogno-
minatus. Huius ergo divitias optat puero. Ordo est: spem
macram supplice voto (5) nunc (6) in campos Licini, nunc in

aedes Crassi (7) mittit, dicens: da illi quantum Crassus habuit.

Sinedochios (8) autem metri causa fecit diaresim nominis et

a nomine cognomen divisit (9). Virgilius : non haec re-

g e r e s u a s i t D e 1 i u s (10). Interdum epitheton alicuius a
nomine separat (11), ut: nec taliapassusUIixes
oblitusve sui est Ithacus(12).

44. Rem sfniere... Secundum C o r n u t u m. Sunt alii qui

poscunt sibi patrimonium (13) augeri non sine damnO; compe-
tentes (14) divitias, prius ipsi impendunt sacrificia diis (15). Et
bene ad invidiam ' caeso bove ' dixit, quasi auctore rei fa-

miliaris; cultura enim bovum ditescunt homines. Mercurio (16)

sacrificare dixit, quia deus lucri est, sicut Hercules. Sed illum

dicunt (17) absconditi lucri esse praesidem, Mercurium (18)

evidentis lucelli (19), unde et a mercatorihus colitur.

45-46. Da fetum. Secundum C o r n u t u m. Dum optas (20)

ut negotia tua impleantur. Mercurio sacrificas caeso bove,

orans (21) ut locupletior efficiaris et gregibus tuis plenium (22)

feturam praebeat (23). Cui Mercurium inducit respondentem:

Qua ratione contingat (24) tibi hoc (25), cum cotidie vitulas,

quae possent gregem amplificare (26), occidas?

(1) V. ad novas superstitiones midierum.

(2) V. id est medio. (3) V. jnttant ; et hoc obscoenitatis indicinm est.

(4) om. V. (5) V. supplici modo. (6) om. V.

(7) V. Licinii Crassi.

(8) V. Metri vero causa fecit synaeresitt nominis Licini.

(9) V. diiunxit ut.

(10) Aen. Ili, 161 sg. non haec tibi litora suasit
\
Delius, aut Cretae iussii

confidere Apollo. (11) V. Interdum epitheton a nomine, ut.

(12) Aen. Ili, 628. (13) V. patrimonia. (14) et petentes.

(15) V. sacrificiis deorum.

(16) V. Mercurio ideo dixit sacrificium facere, qtiod deus est lucri, quo-

modo supra dixit Herculem. (17) V. dixit. (18) V. add. autem.

(19) V. lucri. (20) V. exoptas. (21) V. dicens. (22) V. plenius.

(23) V. tribuat. (24) V. contingant. (25) V. haec. (26) V. multiplicare.
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48. Opimo vincere ferto. C o r n u t u s. Bene (1) dixit vincere,

quasi, SLiperstitione sua contendit Mercurium superare. Fertum
est genus panis vel libe, quod diis offertur in sacrificio. Dictum
a ferendo.

.55. Ovato. Secundum C o r n u t u ni : a te optato et desiderato

pro'pter quod ovas et laetaris.

64. Sibi [quasi non ad ullam utilitatem sed ad expletionem

sui]. Cornutus dicit quod repre?tdit liic mulieres unguenta

facientes et vestes tingentes. [Sed male procedit, quia nil ad
rem, quia ostendit diversus effectus humanae deliccationis].

66. Conchae... Dicit Cornutus quod iuniones (2) na-

scuntur in conchis marinis (3), prò quibus baccam (4) ponit (5).

Conchae prò aliqiio vasctilo deaurato ponit.

70. Nempe, etc. Cornutus: Hoc dicit: Sacerdotes, red-

dito mihi rationem^ quid opes in tempio agant (6)? cur diis

et non usuris conferantur? (7) quibus (8) tam supervacuae

sunt quam Veneri pupae, quas nubentes virgines donant,

quod devirglnandae sunt. Solehont (9) virgines quasdani statiun-

ciilas, id est pupa s, vestibus obvoìitas (10) in ìnodum filiarum va-

narum sibi facere, et adhuc faciunt. Sed postquam ad annos

nuhìles pervenerint et virginitati lusibusque puerilibus obrenun-

tiabant, quasi sub pofestate Veneris futurae, pupas Veneri sacri-

ficabant, qiiae tanien nil sibi proderant. Sic nec imagities aureae

Ì7i tempio prosunt nec diis p>lacent.

Satira III.

10. Jam liber. Secundum Cornutum. In vanum (11) ex-

cusas, quod vacatio cuiusque (12) studii vel officii te desidiae

tam longae tradiderit (13), cura habeas quod agas, nisi tibi

inventis (14) occasionibus vanas recitantes procm-es, dum vel

crassum voi nimis remissum causaris atramentum: aut non
bonam calami dispositionem accusas, tuo quaerens ocio con-

sulere.

(1) Hoc scholium mire commixtum atque aliis adnotationibus auctum

legitur in V. (2) V. uniones. (3) om. V. (4) V. baccas.

(5) V. posuit, ut Horatius: ' Quaerunt iinìonihiis onusta haccis '.

(6) V. in templis faciant. (7) V. consecrantur.

(8) V. Quibus diis tam sunt opes supervacuae...

(9) Hoc scholium ita in V. legitur: Solebant enim virgines antequam

niiberent quaedam virginitatis suae dona Veneri consecrare. Hoc et Varrò

scrihit. (10) leg. ohvolutas. (11) V. Incassum,

(12) V. alicuius officii te. (13) V. tradidit.

(14) V. inventis vanis occasionibus vanas necessifafes proeures.
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22. Fidelia. Dicit Cornutus. Quomodo vas non bone

coctum non acutum Ronnm reddit voi (1) tinnitimi, et pro-

ducit (2) vitium suuni, ita (3) homo non bcno sapientia po-

litus vitium sunm temptatus ostendit et apparet, qualis fu-

turus est, quia (4) miser. Dubium est (5) utrum similitudine

usus sit (6) an alegoria.

32. Sed stupet. C o r n u t u s. Sed hic incalluit et tam crassi

cordis est, ut peccare se non scntiat, ut semel mersus ne-
sciat emergere, quod a (7) malis suis ad bona verti non possit,

miserabilis magis quam reprendendus.

35. Magne pater... Cornutus dicit quod mali patiantur
cum cognoscant et videant bonam vitam, malam tamen se-

quuntur: hic precatur lovem ut tyrannos, hostes publicos,

hac poena deiiciat (8), cum vindicat, ut faciat eos videre

bonam vitam et gloriae probitatem, nec tamen sequantur,
possessi actibus pravis.

44. Sa epe ocidos. Secundum Cornutum. Tu autem, quem (9)

ob desidiam aut inertiam cui pò, non potes tua crimina pue-
ritiae crimine (10) refugere. Omnes quidem sapientiae propter
aetatis ignorantiam pueriles ludos praeponimus : tu vero iam
potes et vitia morum corripere et sapientiam cognoscere et

vitae viam meliorem indagare. Enumerat quae puer fecit ne
in (11) scholam intraret (12). Merito, inquit, mihi lippitudinem

accersiebam (13) ne Catonis deliberativam (14) retractarem,

utrum moriatur (15) an non: aut quibus verbis uti potuit,

cum se destinaret interficere Cato (16). Oculi autem oleo tacti

perturbantur ad tempus (17).

82. Atque exporrecto... ^ecunànra Cornutum. Non, quod
prima quaestio philosophorum est nihilum de nihilo nasci et

nihil in nihilum solvi, et quod mundus de nihilo factus est

et in nihilum redigetur. Ideo autem mundum nihil esse di-

xerunt, quod (18) non quod est, sed eo quod erit, quia ex ni-

hilo est, in nihilum vadit. Quae omnia negat centurio velie

se discere, dicens (19) ita: philosophi oculis sibi formant, de

quibus scripturi sunt, ut sunt diurna (20) infìrmitate homines,

(1) V. et. (2) V. prodit. (3) V. acid. et. (4) V. id est.

(5) om. V. (G) V. est. (7) V. id est. (8) V. affìciat.

(9) V. cuius desidiam et inertiam culpo. (10) V. venia. (11) V. ad.

(12) V. irei. (13) V. accerseham.

(14) V. deìiherativam orationem recitarem...

(15) V. moreretur. (16) om. V.

(17) His Cornuti verbis alia multa adiecit V.

(18) V. non quod hoc est, sed... (19) V. et dicit. (20) V. diuturna.
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qui siccitate febrium et insomnietate diversorum imagines
oculis eorum forraantur. Stoici asseverant non posse ad ni-

hilum aliquid reverti et aliquid non in nihilum diverti (1).

Nam dicunt (2) corpus atomis constare (3); et cuin decidit,

in atornos resolvì (4). Et ad utramqne respondet, posse gigni

de nihilo nihilum et (5) ad nihilum nil posse reverti.

88. Inspice. Secundum C o r n u t u m. De his nunc dicit,

qui infirmitate invalidi vitia cupiditatum suarum superare

non possunt et ebrietate aut aliis vitiis (6) tacti in maius
aegritudiìiem suam corroborant, ut etiam usque ad mortem
perveniant. Et sunt verba aegri loquentis impatienter, quod
salutem suam negligat (7).

107. Tange miser... Secundum Cornutum. De his (8)

qui desidiae suae consulentes infirmitatem fìngunt, quam mox
visis cupiditatibus suis abiiciunt (9), vel avaritia vel libidine

trahuntur(lO). In pectore, hoc (11) dixit quia quotiens (12) plus

solito (cor) aut salit aut calet, infirmitatis indicium est. Con-

sidera, inquit, tui corporis qualitatem et ex motu venarum
sanum te esse cognoscas (13). Sed si aut capiendae pecuniae

spes fuerit aut puella mollis forsan riserit, caleas, inquit,

necesse est, et corde palpites, donec effectum res, quam de-

sideras, sortiatur. Modo in avarum et (14) luxuriosum inve-

hitur et dicit: intelligo te male valere.

111. Posifum est... Secundum C o r n u t u m positimi est, etc.

Ad illum dicit, qui sese mollitiei dedicaverat. Fingis, quod
non possit os tuum delicatum cìbos durissimos transglutire;

et panem delitioso (15) cribro discussum ; sed plebeium fuis (16)

non convenire fastidiis. Panem plebekmi de populi annona, id

est fiscalem. Sed frustra hoc fingis. Alta (17) enim sunt animi

tui vitia vel ulcera, quae non possunt levibus purgari remediis.

Satiea IV.

3. Quo frettis. Secundum Cornutum. Unde praesum-
ptus (18) ut rem populi tractes? dico (19) "magni pupille Perieli'

.

Merito dicit ' pupille ', quia tutela (20) philosophi avunculi sui

(I) V. dissolvi. (2) om. V. (3) V. constai. (4) V. dissolvitur.

(5) om. V. (6) V. vitiosis desideriis tracti. (7) V. negligit.

(8) V. acid, dicit. (9) V. add. ut. (10) V. trahantur.

(II) Y. ideo dicit. {12) Y. quotimi. (IB) Y. cognosce. {lA)Y.eumqi<e.

(15) V. non deliciosius cribro discussum. (16) tuis - plebeium om. V.

(17) V. alia. (18) V. praesumis. (19) dico - Perieli om. V.

(20) V. sub tutela Periclis avunculi sui degebat et tutores dicunt pupillos

suos quibus.
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Perieli fungobatur et pupilli siios dicunt tutores qiiibus tu-

telarli gerunt.

14. Quin tu. Cornutus. Numquid tu desinis aute diem
populi favorcui adulationibus captare, quorum adiumentis ho-
nore fangaria, cum sis tantum summa pelle (1) et non animo
pulcer? Ideo autem ' summa pelle ', quod verboruin blanditiis

nialitiam sui cordis abscondat (2) populo (:?) donec ordinentur.
16. Anticìjras... Secundnm C o r n u t u m Anticinnì, etc. Pro

tali ergo animi cupiditate eum insanum poeta simulai, quem
et dicit non nisi multo elleboro posse purgari. Anticira op-

pidum est (4) Phocidis, ubi elleborum nascitur, quod propter
ingenium meliorandum percipitur : unde (H)Oratius: ' Nescio
an Anticiram, r. i. d. o. '. Merito pluraliter Anticiras dixit,

ut appareat eius tam magnae insaniae viam (.5) sufficere non
posse, et ideo adiecit meracas ac si (6) diceret pingues An-
ticeras. Tropices dixit, id est moraliter, neque enim ipsa ci-

vitas sorbetur, sed elleborum quod in ea nascitur.

17. Quae tibi. Adhuc, secundum C o r n u t u m, liic sermo
Socratis est ad Alcibiadem, et quaerit quid summum bonum
aestimet. Culpat per hunc etiam alios (7), qui culturae (8)

corporis student et ingenium negligunt, quod et (9) (B)oratius

hironicos (10) dicit: ' Si (11) bene quis cenat vivit, dum lucet,

«amus Quo ducit gula '. In (12) luxuriosum et otio deditura

invehitur (13) interrogatione, consequenti responsione quod
summum bonum (14) est cenare la(u)tius et in nitore corporis

ducta et vita nitida et epularum urbanis mundiciis apparata.
In quo fine beatam vitam reponas (15)? Potes (16) et respon-

dentem eum facere.

28. Qui quandoque iugum. Secundum C o r n u t u m. Qui
quotiens diem festum aratro fixo in compitis celebrai, timens
seriolam vini aperire, aceto (17) potatur. Compita sunt loca in

quadriviis vel (18) in triviis, ubi sacrificio finito agri cultum

(1) V. summa pelle decorus et non animo i'

(2i V. abscondant. (3) om. V. (4) om. V. (5) V. unam.

(6) V. id est pingues. (7) V. eos. (8) V. in cultura.

(9) om. V. (10) om. V.

(llj Epist. I, 6, 56 sg. Si bene qui cenat, bene vivit: lucet eamus
|
Quo

ducit gula. (12) om. V. (13) V. interrogai consequente.

(14) V. bonum in coena lautiore et in nitore corporis dncat, hoc est nitido

cultu, et epularum urbano apparata. (15) V. reponis. (16) V. Potest.

(17) V. acetum potai.

(18) Haec ita disposita et permista in V leguntur: ' Quasi turres, ubi

sacrificia finita agricultura rustici celebrant. Merito periusa, quia per omnes

Rivista di filologia, ecc., XL. 3
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rustici celebrabant. Vel compita dieta sunt vetusta, aut proprie

a compotando, id est simul bibendo. Vel compitum non solum
in urbe locus ad quem plurimis viis itur, sed etiam viae pu-

blicae ac diverticula aliorum confinium ubi aedi, agnae et

iuvenculae consecrantur patentes; vel compita dicuntur -{-

plura itinera corapetunt. Pertusa quia per omnes tres vel

quatuor partes pateant. Vel peì'tusa quia transitus est viris

et feminis. In compitis iuga ab agricolis ponuntur veluti eme-
riti vel elaborati operis indicium sit ; sive quod instrumentum
sacrum omnes extiment. Quamvis ergo A'ectidius rem divinam
operatur nec sic tamen ab avaritia discedit, timetque aperire

dolium diu servatum.

42. Caedimus, etc. C o rn u t u s. Allegoria a sagittariis, qui

aliena crura sagittis feriunt, et sua ferienda aliis praebent;

et ad superiorem sensum pertinet, quod (1) dixit ' Sed prae-

cedenti spectatur mantica tergo '. Ita et nos obiurgamus vitam
aliorum, et alii nostram, et hoc omnibus esse commune dicit,

quod invicem nos carpimus (2) inter nos atque alios repren-

dimus et reprendimur.

46. Egregium cum ine. C o r n u t u s. Verba illius culpati

interrogantis poetam : Si bonus et honestus vulgo videar, non
credam ut (3) iudicio populi fidem (4) habeam? At (5) boni

vulgo dicimur; quid ad rem, si sine ratione vivimus?

Satira V.

119. D i g it uni ex e re. Tractum est a quodam ludo pue-
rorum, in quo sese ad ostendendum digitum instigant. Vel a

gladiatoribus qui vieti ostensione digiti a populo quasi (6)

veniam postulant (7). Q. d.(8) sublato ostendo (9) te victum(lO)

a vitiis. Hoc autem vult C o r n u t u s.

quatuor partes pateant, vel vetusta. Aut compita proprie a conpotando, id

est simul bibendo, pertusa autem, quia pervius transitus est viris et feminis.

Vel compita sunt non solum in urbe loca, sed etiam viae puhlicae ac diver-

ticulae aliquorum confinium, ubi aedicidae consecrantur patentes, ideo per-

tusa ad compita; in his fracla iuga ab agricolis ponuntur velut emeriti et

elaborati operis indicium, sive quod omne instrumentum existiment sacrum.

Vel compita dicuntur, ad quae plura itinera competunt '.

(1) V. quo. (2) V. carpamus. (3) V. aut. (4) V. acid. non.

(5) V. aut si. (6) om. V. (7) V. postulabant.

(8) leg. quasi digito. (9) V. ostende. (10) V. add. esse.
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Satira VI.

57. Qua er e ex m e. Ita legitur secundum C o r n u t u m,
Persius prohat computando quod UH (1) noji sit sihi <jenere ptro-

pinqims; et ad aliquem dicit vel ad illum Manium: ' Quaere
ex me quis sit mihi quartus pater '. Hoc dicit. Si nomen
proavi mei (2) requiras (3) a me, non facile dicam. Nota quod
primus est pater, secundus avus, tertius (4) proavus; dein
abavus, postea atavus, postea triavus. Tamen non facile dicam
quis sit mihi quartus pater, id est proavus. Attamen ille : quoqno
modo computato et iam commemorato quaere ulterius.

60. Maio r, [id est, antiquorum]. Hoc dicit. Hic Manius
genere tam remotus est vel tam grandis natu, ut si etiam (5)
vere sit (6) proximus. secundum genealogiam '(7) avunoulus
est (8) maior. Avunculus maior frater avi vel (9) aviae; minor
frater patris vel potius matris. Ita sentit C o r n u t u s, [sed

confusum videtur. Multi autem aliter et aptius legunt, di-

centes. Hic introducit Persius illum Manium volentem esten-

dere quod sit de genere eius, et totum suum genus compu-
tantem et ita sibi dicentem :

' quaere ex me quis sit quartus
pater, id est tertius avus: et ita invenies me esse tuum he-

redem].

Cornuti Scholia ex glossulis Laurent.

Sat. I, 82. Trossulus ; secundum Cornutum, id est

brevis et compactae naturae, unde trossuli, id est torosi ado-
lescentes (10).

Id. 90. Verum nec. Cornuta s. Qui (11) meam elicere mi-

sericordiam (12) ut exerceat lamentationem de nocte cogitatam,

non sufficit nec me flectit, quod otium omni die habet et se

plorare significat.

Id. 127. Non hic; secundum Cornutum, nullius verbi

pensator, moribus scilicet sordidus, et hoc dicit. Non ille me

(I) leg. ille. (2) om. V. (3) V. inqtiiris. (4) V. inde.

(5) om. V. (6) V. fit proximus parens. (7) V. generis ritnm.

(8) V. esset mihi. (9) avi vel om. V.

(10) Gloss. H. Steph., p. 218: Trusulus, ó év ,teixe^ nax^S-

(II) V. Qui nostrani cupit elicere misericordiam, non exerceat lamenta-

tionem nocte paratam, excogitatam ; quia me non inflectet, eo quod otium

omne die habet et se plorare fìngit. (12) Deest: cupit.
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legat qui (1) habitu graecorum cupit me deridere, cum sit

impudicus (2): et hoc de Nerone qui invehitur centra tragoe-

diographos.

Sat. II. 62. Quid iuvat. C o r n u t u s. Incipit iam de vitiis

corporalibus loqui, et tangit delicias quas sibi homines inve-

nerunt. Casiam ad carnem (3) nostrani referimus ; corpus enim
nostrum omnium vitiorum causa est. Est autem casia genus
odoris quod oleum corrumpit (4).

Cornuti ScJiolia ex Cod. Bles.

I, 20. Titos. Ex Cornuto. Titos (5) an (6) certe a ma-
gnitudine virilis membri dicti Titi. Item sinedochicos aiunt

Titos scolasticos, quod sint vagi neque uno magistro contenti,

et in (7) libidinem proni, sicuti aves quibus comparantur (8).

I, 29. Dictata. Cornutus. Pro nihilo ducas scripta tua

a magistris ludi dictari pueris ? Mos enim erat magistrum (9)

ex aliquo libro dictare pueris (10).

II, 1. Cornutus. Cretenses (11) quantos dies in anno laetos

viderint, et eos se vixisse testificabantur. Vixit annos tot,

duravit tot. Horatius (12) ' Crassa {sic) ne careat pulchra dies

nota'.

II, 47. Cor[nutus]. Iimices {\Z) a iunibus unde iunior.

(Continuerà). Concetto Makchesi.

(1) V. qui habitum Graecorum cupit deridere.

(2) V. add. et iocari sibi sine urbanitate permittat.

(3) V. ad carnem reperimuf:.

(4) V. add. ut Virgilius ' Et caski liquidi corrumpitur usiis olivi '.

(5) Eadem leguntur in V., ubi alia quaedam addita atque interposita

sunt. (6) V. aut. (7) V. ad.

(8) V. add. : nani titi columbae sunt agrestes, quibns rustici auditores de-

signatur. Cf. Isid. Orig. XII, 7.

(9) V. magistrorum. (10) V. disciptdis.

(11) V. Natn Cretenses difflnientes vitam ex laetitia constare, dies laetos

albo lapillo, et tristes nigro indicabant ; postea computo facto lapillorum

videbant, quantos dies in anno laetos vixerant vel habuerunt, et eos se vixisse

testificabantur. Nani etiam in tumulo cuiusdam ita scribebatur :
' Vixit

annos tot, duravit autem tot '. Est autem Me sensus et in Horatio: ' Cress»

ne careat pulchra dies nota '. (12) Carm, I, 36, 10.

(13) V. lunices autem dicuntur tenerae aetatis boves, quae iam cesserunt

vitulis, necdum tamen ad summam magnitudinem pervenerunt. Dicuntur

autem a iuvenibus, unde comparativus iunior, quia sint ìuniores iuvenibus.
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CONTRIBUTI

PER LA STORIA DELLA GUERRA ANNIBALICA

(218-217 Av. Cr.).

§ 1.

Intorno al valico Alpino usato da Annibale (1).

Sul passo usato da Annibale per attraversare le Alpi, v'era

grande disaccordo già fra gli antichi. Livio (XXI, 38) com-

batte l'opinione comune secondo cui i Cartaginesi sarebbero

passati per il colle Penino (Gr, S. Bernardo), e quella di Celio

Antipatro che parlava invece del Cremonis iugum (Pie. S. Ber-

nardo (2) ) : per lui la soluzione del dubbio era data dal fatto

che i primi popoli incontrati furono i Taurini. Pur senza fare

il nome del colle, che probabilmente non sapeva precisare, colla

sua ipotesi Livio (data l'esclusione del Piccolo e del Grande

(1) Mia intenzione coi seguenti Contributi è unicamente quella di esa-

minare alcuni dei più importanti e discussi particolari della seconda

guerra punica, per la parte svoltasi in Italia. Non per mancata cono-

scenza dei singoli resultati altrui, ma per non esagerare nelle discus-

sioni minute, mi limito alle sole indicazioni bibliografiche che mi sem-

brano necessarie; anche perchè più che discutere le varie teorie, intendo

di esporre ciò che mi pare più sostenibile. Aggiungo che tutta la serie

dei nove contributi era già stampata nell'autunno 1911.

(2) Che il Cremonis iugum sia il Piccolo S. Bernardo, o un passo vi-

cino conducente alla stessa valle di Aosta è indubitato dalla polemica

ste ssa di Livio. Cfr. K. Lehmann, Die Angriffe der drei Barhiden auf

Italien. Leipzig, 1905, p. 8. Sulla notizia di Celio Antipatro e le que-

stioni connesse: 0. Gilbert, * Jahrb. f. kl. Phil. , Suppl. X, pag. 409

e segg.
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S. Bernardo) portava a ricercare il passo di Annibale tra il

Moncenisio ed il Monginevro. Ma pare ch'egli fosse pur sempre

in dubbio sulla scelta.

L'opinione che secondo lo storico patavino doveva esser

diffusa, del passaggio per il ìnons Poeìiinus, ritroviamo ancora in

Servio ed in Plinio {N. H., Ili, 17 (21), 123), e quella del

passaggio per il Piccolo S. Bernardo ricorre a quanto pare

in Cornelio Nepote (1).

Varrone (ap. Serv., ad Aen. X, 13) nominava cinque vie

attraverso le Alpi, una presso il mare, attraverso ai Liguri

(colle dell'Altare); altera, qua Hannihal transiit; la terza per

cui passò Pompeo; la quarta usata da Asdrubale
; quinta quae

quondam a Graecis possesso est, quae exinde Alpes Graiae ap-

peUantnr (Piccolo S. Bernardo). Poiché par chiaro ch'egli

procede per ordine geografico, ponendo tre vie intermedie tra

il Colle dell'Altare ed il Piccolo S. Bernardo, e facendo pas-

sare Annibale per la piìi meridionale, si può concludere per

quest'ultima che secondo Varrone si trattava probabilmente

del Monviso (2).

Strabene infine (IV, 6, 12, p. 209 == Polib., XXXIV, fr. 10,

Biittner-Wobst), parlando della descrizione delle Alpi di Po-

libio, dice: léiiaQac, (5' éneQ^àoEiQ òvofjid^ei fióvov, òià Aiyioìv

fièv trjv è'yyiaia rcp TvQQt]viiiil) JieÀdyei, eha ir]v óià Tavqi-

vùìv, f/v 'Avvl^ag óifjÀd^Ev, eha trjv óià SaÀaaacov, zErdQTrjv

ÓÈ TYjv olà 'PaiTòJv, àndaag xQf]f.ivù)Ò£ig. Se in questo passo

non vi fosse nulla di aggiunto o di variato da Strabene, e se

i Taurini si intendessero nel senso comune, si dovrebbe con-

cludere che secondo Polibio Annibale attraversò le Alpi non

verso la valle della Dora Baltea^ ma più a sud. E se così

(1) Hannib., Ili, 4: ad Alpes posteaquam venit,.., quas nemo umqiiam

cum exercitu ante etiin praeter Herculem Graium transierat [quo facto is

hodie salttis Graius appellatur)... Il passo è però poco esplicito.

(2) Il Monginevro, secondo Varrone, doveva esser il valico per cui passò

Pompeo ; certo Pompeo stesso affermava d'aver seguito un valico diverso

da quello di Annibale, Sali., fr. 4 (p. 118, Jord.). Il passo di cui, se-

condo Varrone, si valse Asdrubale, doveva essere il Moncenisio. Cfr. anche

Mommsen, C. I. L., V, 2, p 779.
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fosse non vi sarebbe divergenza tra l'opinione di Livio e

quella di Polibio. Ma può il frammento presso Strabone con-

ciliarsi colla descrizione che Polibio dà della traversata di

Annibale?

Qui bisogna esaminare prima quale fosse l'estensione del

nome dei Taurini ai tempi di Polibio. Un frammento di

Catone (fr. 37 ap. Plinio, N. H. Ili, 134) suona: Lepontios

et Salassos Tauriscae gentis idem Cato arhitratur. Ora qualunque

sia stato in realtà il significato del nome di Taurisci (1) e

qualunque sia la loro connessione storica coi Taurisci del

Norico (2), è chiaro che secondo Catone i Taurisci compren-

devano oltre che i Salassi e i Leponzì anche altri popoli

vicini.

Secondo Polibio (II, 15, 8): xOìv ò' "Aàtiecov iy.arÈQac, T/)g

jiÀevQàg, Tfjg ènì top 'Poòavòv norccfiòv •/.al Tfjg ènì rà

jiQO£iQT]fiévcc TiEÒla vevovaì]g, xovg ^ovvcbóeig y.cù yeùiÓEig

cónovg xaTOtxovai tovg fièv ènì top "Poòavòv y.al xùg ccQXTOvg

iaiQafi/iiévovg FaÀdTai TqavoaXmvoi nQoaayoQcvóuevoi, rovg

d' ènì là Jisóla TavQioKoi xai "Ayojveg '/.al nÀeico yévtj ^aq-

§dQO)p EiEQU, donde è chiaro che Taurisci sono ,per lui gli

abitanti delle falde piemontesi delle Alpi: gli "AyojvEg si

devon ricercare più a est intorno all'attuale fiume Agogna (3),

l'antico Agunia. Alla battaglia di Telamone, Polibio stesso

enumera tra i Galli anche i Taurisci: parteciparono infatti

i Galli Gesati (della Transalpina), gli Insubri, i Taurisci, i

Boi (Polib., Il, 28, 4. Cfr. II, 30, 6). Pare adunque certo che

per Polibio i Taurini ed i Taurisci sono una sola cosa, e che

il loro nome durante la IP punica si estendeva fin nella

valle di Aosta ed oltre sui Salassi e sui Leponzì. Un'altra

circostanza serve di conferma e di analogia: intendo parlare

(1) Anch'io credo che non fosse forse altro che un nome comune desi-

gnante gli abitanti dei monti. Perchè Livio, XXI, 38, chiama i Salassi

Montani ? non si ha qui forse la traduzione di Taurisci ?

(2) La cosa è connessa coll'altro problema. Se si accetta la teoria che

accogliamo sul significato di Taurisci, si spiega da se anche questo se-

condo problema.

(3J Vedi Nissen, It. Landesk., II, 1, 173.
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della relazione cogli Insubri. Polibio considera chiaramente

come confinanti i Taurini e gli Insubri. Senza dubbio egli

estende il nome degli Insubri oltre il territorio considerato

loro in epoca posteriore. Da qualunque valico alpino scen-

desse Annibale, è chiaro che dove, parlando del tempo impie-

gato nel passaggio dei monti in 15 giorni, Polibio (III, 56, 3) af-

ferma che KCixfjqE TOÀf.iì]Qcdg eig xà jceqì xòp IJdòov jieóici xai

TÒ Tòjv 'IvGÓfi^Qùìv è'd-vog. si Sarebbe espresso con ben poca

precisione, se gli Insubri per lui non si fossero estesi molto

pili ad ovest dei confini che loro si solevano assegnare in

tempo posteriore (1). Altrove Polibio stesso (II, 17, 4-7) af-

ferma, riferendosi al 500 e. av. Cr. : rà ^ih> ovv jiQòna xaì

TisQÌ xàc, dvaroÀàg xov Ildòov xeifieva Adoi nal Ae^éxioi,

fiexà òè Tovtovg "Ivao

^

qe g zaTqjxrjaav , d fiéyt-

axov è'&vog fjv a-òxiòv. Ciò spiega come altrove taccia

dei Adoi, vale a dire dei Laevi intorno al Ticino; dei As^éyuoi

ossia dei Libui intorno a Vercelli; come tace dei Vertamacori

intorno a Novara: questi popoli dovevano esser come frazioni

degli Insubri, in istato di clientela. In Polibio adunque, come

posson esser Insubri in genere i Galli al di là della Dora Baltea

all'incirca fino ai Cenomani, cosi Taurini o Taurisci sono i

Galli della Cisalpina ad ovest degli Insubri, dalla Dora Baltea

ai Liguri dell'Appennino. Quando adunque Polibio (III, 60, 8),

dopo d'aver parlato della discesa di Annibale dalle Alpi, scrive:

/lerà ÓÈ xavxa, 7iQooav£iÀi]q)viag fjóf] xtjg óvvdfiscog, xòjv

TavQivoìv, ot TvyxdvovGi nqòg xfj naQOìQEia xaxoixovviEg,

oiaaiutòvxcov /lièv ngòg xovg"Ivaoa^Qag djiiaxovi'xùjv óÈ xoTg

KaQXì]àovioig. lò f.iEi> tiqmtov avxovg EÌg (piÀiav nqovxaÀEìxo

xal ovfif.ictyJav ' ov^, i)Jiaxovóvxo)v òe JXEQiaxQccxojiEÓEvaag

xrjv ^aQvxdxt]v nóXiv ev xqlgìv ì]/.i£Qaig è^EJT0ÀiÓQX7]O£ì', non

ci dà con ciò solo nessun modo di stabilire la posizione di

questa città dei Taurini, ed usando ancora questo termine di

(1) Si badi che Tolemeo, valendosi probabilmente di fonti non recenti,

attribuisce agli Insubri, oltre che Mediolanum, anche Novaria, Comum,
Ticinum, vale a dire estende anch'egli il territorio degli Insubri su

città attribuite a popolazioni specifiche da altre fonti. Cfr. Nissen,

It. Landesk., 11, 1, 179.
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Taurini nel senso lato che vedemmo, contrapposto al termine

pur esso lato di Insubri, non ci offre affatto un punto saldo

per fissare il valico alpino per cui passò Annibale, sboccando

nei Taurini o Taui'isci di Polibio tutti i passi dal Monginevro

al Grande San Bernardo (1).

Ciò per chi esamini il valore dei termini geografici nelle

fonti. Ma per gli antichi le cose erano diverse. Il nome ge-

nerico di Taurini sul finire della repubblica ed in seguito

venne limitandosi all'incirca al territorio tra il Clusono, l'Orco

ed il Po (2), escludendone i Salassi (3). Chi allora leggeva in

Polibio, negli storici a lui anteriori o contemporanei, che

Annibale era sceso tra i Taurini, naturalmente partiva dai

confini che ai suoi tempi i Taurini avevano; e si credeva

senz'altro autorizzato ad escludere i passi della valle di Aosta

che non conducevano piìi ai Taurini ma ai Salassi. Questo e

non altro ragionamento ricorre in Livio (XXI, 38) : Taurini

Semigalli proxuma gens erctt in Italiam degresso. id cum inter

onines constef, eo magis miror ambigi, quanain Alpis transierit,

et vulgo credere Poenino — atque inde nomen ei iugo Alpium

inditum — transgressum, Coelium per Crenionis iugum dicere

transisse; qui ambo saltus eum non in Taurinos sed per Salassos

Montanos ad Libuos Gallos deduxissent. nec veri simile est ea

tuni ad Galliam patuisse itinera; utiqiie, quae ad Poeninuin fé-

runt, obsaepta gentibus Semigermanis fuissent. ncque hercule mon-

tibus his, si quem forte id moiiet, ab transitu Poenoruni ullo

Sedani Veragri, incolae iugi eius, nomen norint inditum, sed ab

eo, quem in summo sacratum vertice Poeninum montani a]jpel-

lanf. Livio aveva perfettamente ragione a combattere la teoria

comune che faceva scendere Annibale per il Grande San Ber-

nardo; ma tale teoria non sarebbe sorta se si avesse avuto

(1) Stefano Biz. aveva benissimo intesa l'identità Polibiana di Taurisci

e Taurini : TavQtaKoi k'&vog tisqì tu "AÀneia ò'qìj Àéyovzai aal Tavglvoi,

wg IIoÀvtSiog zgÙKfi. Non v'è che la sostituzione della desinenza latina

all'indigena. Non convincente è la tesi del Lelimann, p. 61, n. 1.

(2) Plinio, N. H., Ili, 118. 134; Ammiano Marc, XV, 10, 9; Geogr.

Ravenn., IV, 36; Tab. Peut.; Ennod., I, 1, 39.

(8) Livio, XXI, 38.
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nelle fonti antiche una dichiarazione esplicita che impedisse

di far passar i Cartaginesi nella valle d'Aosta, e non fosse

invece proprio esistita una tradizione, seguita anche da Celio

Antipatro, secondo cui per tale valle egli passò ; e Livio stesso

contro quella tradizione non porta che un argomento solO;

ch'egli crede inoppugnabile, ma che non vale nulla, appunto

perchè nei tempi delle guerre puniche anche i Salassi veni-

vano considerati parte dei Taurini (1).

Ma era questo il solo argomento di Livio e prima di lui

probabilmente di Varrone (forse Livio attinge appunto a Var-

rone) per prescegliere un passo più a sud, anzi, a quanto pare,

quello del Monviso? Io credo che sì. In primo luogo dobbiamo

ritornare al frammento polibiano sui valichi Alpini (2). Per

tutti e quattro i valichi che vengono nominati si dice attra-

verso quale popolo scendano: òià Aiyvoiv ... óià Tavqivov ...

olà SaXaGGùJv ... óià 'Paiiùv, e si può anche credere che

qualcosa di simile scrivesse Polibio (3); poiché egli ben po-

teva usar talora il nome di Taurini in senso lato, tacendo

delle popolazioni minori , e talora in senso stretto, nomi-

nando a parte queste ultime; come vedemmo che fa per gli

Insubri. Ma invece non si intende come parlando del secondo

valico egli aggiungesse f]v 'Avvi^ao, òirjX^Ev, perchè taceva

di notizie storiche simili per gli altri passi, e perchè non si

spiegherebbero piìi, data la canonicità del testo Polibiano, le

divergenze delle altre fonti, in massima da lui derivate, o

attinte alla stessa sua fonte: anche per me è indubitato che

tale aggiunta è dovuta a Strabone, e che rispecchia l'opinione

dei suoi tempi.

(1) Per questo non ritengo necessaria la tesi del Lehmann, che da

Polibio si debba dedurre, non che i Taurini fossero i primi popoli al di

qua delle Alpi, incontrati da Annibale, ma i primi con cui combattè.

(2) Vedi indietro. Strab. IV, 6, 12, p. 209 = Polib., XXXIV, fr. 10,

Biittner-Wobst.

(3) Si badi che Strabone non dice che Polibio (pr^ai, ma che òvof^d^ei

quei valichi ; il che significa chiaramente che non si tratta di un estratto

autentico da Polibio. Cfr. Lehmann, p. 3. Credo anch'io col Lehmann,
che la via dia 2!aÀaaawv porti non solo al Piccolo S. Bernardo, ma
anche al Gran S. Bernardo. Cfr. Strabone, IV, 6, 7, p. 205-6 ; 11, p. 218.

Lehmann, p. 7, n. 1. Si veda anche Mommsen, C. I. L., V, 2, p. 765.
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Senonchè si dirà: in Livio stesso ci sono notizie che por-

tano ad uno dei valichi a sud del Moncenisio: cosi egli ci

dice (XXI, 31; 9 sgg.) che sed'afis Hannibal certainmibiis Al-

lobrognm cum iam Alpis peteret, non veda regione iter instituit,

sed ad laevam in Tricnstinos flexif ; inde per extremam oram

Vocontorium agri tendit in Tricorios, haud usquam impedita via,

priusquam ad Briientiam fliimen pervenit. Segue la descrizione

del fiume, e delle difficoltà del guado; poi continua (XXI, 32,

6 sgg.) : Hannibal ab Druentia campestri maxime itinere ad Alpis

cum bona pace incolentium ea loca Gallorum pervenit. Dunque

secondo Livio Annibale dal paese degli Allobrogi avrebbe

mosso fino alla Druentia, e attraversatala avrebbe risalito

l'Alpe fino ad uno dei valichi che sono rivolti verso la Druentia:

il Monginevro o il Monviso. Ma, come fu notato a più riprese,

le difficoltà interne del passo Liviano sono infinite: incomin-

ciando dall'errore grossolano ad laevam, mentre in ogni modo,

se Annibale avesse fatto una marcia dal paese degli Allo-

brogi alla Druentia, avrebbe mosso ad dextram. Inoltre è quanto

mai ingarbugliata la disposizione Liviana dei Tricastini, Vo-

contì, Tricori; è irreperibile il percorso campestri itinere dalla

Druentia alla salita delle Alpi (1); non corrisponde a realtà

la descrizione dell'alto letto della Druentia, e tutto il passo

pare una reduplicazione di quello sul passaggio del Rodano (2).

Oltre queste difficoltà ve ne sono altre molto gravi : tutto il

resto della descrizione Liviana cammina paro paro colla Po-

libiana (3) : questa aggiunta invece non ha riscontro in Polibio,

contrasta anzi colla versione Polibiana. Secondo Livio, come

secondo Polibio, è all'inizio della salita delle Alpi che accade

il primo scontro cogli indigeni ; ma per Livio ciò avvenne

(1) Desjardins, Géogr. hist. de la Gaule, II, 165; De Lue, Hist. die

pass, des Alpes par A., 1818, p. 216 ; Chappuis, Annib. dans les Alpes,

1897, p. 249; Lelimann, o. e, 36.

(2) Lehmann, 43; Azan, Annihal dans les Alpes, 1902, p. IH sgg.;

Lehmann, " Elio „, 1909 (9), p. 287.

(3) Un accurato confronto delle due fonti è fatto dal Lehmann, p. 87 sgg.,

il quale conclude giustamente (p. 100): " In alien Punkten also, in denen

" Livius von Polybius abweicht, mùssen wir der Darstellung des Griechen

* den Vorrang zugestehen ,.
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posteriormente alla traversata della Druentia (XXI, 32): si

tratta dunque degli abitanti tra la Druentia e il Monginevro

o il Monviso, abitanti di cui egli tace il nome. Invece secondo

Polibio (III, 50-51) questo primo scontro avvenne con gli Al-

lobrogi, dunque nella valle dell'Isère. Le due relazioni sono

inconciliabili; si tratta di scegliere, ed è indubitato che non

possiamo che seguir Polibio. Livio o la sua fonte ha taciuto

il nome degli Allobrogi per il primo scontro, appunto perchè

doveva credere avvenuto tale scontro ben lungi dal paese

degli Allobrogi. E doveva credere questo non in base a una

tradizione, ma in base ad una ipotesi. Già dicemmo come

l'aggiunta Liviana sia piena di errori: si può dire di piìi,

ch'essa non è appunto che un'ipotesi. Se nelle fonti antiche

si fosse parlato di questa mossa sulla Druentia, è chiaro che

ne Polibio ne avrebbe taciuto, né sarebbe sorta la tradizione

del passaggio di Annibale per la valle di Aosta. E se Livio

o la sua fonte avessero avuto documentazione di tal fatto, non

si sarebbero accontentati di respingere la teoria comune fon-

dandosi sul solo argomento dei Taurini. Le cose stanno in

questi termini: Livio per via mediata o immediata dipende

da Polibio dalla sua fonte; vi sono delle coincidenze for-

mali sicurissime, e la descrizione in genere è identica. Ma
Livio credeva di dedurre, erroneamente come vedemmo, dal-

l'argomento dei Taurini, che Annibale era sceso pel Mongi-

nevro pel Monviso : il primo scontro era accaduto secondo

le fonti già sul pendio conducente al valico; quindi non po-

teva trattarsi con Polibio degli Allobrogi. Inoltre si doveva

supplire alla mancata descrizione della marcia dall'isola tra

il Rodano e l'Isère, ed i piedi del valico: si ricalcò cosi la

descrizione della traversata del Rodano reduplicando, e tirando

cosi in campo i Tricastini, i Vocontì, i Tricorì e aggiungendo

autoschediasticamente la notizia sul passaggio della Druentia (1).

(1) Perfettamente inutili sono i tentativi di correzione del nome Dru-

entia, di identificazione con un fiume diverso della Durance. La

maggior parte degli studiosi di questi problemi ebbe il torto di voler

conciliare ad ogni costo versioni inconciliabili, quando si tratta invece

di scegliere, e di spiegare i motivi dei contrasti.
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Appunto perchè si tratta di autoscliediasmi o duplicazioni, e

non di tradizione (che non si intenderebbe in nessun modo),

non se ne vale Livio stesso onestamente nella discussione

contro i suoi predecessori. Concludendo: la descrizione Liviana

è per la massima parte un duplicato della Polibiana e le parti

aggiunte non sono che ipotesi insostenibili. Chi voglia risol-

vere il problema della traversata delle Alpi di Annibale deve

senz'altro lasciar in disparte, senza scrupoli, i dati di Livio,

che al solito non riuscì a farsi il menomo concetto di una

questione geografica (1).

Indipendentemente dai dati di Livio che cosa possiamo

dire, brevemente, sul valico prescelto da Annibale, senza sof-

fermarci sulle discussioni interminabili che si fecero sull'ar-

gomento? Livio, dicemmo, mentre dà come una scoperta la

propria teoria, combatte la vulgata e quella di Celio Anti-

patro, le quali s'accordano in quanto fanno scendere i Car-

taginesi per la valle di Aosta. La vulgata poi si può facil-

mente escludere senz'altro, non poggiando che su di una

etimologia popolare^ e presentando infinite difficoltà geogra-

fiche coi dati delle fonti. Seguiva o no Polibio una teoria

simile a quella del suo quasi contemporaneo e probabilmente

seguace Celio Antipatro?

I dati di fatto principali per noi sono questi: l'arrivo di An-

nibale alla vì]aog tra il Rodano e l'Isère (Polib., Ili, 49. 5 sgg.);

il percorso Tiagà tòv noxa^iòv per 800 stadi prima di giun-

gere alla salita delle Alpi, percorso durante il quale gli rese

servigi il regolo dell'Isola che aveva aiutato contro il fratello

(III, 49-50); il primo scontro già sulla salita delle Alpi, an-

cora cogli Allobrogi (III, 50-51); l'arrivo al nono giorno dal

(1) In Ammiano Marcellino XV, 10, 11, ritroviamo una versione pa-

rallela e, a quanto pare, derivata dalla Liviana, con qualche altra ag-

giunta autoschediastica, come quella che furono fuggiaschi Taurini (!)

che guidarono Annibale attraverso i Tricastini, i Vocontì, i Tricorì.

Quando dice : per Druentiam fluinen gurgitibiis vagis intutum regiones oc-

cupavit Etruscas, credo anch'io si debba leggere 7'««rf>crts=^ dei Taurini.

Si veda Lehmann, p. 65 sgg. Un accurato confronto tra le notizie di

Polibio e di Livio per il 218-217 fu stabilito da G. Egelhaaf, " Jahrb.

f. kl. Phil. ,, Suppl. X, p. 473-524.
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principio della salita sul valico (III, 53, 9) ; la presenza sui

monti di uno strato di neve nuova su di uno solidificato

(III, 54-55); la vista della valle del Po, dal luogo ove ripo-

sarono giunti sul colle (III, 54) ; il precipizio di tre mezzi

stadi (III, 54, 5 sgg.); la discesa sulla pianura del Po verso

la popolazione degli Insubri (III, 56) ; la distruzione in tre

giorni della ^aQVTdirjv nóÀiv dei Taurini (III, 60, 9) ; la du-

rata di quindici giorni per la traversata delle Alpi (III, 56, 3);

e la lunghezza percorsa di 1400 stadi dalla traversata del

Rodano al principio della salita delle Alpi (III, 39, 9) [ossia

800 stadi tra l'Isola e la salita delle Alpi, percorsi in 10

giorni (III, 50, 1), e altri 600 stadi percorsi in 4 giorni dal

passaggio del Rodano all'Isola (III, 49, 5)]; e di 1200 stadi

per la traversata delle Alpi stesse (III, 39, 10).

Alcuni di questi dati Polibiani hanno molto valore per la

soluzione del problema che ci interessa, altri ne hanno molto

poco. Così, ad esempio, sono innumerevoli le discussioni che

si fecero in base alla notizia dell'assemblea riunita sul colle

per mostrare la pianura padana (III, 54), notizia che non si

accorda, se si resta come vogliono i testi degli scrittori an-

tichi nella posizione stessa del valico, ne col Monginevro (1) ;

né col Monviso (cfr, Azan, p. 91 sgg.) ; ne col colle di Chapier

(Perrin, p, 61); ne col Moncenisio (Azan, p. 58 sgg.); ne in-

fine col Piccolo San Bernardo (Lehmann, p. 83, lo riconosce).

Tutti gli esperimenti per conciliare il testo colla realtà, pel

Monginevro facendo salire al colle di Sestrières (Hennebert),

a 2,069 metri; o pel colle di Chapier, scostandosi verso i vi-

cini ghiacciai (Perrin, p. 61; Azan, p. 97); o per il Moncenisio al

monte Turra sopra La Ramasse (Osiander (2), p. 141, cfr. Azan,

p, 61 sgg.) ; per il Piccolo San Bernardo, sul culmine del

vallone (De Lue, p, 156; Lehmann, p. 83 sgg.) etc. ; non sono

che discussioni perfettamente inutili, a parer mio, perchè è

troppo chiaro per chi abbia pratica di fonti antiche che qui

ci troviamo dinanzi ad un elemento retorico ; la fonte dà

(1) Perrin, Marche d'Annibal, etc, 1887, p. 154.

(2) Osiander, Der Hannibalweg, 1900.
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questo particolare con autoschediasmo, anzi pare che con-

sideri possibile tale spettacolo dalla vetta in genere delle

Alpi, poiché aggiunge: ovroìg yÙQ i)7ionE7ixó)X£i xoìg ttqoeiqì]-

^lévOlC, ÒQEOIV OÌOTE GVV&SCOQOV^lévUlf dfKfoh' (ixQonóÀEOjg

(paivEod-ai óid&sotv è'xsiv xàg ^'AÀJieig xfjg òÀrjg 'IxaÀlag (1).

Un altro dato che, a parer mio, fu anch'esso erroneamente

considerato dai più come un punto saldo è l'assedio di An-

nibale a Torino o a città vicina. Nulla di meno certo, per

quanto sia stato addotto come prova sicura contro la teoria

del Piccolo San Bernardo (2). Infatti non solo la città dei

Taurini, di cui parla Annibale, non è dimostrato che fosse

dov'è Torino (non mancano anzi prove gravi per negare che

colà fosse una città prima della deduzione della colonia Au-

gustea (3)); ma non è neppure dimostrato che fosse nel ter-

ritorio che ai tempi di Livio si attribuiva ai Taurini : ve-

demmo come nei tempi di Polibio per Taurini erano consi-

derati perfino i Salassi ed i Leponzì. La città dei Taurini, di

cui Polibio e Livio tacciono il nome, e che solo Appiano (4)

chiama TavQdoia, non è per nulla un punto fisso per stabilire

l'itinerario di Annibale, come credeva Livio e crede la maggior

parte dei moderni; ma anzi deve essere identificata subordi-

natamente alla soluzione del problema del valico. Se, ad es.,

(1) Com'è possibile che i Cartaginesi avessero proprio bisogno di esser

convocati ad assemblea per vedere il panorama d'Italia, se esso si go-

deva dall'accampamento? e se dall'accampamento non si vedeva, come

si poteva convocare l'assemblea sul colle d'Estrières, sul Rocciamelone

simili, superando dei colli pericolosi ed impervii senza il minimo

scopo ?

(2) Si sostenne infatti da molti che sarebbe stato un grave errore

strategico per Annibale, ove fosse sceso dalla valle d'Aosta, il fare una

contromarcia su Torino: cfr. Nissen, It. LandesTc., I, 156; Osiander,

p. 39 sgg. ; Azan, p. 55 sgg. Le dimostrazioni del Le Due, " Journ. des

Savans , dee. 1819, p. 750, e del Lehmann, p. 74 sgg., secondo cui in-

vece Annibale doveva fare tale contromarcia, sono altrettanto infondate.

(3) Cfr. Pais, Ricerche st. e geogr. sull'Italia antica, Torino, 1908, pa-

gina 488 sgg. Su quest'argomento mi riservo di esporre altrove la mia

opinione.

(4) Hannih. 5. Il Lehmann pensa possa trattarsi di confusione con

Taurasia del Sannio. Cfr. C. I. L., Il, 30.
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apparisse dimostrabile che il valico seguito da Annibale fu

il Piccolo San Bernardo, avremmo ogni diritto di cercar la

città dei Taurini tra l'Orco e la Dora Baltea, e magari ad

oriente della Dora Baltea ; non solo nel territorio che nell'età

Augustea si considerava dei Taurini, ma anche in quello dei

Salassi (1).

Altri elementi invece della narrazione Polibiana sono più

probativi per la questione del valico. Quando Polibio parla

della discesa di Annibale verso la pianura del Po, e verso

la popolazione degli Insubri (III, 56), per noi che vedemmo
come faccia confinare gli Insubri coi Taurini, all'incirca lungo

la parte bassa della Dora Baltea, non può sfuggire che la

frase non ha significato perspicuo se Annibale non scendeva

dalla valle d'Aosta. Quando ci dice che il primo scontro av-

venne cogli Allobrogi, dopo l'inizio della salita (III, 50-51),

è chiaro che lo si deve collocare presso il corso dell'Isère,

e in nessun modo con Livio ad est della Durance. Quando

ci descrive le difficoltà, esagerate senza dubbio, per la neve

nuova e per quella già solidificata, ci convince che, data

l'epoca in cui avvenne il passaggio (2), dovette trattarsi a

preferenza del Piccolo San Bernardo, che per la sua altezza

(2192 m.) si copre presto di neve nell'autunno (3). Il percorso

lungo il paese degli Allobrogi e naQÙ tòv norafióv può esser

assai bene la bella valle di Graisivaudan; il precipizio di tre

mezzi stadi si ritrova presso La Thuile ; la lunghezza percorsa

ed il tempo impiegato possono combinare col percorso e col

tempo relativo lungo l'Isère, attraverso il Piccolo S.Ber-

nardo, e lungo la Dora Baltea fino a sboccare sulla pianura

(1) Data la posizione che assegneremo in seo[uito alla battaglia presso

i Victumuli, saremmo indotti a cercar la città in questione presso Ivrea

e Strambino. Sono convinto che la marcia di Annibale nella valle del

Po non procedette a zig-zag, come quella che fissa ad esempio il Leh-

mann nella tav. 1 unita al suo volume.

(2) Vedi in seguito il paragrafo sulla cronologia dei fatti del 218

e del 217 (§ 9). Si badi che in quest'anno stesso (1911) si ebbero delle

nevicate sulle alte Alpi alla metà di settembre.

(3) Sulle condizioni climatiche del Piccolo S. Bernardo si veda, ad es.,

Neumann, Das Zeitalter, etc. p. 300, n. l.
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piemontese (l). Non mi fermo a ripetere quel che sull'argo-

mento espose giustamente or non è molto Konrad Lehmann,
con cui mi accordo in buona parte (2). Tutto ciò prova che

Polibio intendeva con ogni probabilità essere Annibale sceso

in Italia per la Valle d'Aosta dal Piccolo San Bernardo. In

tal caso, come dicemmo, la città dei Taurini va cercata presso

il corso della Dora Baltea, probabilmente intorno ad Ivrea.

E si intende tanto meglio com'egli passasse così a nord,

quando si ricordi che, mentre gli Insubri fecero con lui causa

comune, i Taurini gli si opposero: eragli dunque necessario

di internarsi il meno possibile nel loro paese (3); nello stesso

tempo il passo del Piccolo San Bernardo non presentava dif-

ficoltà soverchie (4), per quanto la leggenda siasi data poi

ogni cura per descriverle quanto era possibile più terribili.

Per noi basti d'aver impugnati gli argomenti che si so-

gliono addurre contro la teoria del Piccolo San Bernardo,

teoria già sostenuta da Celio Antipatro, che attinse con ogni

probabilità anche alla fonte stessa di Polibio. Come poi la

descrizione Polibiana si possa localizzare nei singoli punti

non ci interessa per ora, e ci rimettiamo per questo in genere

alla trattazione del Lehmann.

(1) Vedasi su di ciò il recente saggio del Lehmann, " Elio „, 9 (1909),

p. 274 sgg.

(2) Vedi specialm. Die Atigriffe, etc. p. 71 sgg. Non mi accordo però

con lui 8u parecchie questioni, come intorno all'" isola „, e alla città

dei Taurini.

(3) Cfr. G. Egelhaaf, o. e, p. 476.

(4) Vedi le testimonianze in Lehmann, p. 85 sgg., dove si accenna

pure all'importanza di tale valico nell'antichità. Qualche luce per la

marcia di Annibale nella pianura padana si potrebbe dedurre dalle con-

dizioni idrografiche del paese in quei tempi : una marcia sulle terrazze

a nord del Po doveva esser piìi sicura che presso il Po stesso.

Rivista di filologia, ecc., XL.
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§ 2.

Per la battaglia presso i Victumuli e per quella

presso la Trebbia (1).

Annibale, narra Polibio (III. 60 sgg.), aveva in ti"e giorni

presa e distrutta la città dei Taurini, ottenendo un grande

effetto sulle disposizioni dei Celti dei dintorni, e s'appre-

stava a muover oltre : dopo aver parlato all'esercito (2), rij

ó' ènaiÓQiov àvat,vyr}v àfia t(ò (poìtl naQTjyysiXe (III, 63, 14).

Intanto Publio Scipione nEQÌ xàc, avràc, f}fiéqac, tòv Ilàòov

notafiòv rjÓTj TiefiEQanofiévog, lòv ds Timvov kqìvcov dg

Toij/ÀTTQOod'ev òia^alvEiv, xoìg fihv è7iiTf]óeioig ystpvgoTioielv

TiaQtjyyeiXe, tàg óè ÀoiJiàg dvvà/ieig avvayayùv TcageadÀei

(III, 64, 1). Dopo d'aver riferito il discorso lo storico continua:

T^ ók Harà nóòag fjfiÉQcc jiQofjyov àfiq)ó%£QOi naqà lòv noxa-

fiòv ex Tov TiQÒg lag "AXjiEig fiÉQOvg, è'xovxEg evóìvv/hov fiÈv ol

'Pco/ialoi, ÒE^iòv oh TÒv ^ovv ol KaQx^àóvioi' yvóvvEg óè

rfi ÒEVTÉQO, olà tùìv 71Q0V0/.IEVÓVT0JV 6x1 GvvEyyvg eIoiv àZXfj-

Àùìv, xóxE fiÈv aéxov naxaoxQaxonEÒEvaavxEg è'fiEivav. Il giorno

dopo si venne alle mani (III, 65, 1-3).

Da queste notizie par dunque risulti, che mentre Annibale,

dopo l'assedio alla città dei Taurini, si muoveva verso est,

Cornelio passò il Po e fece il ponte sul Ticino (3). La notizia

della marcia eseguita lungo il fiume dalla parte verso le

Alpi, avendo questo fiume i Romani alla sinistra, i Cartagi-

nesi alla destra, non può intendersi per il Ticino, bensì per

il Po ; si deve infatti trattare di fiume scorrente da ovest a

(1) Per molte delle questioni relative alle fonti si veda 0. Gilbert,

0. e, p. 420 sgg.

(2) Su questo discorso vedi le acute osservazioni di G. Thiaucourt,

• Rev. de Phil. ,, XIV (1890) 153 sgg.

(3) Si suole credere che questo ponte sul Ticino, debba essere stato

costruito presso Pavia, ma in realtà non si può escludere che lo get-

tassero parecchio piìi a nord, poniamo nelle vicinanze di Vigevano.

Vedi invece Jung, " Wiener Studien ,, 1902 (24\ p. 313.
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est, SI da rivolgere una sola sponda alle Alpi ; e inoltre se

il movimento fosse stato lungo il Ticino, avrebbero proprio

all'opposto avuto tal fiume i Romani alla destra e i Carta-

ginesi alla sinistra (1). Ne la frase di Polibio può avere il

significato che i due eserciti camminassero davvero seguendo

il corso del Po, cosa tanto piìi assurda ad occidente del Ti-

cino, dove il fiume fa una grande curva verso sud, per poi

tornare presso Casale alla latitudine di prima: lo storico in-

tende soltanto dire che la mossa si svolgeva ad un dipresso

parallelamente al Po, vale a dire che i Cartaginesi muove-

vano verso est, ed i Romani verso ovest.

Da Polibio si deduce ancora che muovendo i Romani dal

Ticino, solo nel secondo giorno di marcia furono avvisati dagli

spioni che ormai i Cartaginesi non erano lontani; l'indomani

si procedette da ambe le parti ad un avvicinamento, cui seguì

lo scontro: tjJ
ó' ènavQiov ndoav t^v ìnnov àvaXa§óv%E%

à[iq)óx£QOi, IIÓTiÀiog óè xaì tùv ne^òv xovg dxovTiOTdg,

nQofjyov olà tov nsóiov, ansvdovTEg nazomEvaai zac, àÀÀrj-

Àiov òvvóf^ieig, n. t. à. (Ili, 65, 3).

Dunque il punto dove giunse dapprima l'esercito romano

era a due giornate di marcia verso ovest, o nord-ovest dal

ponte sul Ticino ; la battaglia avvenne piìi ad occidente, e

più in là ancora era giunto o era accampato il Cartaginese

prima dell'ultimo avvicinamento precedente lo scontro. Si può

in conseguenza cercare la regione in cui pervennero nel se-

condo giorno i Romani anche a una cinquantina di chilometri

dal ponte sul Ticino, a nord del Po (2) ; il luogo della bat-

taglia a 60 o 65 chilometri ; l'accampamento di Annibale a

70 chilometri od oltre. Può in altri termini colla sua marcia

(1) Tranne che la marcia dei due eserciti fosse lungo la riva si-

nistra del Ticino, tesi assolutamente ridicola. ' Sull'argomento vedasi

G. Egelhaaf, o. e, p. 481. D'altra parte non ritengo necessario cor-

reggere con H. Muller, Die Schlacht an der Trebia, 1867, p. 6, il testo

di Polibio in na^à tòv Ildóov nozafióv , benché riconosca facile la ca-

duta di una parola iniziantesi con n entro altre simili.

(2) Si badi che i Romani avevano fretta di raggiungere il nemico

sperando di interrompere senz'altro con una vittoria la sua marcia. Po-

tremmo dunque pensare anche a marce forzate.
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l'esercito romano esser giunto oltre la Sesia, sotto Vercelli (1),

mentre Annibale si trovava a una ventina di chilometri più

a ovest o più a nord-ovest presso S. Germano o fors'anche

Santhià, e la battaglia esser avvenuta sempre al di là della Sesia,

poniamo proprio al sud di Vercelli. Si badi che si trattò essen-

zialmente di uno scontro di cavalleria, e che quindi può esser

stato rilevante il percorso dei due eserciti il giorno stesso

della battaglia.

Sconfitto Ilónhog /,i£v ovv dva^ev^ag JXQoofiye òià xwv ne-

òicov ènì Tì)v Tov IJdóov yérpvQav, otievòcùv cpd-àoai óia^i^daag

là a%qa%ònEÒa ' d'eaìQcbv yàq rovg fièv xójiovg èjiméòovg

ovTag, rovg ó' iiTievaviiovg ÌTcnoy.Qaxovvxag, aétòv óè ^aqv-

vófiEvov oliò TOV tgaufiatog, elg àafpaZèg ekqive òelv àjioxa-

laotìlaai rag òvvdfiEig (Polib., Ili, 66, 1-2). Da ciò risulta per

ora che il luogo in cui si ritirò Scipione non solo doveva

essere a meridione del Po, ma che anche non era in aperta

pianura. Dove i Romani abbiano passato il Po, non si può

dir con certezza ; soltanto par naturale che ciò avvenisse per

quel ponte che già aveano passato nell'andata, vale a dire a

est del confluente col Ticino (cfr. Ili, 64, 1). Questo ponte

poteva sboccare nella regione a incominciare dalle vicinanze

della moderna Stradella.

Polibio (III, 66, 9) afferma bensì a proposito di Scipione :

ó ÒE IIÓTiÀiog jTEQaicod'Elg TÒv Udóov xal axQaTOjiEÒEvoag

71EQÌ jtóXiv nXay,Evriav, fjtig fjv dnoima 'Pojfiaicov k. x. Z.,

ma non se ne può dedurre, se non ch'egli si mosse nella di-

rezione di Piacenza : certo non dovettero i Romani accampare

proprio presso la città, perchè lo storico narra in seguito

(III, 67, 9) che Scipione, attraversata la Trebbia, pose il campo

sulle colline a oriente del fiume: óiójteq èjiiyEvofAÉvrjg xfjg

(1) La distanza tra la Sesia e il Ticino può essere molto varia, se-

condo il luogo in cui si colloca il ponte su questo fiume. Se infatti lo

si pone presso Vigevano si ha una distanza di circa 40 chil. fino ai

pressi di Vercelli; se invece si parte dai pi-essi di Pavia si hanno circa

65 chilometri fino allo stesso punto della Sesia, ma meno di 50 chilo-

metri se la Sesia fu passata a sud di Vercelli, poniamo presso Ri-

voltella.



- 53 -

vvxTÒg éjiò trjv ècù^ivìjv àva^sv^ag ènoielto rrjv nogelav wg

èjtl xòv Tqs^lav noiaptòv xal rovg iovil^ ovvdnioviag yecj-

Xócpovc, jxiaievoiv t// te rùv xónoiv òxvQÓirjn xal loìg na-

Qoiyiovoi xù)v ov^if.id%o}^>, spostamento questo diretto anche

a favorire l'unione coli 'esercito di soccorso che stava per

giungere col console Sempronio da Rimini.

Dove fosse l'accampamento anteriore di Scipione non sap-

piamo con precisione, ma dai termini dianzi lìssati risulta

che si doveva trovare a sud del Ho tra i confluenti della

Trebbia e del Ticino: e dall'avere i Romani già provata ed

intesa la loro inferiorità in cavalleria, par da dedurne che

tal accampamento sorgesse dove i colli restringono il pas-

saggio piano lungo il Po : vale a dire su di una delle pen-

dici tra Stradella e Castel S. Giovanni.

Ma quali furono contemporaneamente le mosse di Annibale?

Dopo lo scontro di cavalleria che abbiamo supposto, stando

a Polibio, a ovest della Sesia, e dopo che i Romani si posero

in ritirata, Polibio aggiunge che (III, 66, 3 sgg.) 'Avvi^ag òè

fiÉXQi fiév Tivog ènéXa^e xoìg ns^iKoìg oxqaxonéòoig avxovg

ótaxivòvvEvetv ovvtòùv dà xenivfjitóxag ex xfjg jiaQEfi^oÀfjg,

^(og /nèv xov TiQùìxov noxafAOv xaì xfjg ènì xovxco yecp-ÓQag

fjìioÀovd-£i, ma veduto il ponte in parte distrutto, e impa-

dronitosi di èirca 600 uomini che lo sorvegliavano, xovg ók

XoiTxovg à'AOvoìv ìjòiq jioÀv T[QOEi?^rjq)évai, jLiExa^aXó/AEvog

av^ig EÌg xdvavxia rxagà xòv noxafiòv ènoiEÌxo xrjv jioqeìuv,

anEvòcov ènì xónov EvyscpiJQcoxov àcpizéad'ai xov Uàòov. y.a-

xaXiìaag dh óevxEQaTog xaì yEcpvQioaag xoìg noxa^doig nXoioig

xfjv òid^aaiv, mandò innanzi x\.sdrubale, mentre egli trattava

coi Galli che gli si assoggettavano dopo la prima vittoria:

xal xo^iod^Evog xàg óvvd/iiEig ex xov négav nqofiyEv nagà

xòv noxafióv, xì]v èvavxiav noiov^iEvog xfi jxQÓad'Ev jiaQÓóco •

xaxà ^ovv yàg ènoiElxo xf]v noQEiav, otievócov avvdi/mt xoìg

-bnEvavxioig 'Avvi^ag oh naQayEvó^iEvog ÒEvxEQàìog dnò

x^g òia^doEoìg èyyvg x(bv TioÀEfiiojv xfj xqìxì] naQéxaè,E xìjv

óvva/iuv èv avvóìpEL xoìg vnEvavxioig. ovósvòg òè o(piaiv dvx-

E^dyovxog. xaxEoxQaxonéÒEvoE, Àa^cov tteqI jxEvx/jxovxa axdóia

xò jiiExa^v óidaxì]fia x&v axQaxojiéócov.

Dunque l'accampamento cartaginese, posto a 50 stadi dal
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primo romano a sud del Po, distava due giorni di marcia

verso est dal punto in cui il Po stesso fu passato
; punto

quest'ultimo distante altri due giorni verso ovest da quello

in cui Annibale trovò rotto il ponte del nQÒJxog norafióg in-

contrato sulla via seguita dai Romani nella ritirata. Chi creda

di derivare da Polibio che il primo accampamento romano

a sud del Po era all' incirca tra Stradella e Castel S. Gio-

vanni, dovrà credere che il cartaginese fosse a un dipresso

tra Casteggio e Broni, o più a est ; e i due giorni di marcia

lungo il fiume, dal punto in cui fu varcato, possono portare

ad escludere, sia che i Cartaginesi passassero il Po sopra

Stradella o Clastidio (1), perchè allora non vi sarebbe spazio

per due giorni di marcia ; sia che ciò avvenisse a monte del

confluente della Sesia nei pressi di Casale (2), perchè in tal caso

la distanza sarebbe troppo grave per due giorni di marcia.

Il punto migliore per questo passaggio parrebbe, adunque,

il passo Cambio a nord di Tortona (3). Quale fiume dobbiamo

intendere accennato nella frase Polibiana ? Il primo fiume

incontrato nell' inseguimento dei Romani sarebbe stato la

Sesia : se ad essa alludesse lo storico greco, si dovrebbe de-

durre che le due giornate impiegate a trovar il luogo adatto

per varcare il Po più che di marcia da est a ovest fossero

da nord a sud ; in altre parole potremmo dedurne che il

campo di battaglia vada cercato abbastanza a nord di Ca-

sale, e forse a nord-ovest di Vercelli, Ma poiché vedemmo

che, date le distanze in giorni di marcia tra il Ticino e il

campo di battaglia, siamo bensì portati presso la Sesia, ma
che si deve escludere il passaggio del Po presso Casale ; e

poiché Polibio non ci parla di altri fiumi (ed altri ponti) oltre

il Po e il Ticino, dobbiamo escludere che il fiume in que-

(1) Cfr. Jung " Wiener Studien ,, 1902 (24), p. 162 sgg. Le analogie

militari che qui come sempre furono addotte per risolvere i problemi,

a parer mio, non significano da sole perfettamente nulla.

(2) Lehmann, Die Angriffe, etc, tavola I.

(3) Hennebert, II, 466 sgg. Sulla questione si dilunga molto il Fuchs,

Der zweite pttnische Krieg..., Die Jahre 219 und 218, Wiener-Neustadt,

1894, p. 89 sgg.
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stione sia la Sesia. Parimenti non si può trattare del Po, sia

perchè esso non era il primo ma l'ultimo fiume clie s'incon-

trava, sia perchè allora non si concilierebbero piti le notizie

dei due giorni per trovare un valico sul Po, con quelle dei

due altri giorni per ritrovarsi presso il nemico, essendo in-

dubbiamente maggiore in tal caso la distanza percorsa a nord

del Po per trovare il valico (1), partendo dal ponte a est del

Ticino, di quel che fosse il percorso degli altri due giorni dal

valico fin verso Casteggio o Broni.

Tutto ciò si potrebbe derivare dalla versione di Polibio se

la possedessimo sola. Quali conferme o contrasti ci offrono le

altre fonti ? La versione Liviana^ pur serbandosi quasi sempre

simile alla Polibiana fino nelle minuzie, presenta alcune ag-

giunte e varianti considerevoli, che dobbiamo esaminare e

spiegare. Secondo Livio infatti Scipione passa il Po, e giunge

•coH'esercito al Ticino, dove arringa i soldati (XXI, 39, 10):

ponte perfecto fraducfus Romanus exercitiis in agrum Insu-

briiim qiiinqice milia passum a Victumulis consedit. ibi Han-

nibal castra habebat (XXI, 45, 3-4). Segue la descrizione

della battaglia, sfavorevole ai Romani : itaque proxima nocte

iussis militibus vasa silenfio coUigere castra ab Ticino mota fe-

stinatumque ad Padum est prius Placentiaìti pervenere, quam

satis sciret Hannibal ab Ticino profectos ; tamen ad sescentos

nioratoritm in citeriore ripa Padi segniter ratem solventes cepit.

transire pontem non potuit, ut extrema resohita erant, tota rate

in secundam aquam lahente (XXI, 47, 2-3). Riferisce poi Livio

la versione di Celio sul passaggio di Annibale sul Po ; e con-

tinua : potiores apud me auctores sunt, qui biduo vix locum rate

iungendo flumini inventum tradiint ; ea cum Magone eqiiites et

Hispanorum expeditos praemissos. duni Hannibal, circa flumen

legationibus Gallorum audiendis moratus, traicit gravius pe-

ditum agmen, interim Mago eqiiitesque ab transitu fluminis diei

unius itinere Placentiam ad hostes contendunt. Hannibal paucis

post diebus sex milia a Placentia castra communivit et postero

die in conspectii hostimn ade derecta potestatem pugnae fecit.

(1) Su di ciò giudicano rettamente contro il Miiller lo Egelhaaf o. e,

p. 485, e il Thiaucourt, o. e, p. 155 sgg.
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lli questa descrizione cogliamo una prima peculiarità : che

Livio cioè, in luogo della frase di Polibio (III, 66, 9) ó óè

ITónÀiog fi£Qai(od-Eig tòv Udóov aal aiQuionsóevaag nsql

TióÀiv nXaìiEviicLv, che come vedemmo significa soltanto che

accampò non molto lungi da Piacenza, ma ad ovest della

Trebbia, pose prius Placentiam perveìiere (i Romani) quam etc,

vale a dire erroneamente affermò essersi ritirati i Romani a

Piacenza stessa : vedremo che conseguenze gravi ebbe questo

errore nella versione Liviana.

Un'altra interpretazione erronea della fonte che compare

in Livio si scorge pur essa facilmente. Polibio fa inseguire

i Romani dai Cartaginesi e(j)c, ... tov nqùiov noxafxov, dove

Annibale trovò il ponte rotto, si impadronì dei seicento sol-

dati, e poi voltosi in senso opposto, ènoisho xrjv noQEÌav,

onevòcùv ènì %ónov evyscpvQcorov àcpinéod^ai rov ITdòov. Ora,

quando Livio narra l'inseguimento dei Cartaginesi, e la presa

dei 600 uomini presso il ponte del Po, sostituisce erroneamente

il nome del fiume il cui ponte era rotto, deducendolo da quanto

segue in Polibio sulla ricerca di un passaggio sul Po e dal

fatto che per i Romani, accampati in quel di Piacenza, il

fiume pili vicino è il Po : mentre è indubitato che per Polibio

si trattava del Ticino (1). Anche qui dunque in Livio è fal-

sata la tradizione con una errata interpretazione della fonte.

Né con ciò terminano gli errori della tradizione Liviana.

Polibio, pur senza darci il nome della località in cui accadde

il primo scontro con Annibale, chiariva a sufficienza la sua

posizione coll'indicazione della durata delle marce. Una fonte

di Livio aggiungeva la non disprezzabile notizia che Scipione

condotto l'esercito in agnini Insubrium quinque milia passum

a Victumulis consedit. Che sapeva Livio della posizione di questa

regione ? Nulla. Tanto è vero che mentre qui ne parla come

(1) Come mai infatti avrebbe detto Polibio che il nQwtos TtozafAÓg

pose termine all'inseguimento, se questo fosse cessato dinnanzi non al

primo ma all'ultimo fiume incontrato ? E come, se Annibale giunse nel-

l'inseguimento sino al Po, tornò poi a mettersi in posizione occidentale

di fronte a Scipione ? Indubbiamente Polibio si riferisce alla posizione

reciproca dei fiumi relativamente all'inseguimento.
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di località a ovest del Ticino, altrove dando senza accor-

gersene una reduplicazione della battaglia stessa, la pone vi-

cinissima a Piacenza (1). E in quest'ultimo passo aveva posto

Victumule vicino a Piacenza, non perchè ne conoscesse la

posizione, ma perchè narrava la reduplicazione della bat-

taglia dopo d'aver descritta quella della Trebbia, e quindi i

fatti avrebbero, se avvenuti, dovuto svolgersi presso Piacenza.

Nello stesso modo colloca nel primo passo Victumule presso

il Ticino, perchè le sue fonti gli dicevan avvenuto tale scontro

oltre quel fiume, nò egli aveva tenuto conto della distanza

oltre esso che le fonti stesse gli indicavano. E a porre Vic-

tumule subito presso il Ticino era indotto forse anche dalla

sua fonte che parlava della mossa iti ayrum Insubrium (2) :

Livio può aver dedotto, come fece pei Taurini, erroneamente

dai confini ristretti che ai suoi tempi si assegnavano agli

Insubri, mentre, nel IP av. Cr., li si facevano confinare coi

Taurini.

Per me quindi è indubitato che Livio nulla sapeva della

posizione di Victumule: il che non toglie^ per altro, valore

alla notizia riferentesi alla battaglia, ch'egli attinse alla sua

(1) XXI, 57, 9 sgg. Sono intei'essantissime le divagazioni sulla posi-

zione di Victumule presso vari modei-ni, basate in massima parte sulla

negata identità dell'a vico tumuìis dei codici di Liv., XXI, 45, 3, con

ad victumvias di XXI, 57, 9 ; identità che è fuor di dubbio, trattandosi

della reduplicazione della stessa battaglia. Il merito di aver scoperto

parte delle reduplicazioni in Livio dopo il racconto della battaglia della

Trebbia spetta per primo allo Sieglin, Zur Chron. des Winters 5361218,

auf 5371217, " Rh. Mus. , 38 (1883), p. 363 sgg., seguito ora da P. Va-

rese, Cronologia Romana, I, 1908, p. 259 .sgg. Si veda oltre § 3. Si noti

la facilità paleografica con cui da VICOTVMVLAE o VICTVMVLAE si

passa a VICTVMVIAE : non si tratta che di un I per un L. Dell'argo-

mento trattò per disteso C. Giambelli, Vicende e conseg. storiche di una

lez. Liviana, etc. " Atti Accad. Torino ,, 34, 11 giugno 1899, col quale

non mi accordo. Giudica invece più rettamente 0. Gilbert, o. e, p. 424.

(2) Naturalmente non servono per nulla le fonti derivate come con-

ferma che la battaglia sia avvenuta presso il Ticino, risalendo tutte

ad un'autorità unica : così Floro, I, 22, 10, dice inter Padum et Ticinutn ;

Valerio Massimo, V, 4, 2 : apud Ticinum, come Orosio, IV, 14. Quanto

a Nepote si veda oltre § 3.



— 58 —

fonte senza saperla utilizzare. Perchè, se si fosse dato la pena

di esaminare tale quesito geografico, per quanto avverso ad

ogni genere di simili ricerche, si sarebbe convinto del proprio

torto nel trascurare le distanze in giornate di marcia indi-

cate da Polibio.

Infatti su Victumule, oltre i passi di Livio, che purtroppo

furono in genere seguiti come testo canonico, mentre la loro

vacuità è evidente, abbiamo, com'è noto, delle indicazioni ben

più preziose.

Strabene (V, 1, 12, p. 218) parlando della Cisalpina dice: m
Ó£ fiéxaÀÀa vvvì fièv ovx òfioicog èvravd-a anovòd^erai òià

TÒ IvoixeXéaxEQa ìoojg sivai %à èv loìg éjieQaÀnsioig KeÀTolg

xal Tfj 'I^^]QÌa, jiQÓTEQov Ò£ èa/iovócc^sto, ènei xal èv Oiieq-

xÉÀÀoig xQvoiOQvxelov f]v x(b/iir] ò' èorl jiZf]aiov 'Ixtov/iovZùìv,

xal zavirig xù)[iì]g, àficpo) ò' eial heqì IIXaxEviiav . Molte cose

si scrissero per cogliere in grave errore Strabene, riferendosi

a quest'ultimo inciso, e all'aspetto corrotto del testo; ma a

me sembra chiaro che Strabone poneva OveqxéXXoi tieqì

nXaxEvxiav (1), e che un'altra città rispondente alle stesse

condizioni poteva essere vicina a Vercelli, come dice Stra-

bone per la xóì^it] dei Victumuli. Il geografo si riferisce a

Piacenza solo per dar la direzione geografica per gli ignari

partendo da una importantissima colonia romana.

Plinio poi ci dice {N. H. XXXIII, 4, 78) : extat lex censoria

Vidumularum aurifodinae in Vercellensi agro ; e l'anonimo

geografo Ravennate (IV, 30) : iuxta Eporediam non longe ab

Alpe est civitas, quae dicitur Victumula.

I testi antichi dunque ci spingono a porre il territorio dei

Victumuli tra Vercelli ed Ivrea
;
quelli medioevali ci aiutano

a fissare meglio. In un decreto dell'anno 826 di Ludovico il

(1) In altri termini io credo che nel passo originario di Strabone fosse

detto che nel territorio di Vercelli v'era un'aurifodina — che presso

v'era la KMfir] dei Victumuli — che anche Vercelli era una ìiù)iA,t] {lavTijg

Hcbfti^g sottint. ov(7'i]s) — che tanto Vercelli quanto Victumule erano ne^l

IIÀaìievTÌav. Che invece di Victumule compaia talora Ictumuli e simili

non dipende che da fenomeni grafici causati dal vario modo di rendere

in greco il Vi- iniziale o con Oèi- o con Fi- = 'I-.
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Pio e di Lotario (1), i due imperatori donano al conte Bo-

sone ad proprium quasdam res proprietatis nostrae quae sunt

in Langohardia in pago \ui\ctimolen[si] quod pertinet ad comi-

tatum nereelleUSem, idest in uilla quae dicitur buyella. Dunque

Biella rientrava nel pago dei Victumuli, il quale a sua volta

faceva parte del comitato di Vercelli.

Se non si avessero dei dubbi sulla sua autenticità, un'iscri-

zione che si dice trovata nel 1763 ci costringerebbe a far

giungere il territorio del pago dei Victumuli fino a Santhià (2),

e così si verrebbe ad estendere il territorio dei Victumuli da

Biella a Santhià, e a circoscriverli tra Vercelli ed Ivrea; ma
anche senza tale iscrizione nulla vieta che così sia stato in

realtà.

Altri documenti medievali ci parlano di un castello dei

Victimuli (3) di un monte dei Victimuli (4); — da una vita

manoscritta di S. Pietro Levita (5) pare poi che si debba

identificare il vìctimuV castrum antico uocabulo cesareanum

dictum con S. Secondo a sud di Salussola. Qui avremmo

dunque forse il centro dei Victumuli.

(1) Questi documenti furono studiati da L. Schiaparelli, Orìgini del

Comune di Biella, " Meni, della R. Accad. di Torino „, 1896. Per il do-

cumento dell' 826, già pubblicato dal Vayra, vedi ibid., p. 5 e 46

dell'estr.

(2) L'epigrafe darebbe : Oppidum nuper I
Sanctae Aghatae ! iub. Regina

Theodolinda \
ficus antea viae \ Longae Icfutmilo

\
rum pago

|
forum 're-

quentissi\mum quod Romae \
olim viros consulìares sibi patronos

] co-

optabat. Fu pubblicata dal Durandi, Dell'ani, condiz. del Vercellese e del-

l'ani, borgo di Santhia, Torino, 1766, p. 84; giudicata spuria dal Bruzza

e dal Mommsen (C. I. L., V, p. Il, pag. 68* n. 717*). Lo Schiaparelli,

p. 47-48, parmi non decida sulla questione.

(3) a) Un documento di Ottone III del 999 (Stumpf, I, n. 1190; Sickel,

n. 323) ; b) Una notizia nel ms. XV dell'Arch. capitol. di Vercelli (Ci-

polla, " Atti Accad. Torino „ 26 e 30); e) Un diploma di Corrado II del

7 aprile 1027 (Stumpf I, n. 1935).

(4) a) Un diploma di Enrico lì del 15 aprile 1007 (Stumpf, I, 1445);

6) Un diploma di Corrado 1028-1031 {Mon. Risi. Fair. Chart. 1, col. 523,

Stumpf, 2156); e) Un diploma di Enrico III del 17 novembre 1054

(Stumpf, 2462).

(5) Dell'Archivio capit. di Vercelli. Si veda Schiaparelli, op. cit.,

p. 59 sgg.
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Si aggiunga che le aurifodine di cui parla Plinio si sono,

pare, giustamente identificate con le antiche escavazioni di

terreno, che si trovano nella località La Bessa a sinistra del

torrente Elvo (1) ; e ancora che la denominazione fiuvius

Victium nella Tabula Peutingeriana, per un corso d'acqua a

nord e ad est di Vercelli, forse si applica all' Elvo stesso (2),

in modo che i Victumuli sarebbero gli abitanti intorno al

Victium.

Quando adunque Livio (XXI, 45, 3) ci dice che Annibale

aveva l'accampamento, prima della battaglia, nei Victumuli, ci

dà un'indicazione abbastanza lata, e ci trasporta presso la

zona tra Biella, Ivrea e Santhià che aveva a un dipresso il

suo centro a Salussola ; la battaglia quindi, avvenuta dopo

che il generale cartaginese mosse anch'egli contro i Romani

può bene essersi svolta poco lungi dalla periferia di tale

zona nell'aperta pianura presso e a sud di Vercelli.

In conclusione non ho alcun dubbio che la prima battaglia

che diremo dei Victumuli, perchè accaduta non lungi dal terri-

torio di quella gente, sia accaduta precisamente come avevamo

già dedotto da Polibio stesso, presso Vercelli. Dopo, Annibale

inseguì i Romani fino al Ticino, poi risali il Po fin verso

Cambio, lo passò e pose il campo a ovest di quello romano,

che supponiamo fra Stradella e Castel S. Giovanni. Qui viene

l'occasione di esaminare parallelamente la versione polibiana

e la liviana per i fatti successivi concernenti la battaglia

della Trebbia.

Polibio. I Livio.

Fuga dei Romani (dopo lo scontro I Romani partono di notte dal

al di là del Ticino); inseguimento
|

Ticino e raggiungono il Po: prius

dei Cartaginesi é'cog ...tov tiqójtov

notafiov e cattura dei seicento

di guardia; mossa verso est alla

ricerca d'un luogo ove passare il

Po, e passaggio. Intanto Scipione
passa il Po, aiQatojTeÒEvaas nsQÌ
nóÀiv IIÀavievTiav (III, 66).

Flacentiam pervenere quam satis

sciret Hannihal ab Ticino profectos.

Cattura dei seicento di guardia in

citeriore ripa Padi. Annibale risale

per due giorni il fiume Po e lo

attraversa (XXI, 47).

(1) Vedi Schiaparelli, o. e, p. 46, e bibliogr. ivi citata.

(2) Nissen, Ital. Landesk., II, 1, p. 175, pensa al Cervo. Pensa all'Elvo

invece 0. Gilbert, o. e, p. 425.
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Polibio.

— Annibale tratta coi Galli

(III, 67).

— I Cartaginesi seguono la riva

destra del Po, da ovest a est. AI terzo

giorno accampano a 50 stadi dai

Romani (III, 66, 10-11).

— Defezione dei Galli ai Carta-

gine.si (111, 67).

— Scipione passa sulle colline

dopo la Trebbia (= a est della

Trebbia; (III, 67, 9).

— I Cartaginesi prendon il campo
romano abbandonato, mentre i Ro-

mani passano il fiume (III, 68, 1-6).

— Annibale pone un nuovo campo
a 40 stadi dai Romani (III, 68, 7).

/ — Congiunzione dei due consoli

J
romani (III, 68, 15).

)
— I Cartaginesi prendono Cla-

( stidio (III, 69, 1 sgg.).

— Punizione inflitta da Annibale
ai Galli tra Trebbia e Po (a est

del confluente) — Scontro di caval-

leria con vantaggio dei Romani
(m, 69, 5 sgg).

— Preparazione dello scontro,

insidie. Annibale passa la caval-

leria a est della Trebbia. I Romani
inseguono e passano a ovest della

Trebbia, dove avviene la battaglia

(III, 70-74).

— I Romani fuggiaschi ripassano
la Trebbia (da ovest ad est) e ri-

parano a Piacenza (III, 74, 5 sgg.).

I lilVHJ.

I

— Annibale tratta coi Galli Hbid.).

I

— Magone colla cavalleria rag-

i

giunge Piacenza in un giorno. Dopo

I

pochi giorni Annibale accampa sex

I

milia a Placentia (ibid.).

I

— Defezione dei Galli ai Carta-
ginesi (48).

— Scipione accampa su alture

oltre la Trebbia (= a ovest della

Trebbia (48, 4 sgg.).

— I Cartaginesi si fermano in-

tempestivamente a prender il campo
romano, mentre i Romani passan
la Trebbia (48, 5 sgg.).

— Annibale si avvicina ai Ro-
mani (48, 8).

Presa di Clastidio da parte dei

Cartaginesi (48, 9).

— Congiunzione dei due consoli

(51, 7).

— Punizione dei Galli tra Trebbia

e Po (52, 3 sgg.). I Romani man-
dano aiuti trans Trebiam (= a est

del fiume) (52, 9).

— Preparativi e insidie. Anni-

bale passa la cavalleria a ovest

della Trebbia. I Romani iuseguono,

passano a est della Trebbia, dove
avviene lo scontro (53-55).

I Romani non possono tornare

negli accampamenti (a ovest della

Trebbia) a causa del fiume, e quindi

Placentiam recto itinere perrexere...

qui (lumen petiere (per tornare al

campo) aut gurgitibus ahsumpti sunt

aut Inter cunctntionem fugrediendi

ab hostibus oppressi nis inse-

quendi hostis Poenis (lumen Trebia

fuit, et e. (56).

Dunque, come già dicemmo, secondo Polibio i Romani, pas-

sato il Po, restarono ancora ad ovest della Trebbia, e pili

ad ovest ancora accampò Annibale. Solo in seguito, eviden-

temente per congiungersi coU'esercito di Sempronio, i Romani

passarono la Trebbia, seguiti da Annibale cbe pose il campo
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a ovest del fiume. La battaglia poi sarebbesi svolta a occi-

dente della Trebbia, e la topografia dei luoghi si adatta assai

bene ; recentemente il Kromayer propose di porre il campo

romano sulla riva destra del fiume sul poggio di Niviano, e

la battaglia sulla sinistra tra Agazzano e Rivalta (1).

La versione di Livio, pur camminando paro paro colla Po-

libiana in tutto il resto, è agli antipodi in fatto di topografia.

Ma chi non si accorge che tutto è conseguenza di un buono sva-

rione dello storico patavino? Egli infatti, come già notammo,

in luogo di far ritirare i Romani a sud del Po, sia pure nelle

vicinanze di Piacenza, ma a ovest della Trebbia, affermò

senz'altro per errata interpretazione, invece del tieql ttóXiv

IJÀaxevtiav di Polibio : Placentiam pervenere. Ne seguiva er-

roneamente che i Romani accamparono tosto a est della

Trebbia, e poiché Polibio narrava che Annibale li segui e

accampò a 50 stadi, egli tradusse che Annibale sex miìia a

Placentia castra coìnmunivit. Tutti gli errori successivi nacquero

per così dire per generazione spontanea da questo primo, in

cui i due eserciti invece di essere entrambi a occidente ven-

nero a trovarsi a oriente del fiume. Quando Polibio per con-

seguenza dà la notizia del passaggio della Trebbia da parte

dei Romani, passaggio da ovest a est, per Livio non potè

trattarsi che di un passaggio invece da est a ovest ; ven-

nero in altri termini a trovarsi il campo cartaginese e il

romano nelle posizioni perfettamente invertite dalle vere ; e

così la battaglia si localizzò sulla sponda destra invece che

sulla sinistra.

Non si tratta adunque di una tradizione discordante dalla

Polibiana, ma è la Polibiana stessa che fu resa erronea da

capo a fondo partendo da un presupposto sbagliato. Tanto è

vero che in Livio si conservano tutti gli elementi per demo-

lire la sua descrizione, incominciando dall'assurda posizione

dei Romani a ovest dei Cartaginesi, che pure permette loro

di congiungersi con Sempronio proveniente da Rimini; dalla

\

(1) Kromayer, " Anzeiger cler ph.-hist. Kl. der k. Ak. der Wiss. ,

14 ottobre 1908, n. 19, Vienna, pag. 3,
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presa di Clastidium da parte dei nemici che li farebbe sup-

porre padroni della riva sinistra della Trebbia, mentre su di

essa avrebbero il loro campo i Romani ; e dal racconto della

fuga, in cui non si riesce ad escludere la rovina dovuta al

fiume, rovina che sarebbe assurda se la battaglia fosse av-

venuta sulla sponda destra in vicinanza della romana Pia-

cenza, come assurda è la fuga verso gli accampamenti al

di là del fiume, e assurdo sarebbe l'inseguimento verso la

Trebbia, mentre dovremmo attendercelo in senso opposto

verso Piacenza. Ma la tradizione Liviana è cosi facilmente

analizzabile, che non franca la pena discuterne oltre : essa

è perfettamente insostenibile.

Ne Livio si accontentò di questa serie di errori pei fatti

del 218 ; sibbene riservò per la fine il piìi grave : intendo par-

lare delle notizie taciute da Polibio, ch'egli ci dà intorno

a scontri avvenuti intorno a Piacenza dopo la sconfitta della

Trebbia. Ma di ciò vogliamo discorrere a parte.

(Continuerà). Luigi Pareti.
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INTORNO ALLA SECONDA APOLOGIA DI GIUSTINO

La maggior attività letteraria e filosofica di Giustino si

svolge circa il mezzo del secondo secolo d. C. (1), quando

cioè la letteratura apologetica cristiana s'avviava al suo più

alto sviluppo (2) e raggiungeva il fiore. Se si pensa che

Giustino fu considerato anche dagli antichi scrittori il più

notevole rappresentante di questo grande movimento in quel

periodo (3) facilmente si comprende come nella tradizione sia

(1) Per la determinazione cronologica della vita e delle opere di Giu-

atino cfr. Semisch, Justin der Màrtyrer. Etne hirchen- und dogmenge-

schichtUche Monographie, Breslau, 1840-43; Otto, nella Encyclop. di Ersch

e Gruber, li, f. 30, pp. 39-76 (Leipz., 1853); Volkmar, Die Zeit Justins

des Martyrers nel Theolog. Jahrb.. XIV (1855), pp. 420 sgg. ; P. Allard,

Histoir. d. perse'cutions pendant les dciix premiers siècles, Paris, 1885,

pp. 281 sg., 314 .sg. ; Bardenhewer, Manuale di Patrologia^ (trad. Mer-

cati), Roma, 1908, I, pp. 62 sg. ; Pautigny, Justin. Apologies, Paris, 1904,

pp. VI sg.

(2) Cfr. G. Krueger, Gesch. d. altchristlich. Litter. in d. ersten drei

Jahrhunderten, Freiburg, 1895, spec. pp. 63 sg. ; Harnack, Die Ueber-

lieferung der griech. Apolog. des zweifen Jahrhimderts in d. alt. Kirche

und im Mittelalter, Leipz., 1882, pass.; R.Mariano, Le Apologie nei primi

tre secoli della Chiesa, Napoli, 1888; Schmiàt, Die Apologie der drei ersten

Jahrhundert. in histor. systemat. Darstellung, Mayence, 1890.

(3) Phot., cod. 125, 2: "Eati oh (piÀoaotpiag fièv ó àvijQ riìg ze nad"' ^-

/4.ds Jtal fidÀKTTd ye r^j d'VQU&ev elg àyiQov àvTjyfiévos, noÀvjAad'ia ze

Kal iazoQiòiv jteQCQQEÓfievos tiÀovtìjì ecc.; ììieron., de vir. ili., 2B: insignia

volumina (Justini), derivando certamente da Eusebio; Tertull., adv. Va-

lentin., 5: instructissimis voluminibus, riferendosi senza dubbio a Giustino.

Cfr. anche Suid., s. v. (che riporta in parte la traduzione greca, attri-

buita a Sofronio, dell'opera storica di Girolamo) e sovra tutto Euseb.,

hist. eccl., IV, 11 : fidÀiaza Sé ijn/^a^ev èizl zcòvòe (al tempo della venuta

di Egesippo in Roma) év <piÀoaóg)ov ax^jf^cczi ngeo^evoìv tòv &eìov Xóyop
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popolare, sia dotta, poterono ben presto essere a lui attri-

buite molte opere cbe non erano sue (1), quando la fama di

lui oscurò quella dei minori Apologeti, ed altre che piìi re-

centi falsificatori credevano di poter diffondere sfruttando la

fama del filosofo e martire (2).

Tali opere, genuine e spurie, sono conservate nel ms. 450

Kal totg liTttQ rr/f nlatecùg évaytovi^ófievog avyy^dfifiaaiv... '0 (5' aiiòg

odrog 'lovaiìvog nal TiQÒg "EÀÀtjuag luavdnara (cfr. anche IV, 14: ìaic ói

aal éniaioÀtj HoXvaàQTiov TiQÒg 0iÀi7tnijaiovg yeyQafif4,évrj txavoDidiTj)

novfjaag ktÀ., IV, 16: ó latg àÀri&eiaig cpiÀoaocpùJzaiog, e più sotto: ó

&avfiacn<LTaTog 'lovailvog, IV, 18: nÀelara òk oòzog {se. 'lovaztvog) na-

zaÀéÀoiTiev tjfilv nenaiSevfisvrig òiavolag nal neQÌ za d^ela étJTtovóaKvtag

bnof4,vrjfiaza, Tzdaìjg dxpeÀeiag è\u7iÀ€a... Otzioal oh anovòilg elvai d^iot

y.ai Tolg TtaÀacoìg èòÓKovv ol xàvÒQÒg Àóyoi chg tòv ElQìjvaTov àrtofivr}-

fiovEveiv avzov (pcovug.
'

(1) Il ms. 450 f. greco della Naz. di Parigi apporta, come se fosse di

Giustino, il trattato Sulla resurrezione dei morti che è di Atenagora (sul

quale cfr. Geffcken, Zwei griech. Apologeten, Leipz., 1907), come attestano

anche il cod. 451 della Nazionale di Parigi (detto il codice di Areta) e

VArgentar, graec, 9 (ora perduto). Il Rauschen, Florilegium patristicum, II

(Bonnae, 1904), p. 2, tuttavia afferma che revera .fustini esse videtur.

Cfr. Bardenhewer, op. cit., I, p. 82 e la bibliografia da lui citata a p. 68.

(2) Il ms. ricordato dà, come se fossero di Giustino, oltre le due Apo-

logie (cfr. Pautigny, op. cit., p. viii), il Dialogo con Trifone (cfr. Archam-

bault, Jnstin. Dialogue uvee Tri/phou, Faris, 1909); VEsortazione ni Greci,

ritenuta genuina dal Widmann, Die Echtheit der Mahnredc Justins des

Màrtyrers, Mog., 1902 e dai piìi considerata spuria e riportata alla fine

del 2° secolo od al 3° secolo (cfr., oltre Bardenhewer, op. cit.. I 68 sg.

€ la bibliografia ivi cit., Gaul, Die Ahfassungszeit der pseudojustinischen

Cohortatio ad Graecos, Beri., 1902); il trattato De monarchia; la Expositio

fidei (in due recensioni, per cui cfr. Bardenhewer. op. cit., I, 69); VEpistola

nd Zenam et Serenum; le Quaestiones et responsiones ad orthodoxos; la

Confutatio dogmatum quorumdam Aristotelicorum ; VOratio ad Gentiles. Il

De monarchia, la Cohortatio ed il Dialogo erano anche nel cod. Argent.

Il Dialogo e la Cohortatio si trovano anche nel cod. 461 cit. (cbe risale

al 914), di cui recensione è il cod. 174 (del sec. XI o Xll), fondo greco

parimenti della Nazionale. Ireneo (lA"", 6, 2) cita di Giustino un avv-

zayfjia ngòg MaQKÌcava e Taziano (e. 18) il Aóyvg jzQÒg "EÀÀijvag. Giu-

stino ricorda l'opera sua {ApoL, t, 26, 8): avvzayua xazà Tzaaiàv lùtv

yeyevtji*évoìv alQÉaeoìv. Forse l'opera, ricordata da Ireneo, o non è che

quella parte iìeWApologia I, nella quale si parla di Marcione, mal ri-

ferita per confusione da Ireneo, oppure era parte dell'opera contro

Rivista di filologia, ecc., XL. 5
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fond. grec. della Nazionale di Parigi (1), dal quale codice de-

riva (2) quello di Cheltenham (Tliirlstaine House) di proprietà

di T. Fitzroy Fenwick. Il codice parigino, sebbene di età re-

cente e scorretto nella lezione e lacunoso, ha grande valore

per la tradizione delle opere di Giustino, poiché sembra de-

rivare a sua volta da ottima fonte (3). Ma, non ostante l'au-

torità di Eusebio (4), di Girolamo (5) e di Fozio (6), delle

molte opere che sono raccolte nel ms. parigino la critica

tutte le eresie. Per gli ànofAvrifiovevfiaia cfr. E. Lippert, Quae fuerint

Justini martyris àjio(A,vr]ii,ovevfiata quoque ratione ciim forma evang. syro-

latina cohaeserint, Hai., 1901.

(1) Cfr. Archambault, op. cit., pp. i, xii sgg.

(2) Otto, Corp. Apolog. christ. saeculi sectindi, Jena, I, 1, p. xxvi

(1876-1881), crede che i due mss. possano derivare da un medesimo co-

dice, l'uno in dipendenza dall'altro: ma non determina la sua opinione.

Cfr. Volkmar, op. cit-, pp. 569 sg. ed Harnack, Ueb. griech. Apol. cit.,

p. 88. L'Archambault, op. cit., I, pp. xxxi sg., dimostra che dal codice C
(Paris.) deriva il cod. Ch (= cod. Claramont., ora a Cheltenham).

(3) Fu terminato di scrivere l'il settembre 1364. Per la sua storia

vedi Archambault, op. cit., I, p. xxxi sg. Sulla lacuna al e. 2 di Apolog. II,

cfr. Harnack, Ueberl. griech. Apol., p. 79 ; ed Archambault, op. cit., I,

xxxvii, n. 3.

(4) Euseb., hist. eccl., IV, 18, dopo aver ricordato le due Apologie: y.al

élÀÀog ó [se. Àóyog] JiQÒg "EÀÀi^vag ' èv ip f.ia%QÒv TieQi TiÀelavov naq

ijl.itìiv te xaì tolg 'EÀÀigvcov q)iÀoaó(poig ^^zovftéi'ojv Kuiaielvag Àóyov

Tte^l ifjg xùìv óatf.ióv(xtv diaÀafi^dvei <pvaeù)g... yMi aò&ig é'reQov TtQÒg

"BÀÀr^vag elg ij/nàg èÀìjÀv&sv aiiov avyy^af,t/ita, 8 xaì èiréyQaìpev k'Àey-

Xov. Kaì naQÙ lovrovg dÀÀo negl d-eov fiova^^iag... ènl loviovg èni-

yQaiAfAévov xffdÀTi^g nal aÀÀo anoTiHÒv negl ipv^fjg... aal SidÀoyov ót

TiQÒg 'lovSaiovg avvéra^ev, hv ènl Tfjg 'EcpeaCiùv nóÀeoyg TtQÒg TQÌ(piova

zòv TÓie 'E^Qaitov éTTiai^fióiaTOv neTTOvtjTai... HÀslaia oh kuì i'tega nagà

noÀÀoìg (pelerai àòeÀfpolg t&v wòtov nóvcov.

(5) Hieron., de t>ir, ili., e. XXIII. Cfr. Archambault, op. cit., I, p. lvii.

(6) Phot., 125, 3: xéoaaQag oh Ttgay^iaxeCag xarà iwv èd'vàJv avvé-

ra^ev, &v tìjv /nhv tiqwttjv 'Avrcovlvq) r^ è7iC%Ài]v Tliip aal Totg viéai tfl

Te ovyKÀ^zq} èTiéócoxe, rtjv de óevré^av ó/AOicog rolg èy,eivov òiaòóy^OLg.

^Ev oh zf] zQÙzì] neQÌ (p'óaecog Sai/ióvcov SieiÀenzai. '0 oh rézagzog aitz^i

(leg. aizov'ì) Àóyog, ófA-otùìg '/.azà tòùv éd'vwv avyy,ei[ievog. iXey%og èiti-

yQUipìjv èy^BL. "Eazt dh adz^ xal ó neql d'eoi) i,iovaQ%iag yiul ó èniyQa-

tpófAEVog ifjdÀzrjg Hai yiazà MaQKLOìvog àvaynaloi, Àóyoi, xal /) Hazà naawv
alQiaébìv XQ)]aifA,og ngayfiazeia.

I
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moderna, concorde, accetta come genuine soltanto le due

Apologie ed il Dialogo con Trifone (1).

Però se non si muove dubbio riguardo alla autenticità delle

Apologie, grave questione dura ancora sia per quanto concerne

la cronologia loro, le reciproche relazioni, sia per quanto ri-

guarda l'ordinamento interno della materia trattata. Il dubbio

sull'ordine materiale nel quale si susseguono nel codice, e che

è evidentemente errato, ha dato motivo anche al dubbio che le

orazioni stesse siano state rimaneggiate o interpolate posterior-

mente. I dubbi maggiori cadono sulla cosidetta seconda apologia^

che nel codice parigino precede quella più ampia, e più impor-

tante nel rispetto storico e filosofico, indirizzata ad Antonino

Pio, a Marco Aurelio ed a Lucio Vero (2). E poiché tali dubbi

hanno condotto la critica aji un giudizio non retto del valore

di Giustino come filosofo ed apologeta, non essendosi ben

capita la natura di questa breve apologia, mi pare utile ri-

tornare ancora una volta su tali questioni.

Che VApologia indirizzata ad Antonino Pio, a Marco Aurelio

ed a Lucio Vero sia stata a buon dritto considerata come

prima dai critici, invertito l'ordine del cod. parigino, è fuor

di dubbio e lo dichiarano, oltre che i richiami interni del-

l'orazione più breve (seconda) alla maggiore (prima) (3), anche

(1) Cfr. Bardenhewer, op. cit., I, pp. 69 sg.

(2) Gap. I, 1 : AiitonQdTOQi Tìt^j AlÀiq) AÓQiavip Avtiovivip Eiae,3et

He^aoT^, ìial KalaaQt (così il Rauschen, op. cit., p. 6: nel cod. par. e

nella vulgata : KalaaQv y.al. Euseb. : KaCaaQi SeiSaaii^ naC...; lo Schwartz

[in edit. Euseb., 1903]: ^e^aavip Eiae^el Kal; Hort in Jou>-?ial of Phi-

lology, 1854, p. 155: Edae^eì zal KaiaaQu Oòt^Q. Se^aatov vl(p; il Pau-

tigny, op. cit., p. 2: ^e^aaròj KaCaaQÌ, v.al etc.) OvfjQiaaì^iq) vli^ 0i-

Àoaócptp, Hai Aavìtiip ^lÀoaócpq) (così il Pautigny, p. 2, col cod. parig. e

la vulgata, ed il cod. par. 1430 di Eusebio; il Rauschen, p. 7, con la

vulgata di Eusebio : g>iÀoaóq)ov), KaùaaQog q)vaei vl^ ktÀ.

(3) In Apol, II, 3 (cod. 9), 2, dichiarando che il mondo di Dio è stato

fatto per il genere umano, dice : xaiQeiv te rolg tà ttqooóvtu airifi .wt-

fi^ovfiévoig 7i^oécpì]fiev, cfr. Apol., 1,10,1: èaeivovg Sé nQoaòéy^ea&ai at-

xòv fióvov óeóiddyf.ied'a nal nenslafie&a nal niatevofÀev tovg 6k TiQoa-

óvva a{>T(p àya&à fti[,iovf,iévovs , cfW(pQoavv7]v xal óinatoavi'tjv Kal

cpiÀavd'^coTicav niÀ. Quanto alla nascita di Cristo, II, 6, 5 : kuI yÙQ xal

Svd'QcoTios [se. 'lìjoovg], (bg nQoécptjfiev, yéyove xaià tìjv zov d'eoi Mal
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le citazioni di Eusebio, per quanto sia grande la confusione

che regna nei riferimenti eusebiani (l). Però la confusione

non è tale da farci negare del tutto fede alle attestazioni

di Eusebio (2) : ed infatti si può facilmente spiegare. Si

noti poi che non avrebbe potuto Eusebio riportarci così lunghi

tratti delle due Apologie se egli non avesse avuto sott'occhio

un testo giustineo. D'altra parte è significante l'insistenza

con la quale Eusebio chiama prima l'Apologia diretta agli

imperatori ; e se v'ha scambio fra hist. eccl. IV, 8, 5 e IV,

17, 1 e 14, questo potè provenire o da scambio fra le due

stesse orazioni, cui si prestava anche l'incertezza della dedica

TtaTQÒg ^ovÀìiv àjiOHvrjihelg é/rèp T<àv matevóviùiv àv&Qwucov nal énl

"naTaAvaei tòjv óaifAÓvMv, cfr. 1,23,3: y.al tiqìv fj èv àvd'Q(ì)7toig airòv

ysvéa&at, av&Qconov (pd'daavvég iivsg èia zovg nQoeiQì]fiévovg (ib. 5, e

e. 21, 5) KUKOvg Sai/Aovag ktÀ. Parlando di quelli che hanno seguito la

via retta anche prima della nascita di Cristo e specialmente degli

Stoici: 'H^aKÀeLTov fiev, d>g jiQoécpri^ev (11,8,1); cfr. 1,46,3: kuI ol

fiera Àóyov (ìicbaavieg y^Qiatiavoi elai, nàv a&eoi évof,iia&ijaav, olov èv

"EÀÀìjai. f.ièv SoìKQatìig Kal 'HQciìiÀeiTog y.al ol Sfioioi avtolg. Notisi

però, come accennerò più sotto, che tutti questi riferimenti sono d'in-

dole generale e riguardano argomenti che doveano essere sempre trat-

tati dagli Apologeti, sì che non possiamo per tali confronti determinare

la necessaria dipendenza di un'orazione dall'altra.

(1) Euseb., hist. eccl., li, 13, 3-4 : >cat ^ot Àa^cjv àvdyvcù&i vovòe {se. ^lov-

atlvov) tTjv yQa(pìiv ijv è v t
fj

ti qot é qa Tcgòg ^Avtovìvov... àno-

Xoyla yQdqxàv loòe (pì]alv " v,al fietà rìjv àvaÀi^ipiv kiÀ. „
-^ Apol.,

1,26,3; — IV, 16, 1: ^lovarlvog ó e ère gov tnèg còiv y.a&^ */,m<2? óoyfid-

zcav àvaòovg zotg òeòriÀoìfiévovg ag^oìai, [e qui confonde le due Apo-

logie]... e seguita parlando di Crescente riportando Apol., II, 3 [9], 1-6;

— IV, 17, 1: ò' aÒTÒg àvrjQ... èv t fi
tv Qoréga aixov fivt^fiovevei

Ò.JT Xoy ia... e riporta Apol., II, 2; — IV, 8, 3: èv rf^ TtQÒg \A vi co-

vivo v ano koy la u)ds ygdipùìv oéK cctotiov= Apol.,l, 29, i; — IV, 8,4:

ó S^ avTÒg yial rov tote nata 'lovòaCiov jvoÀéfiq) {.{vijfiovevcov xavia na-

QatC&eTai. e riporta Apol., I, 31, 6; — IV, 8, 5: èv tavvij) Sé xal... e

riporta Apol., II, 12, 1-2.

(2) Così il Dembowski, Die Quellen der christUclten Apologetik des

II Jahrhunderts. I Theil. Die Apologie Tatians, Leipzig, 1878, p. 58, il

quale, dopo aver messo in rilievo la confusione delle citazioni eusebiane,

conchiude :
" Damit ist erwieseu dass dem Berichte des Eusebius ùber

Justin bei textkritischen und litterarhistorischen Arbeiten iiber die

Schriften desselben iiberhaupt keine Autoritàt beizumessen ist „.
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della seconda orazione e che per errore di interpretazione si

credette indirizzata all'imperatore Antonino, od anche per

errore di memoria in Eusebio stesso (1). Che poi Eusebio

credesse indirizzata agli Imperatori anche la seconda apologia,

non fa meraviglia, poiché la lezione di Apol. II, 2, 8: xaì i) fihv

^i^Àlóióp ooi avToxQaroQi fece pensare bensì all' imperatore

Antonino, ma essendo d'altra parte l'oiazione rivolta a più

(cfr. II, 1, 1 ; 14, 1; 15, 5) facilmente si potè credere che

fosse diretta a quelli stessi cui era rivolta Va prima. L'orazione

forse correva anepigrafa ed il critico e storico potè con la

congettura sua, non intendendo la natura dell'orazione, ap-

portare un errore che a sua volta raffermò più tardi con l'au-

torità sua la lezione errata (2). Accettando pertanto l'ordine

(1) Si ricordi infatti che Euseb., Mst. eccl., IV, 71,9-10, ricordando l'opera

di Giustino contro Marcione, opera di cui, come abbiam visto, troviamo

menzione in Ireneo, dal quale forse indirettamente deriva Eusebio .stesso,

scrive: "Og {se. ^lovoTìvog) de ìicd yQaxpag nazà Ma^auovog avyyQa^t^ua

/AVfjfiovevei, (bg nad'^ 8v avvéiaTTE KaiQÒv yvcoQL^o^iévov t^ /?ty Tàvógóg.

0ì]al óìj odrcog' Ma^alcova ìitÀ. = Apol., I, 26, 5-6.

(2) Rimane sempre da spiegare come le due orazioni nel cod. parig.

siano state trascritte in ordine inverso, tanto piìi che il cod. parig. non

può derivare da un archetipo anteriore ad Eusebio. Eusebio infatti,

Mst. eccl., IV, 8, 9, ricordando la lettera di Adriano a Minucio Fundano

riportata nella prima Apologia di Giustino, afferma: loiJTOig ó ^tév ói]-

Àcù&elg àvfjQ avTÌjv nagaiéd-eLtaL t?jv Qcofiainijv àvTiyQu^tjV fjfielg

(Y è ni TÒ 'EÀÀrjvinòv 'aut à 6 òv a^i iv a òtÌjv fier £ ì À t](p a/.t ev,

^Xovaav &Se niÀ. Il cod. parig. apporta la versione d'Eusebio. Si può

supporre che, perdutosi l'originale latino e diflusasi maggiormente l'opera

di Eusebio, si sia riempiuta la lacuna con la versione eusebiana (cfr. anche

per la questione C. Callewaert, Le rescrit d'Hadrien ù Minucius Fun-

danus nella Revue d'hist. et de litt^r. religieus., Vili (1903), pp. 152 sg.),

e questo è confermato dal fatto che il testo di Rufino nella versione

latina sembra derivare dal testo di Eusebio (Grundl. De ìnterpolationibus

ex S. Jusfini philos. et marti/?', apol. secunda expiingendis, Aug. Vindel.,

1891, p. 7, n. 14). D'altra parte, l'esplicita dichiarazione di Eusebio ci

vieta di credere che si tratti della versione officiale in greco dello stesso

rescritto (cfr. Dodwell in Eusebii Socratis Hermiae... hist. eccl. ed. H. Va-

lesius et Guil. Reading, Cantabr., 1720, I, p. 153) ed il confronto del testo

eusebiano col testo del codice giustineo dimostra la intima reciproca re-

lazione. Anche dopo Eusebio regnava confusione nell'ordine e uelFattri-

buzione delle orazioni giustinee.
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e la denominazione data alle due Apologie dalla critica mo-
derna, fermiamoci per poco a considerare la natura della se-

conda apologia.

Qui conviene fare un'osservazione generale.

Nello studio degli scritti apologetici del primo periodo

della letteratura cristiana i critici moderni si sono spesso

lasciati ingannare, a parer mio, dal preconcetto di conside-

rare tali scritti come se fossero opere dettate con intendi-

mento letterario e filosofico da parte degli Apologeti, cui si

viene quindi ad attribuire una caratteristica che non hanno

e non potevano avere (1). Quando una nuova fede, una nuova

idea deve essere bandita all'umanità, i primi e più ardenti

propagandisti del nuovo verbo non sono in generale profondi,

acuti filosofi pensatori. È fenomeno comune che vediamo

(1) Le Apologie sono indirizzate in generale ai pagani ed hanno Io

scopo di esortare alla fede: quindi doveano rivolgersi più al popolo che

ai dotti. E ben nota, a proposito di Taziano, il Puech, Recherches sur

les Discours aux Grecs de Tatien (Paris, 1903, p. 80) che il suo Discorso

ai Greci * ne pouvait étre, ne devait ètre qu'une exhortation à la foi

{nQoiQejiTiKÓg) et non un exposé de la doctrine ,. E ne porta come te-

stimonianza le parole con le quali si chiude il Discorso :
" riyvcóaacov

óè Àoijiòv tlg ò &sóg nal lig xar' aÒTÒv ;ioù]aig, éroifiov é^uavròv vfiìv

TiQÒg rrjv àvccHQiaiv tòjv SoyfA^dtcop TtaQÙavr^iJii fievovoìjg fioi. Kurà d-eòv

jtoÀizelag àve^aQvijzov ,.. E lo stesso si può dire anche delle altre Apo-

logie, nelle quali, per questa ragione, si può ben spiegare l'esagera-

zione nella condanna delle credenze e dei riti pagani, fino all'ingiustizia

talora (Batiffol neìVIntrodaction [p. xvii] all'opera di .1. Rivière, Saint Ju-

stin et les Apologistes dii second siede, Paris, 1907). Del resto questo in-

dirizzo è palese pure in Giustino, quando propone le discussioni pub-

bliche con Crescente {Apol., II, 8), e si dichiara pronto al dibattito. Si

seguiva in fondo il metodo sofistico, che derivava dal socratico (e So-

crate è considerato come un saggio, benché pagano [Apol., 1, 5, 3-4
; 46, 3;

II, 7, 8; X, 8]) e che ha suo riflesso letterario nel dialogo che è la forma

usata da Aristone di Fella, da Giustino nel Dialogo con Trifone, da Ter-

tulliano, Adv. Jud., da Minucio neWOctavius, ecc. (cfr. Batiffol, op. cit.,

p. xii). Del resto, anche in queste Apologie o Discorsi ai Gentili, ecc.,

gli Apologeti cristiani seguono le forme già determinate dalla lettera-

tura pagana. Cfr. Puech, op. cit., p. 98. Ben strana per questo è l'affer-

mazione del Croiset, Hist. de la litt. grecque, V, p. 731, che clandestina

fosse la letteratura apologetica cristiana.
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ripetersi ogni qual volta un nuovo ideale viene a commuo-
vere lo spirito della società. I neofiti appassionati, entusiasti,

non si fermano a sottilizzare, a discutere: credenti nella

nuova fedo che li anima, essi propagano, diffondono le nuove

teorie più col calore della passione che non con la rigidezza

del ragionamento: è per tal ragione che tali apostoli, parlando

col cuore al cuore del popolo, più facilmente lo commuovono
e Io trascinano all'entusiasmo. Con questo entusiasmo si get-

tano le prime radici delle nuovo idee nell'anima popolare, e

queste prime radici coltivate dalla commozione degli affetti,

più facilmente s'abbarbicano nella coscienza delle moltitudini.

In questo primo periodo non si ragiona: le obiezioni più gravi

vengono abbattute dal calore della convinzione e quello che

a primo aspetto pareva strano, paradossale, entrato a poco a

poco nelle convinzioni comuni, appare di poi più accettabile, ra-

gionevole persino. La parola fremente di passione, l'imagina-

zione calda e viva sono i mezzi di più sicuro effetto sull'animo

popolare, più che non la precisione scientifica dell'espressione,

fredda, senza vita. Nel terreno fecondato dal sentimento ger-

moglierà meglio anche il seme della persuasione razionale (1).

Ed al popolo, che vuol avere chiarita ogni ragione facilmente

e ad ogni occasione, l'apologeta manifesta sempre la inecce-

pibile verità delle proprie asserzioni, traendone motivo da

ogni fatto della vita comune, da ogni circostanza, che lo ri-

conduce, per la tendenza idiosincratica propria delle anime

passionali, alle idee fondamentali sue, cui tutto coordina con

(1) Infatti solo alla fine del secondo secolo l'apologetica cristiana rag-

giunge, nel rispetto letterario, la sua perfezione quando si trasmette ai

Latini e sia le Apologie sia i Dialoghi acquistano un valore artistico e

filosofico. Nella prima metà del secondo secolo dai fatti reali della vita

comune, in generale, gli Apologeti traggono il motivo delle loro invet-

tive contro i pagani e della difesa dei cristiani, e non già da fatti sup-

positizi, che servano soltanto di pretesto al componimento letterario. A
torto dubita il Croiset, 1. e, che anche le Apologie di Giustino possano

essere soltanto componimenti letterari. Che nella forma esterna anche

Giustino abbia dovuto seguire la tradizione, sta bene : ma lo spirito è

affatto diverso, le circostanze sono di ben altra natura. Neppure l'apo-

logetica giudeo-alessandrina pare abbia avuto grande influenza sulla

cristiana dei primi tempi.
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la fantasia eccitata e fervida, anche se spesso il nesso non

sia appariscente, anche se il legame vero manchi. All'apolo-

geta interessa far notare al popolo come tutti ì fatti si coor-

dinino ad una sola idea, che è fondamentale nella nuova

religione, ed il calore, l'enfasi del discorso fa trasvolare la

mente del popolo anche sui punti piii difettosi del suo ragio-

namento. Preparato il terreno, verranno i filosofi del nuovo

verbo a togliere tutti i dubbi, a rimuovere le difficoltà che

nasceranno spontanee dopo il primo momento di esaltazione

e di fervore, quando la ragione tornerà ad avere il soprav-

vento. Così il propagandista, l'apologeta parla al popolo: ne

da lui possiamo aspettarci un ragionamento serrato a fil di

logica, con una forma artistica, ossequiente in tutto alle

norme tradizionali della retorica scolastica. Ma quando il

propagandista, l'apostolo si rivolge ai dotti, od almeno alle

persone di una certa levatura, egli deve seguire altra via :

deve entrare nel campo del dibattito scientifico, confutando

le asserzioni e le obiezioni altrui: allora il suo linguaggio

assume un altro colorito, mentre il pensiero si presenta in

forma piìi scientifica per poter combattere la dottrina degli

avversari, specialmente poi quando questa abbia già una

tradizione secolare.

Questo appunto avvenne anche nei primi secoli, nei quali il

Cristianesimo venne diffuso fra le varie genti per opera degli

Apostoli da prima, sostenuto e difeso dalle prime calunnie

popolari dagli Apologeti e quindi illustrato e teologicamente

costituito dai Padri, veri e propri, e dai Dottori della Chiesa.

Il calore della propaganda che infiammò gli Apostoli, ban-

ditori del nuovo verbo, accende ancora gli Apologeti i quali

preparano il terreno ai filosofi, sgombrandolo intanto dalle

calunnie ridicole e vane che potevano far impressione sul-

l'animo del popolo, e scuotere con falsi preconcetti anche la

mente delle persone addestrate a più severi studi. Così

mentre gli Apostoli si rivolgevano al popolo e principal-

mente al popolo, gli Apologeti si rivolgono ed al popolo ed alle

persone dotte, combattendo anche contro i filosofi pagani e

giudei, cercando di mostrare l'abisso che separa la via della

vera religione da quella dell'eresia.
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Per questo nello studio delle apologie cristiane di questi

primi secoli devesi considerare l'intendimento diverso degli

Apologeti secondo che si rivolgono ai popolani od ai filosofi.

E naturale che i due generi di apologie abbiano caratteri

affatto diversi, che, non bene intesi, conducono ad un giudizio

errato sul valore dell'opera stessa (1). Invece troppo spesso

tutti gli Apìlogeti e tutte le loro opere si sono considerati

e giudicati con uno stesso criterio, e di frequente si sono impu-

tati agli Apologeti gravi errori di fede, che dipendono invece

da falsa interpretazione dei critici. Il concetto nelle apologie

popolari è espresso il più delle volte alla meglio sì che tutti

possano capirlo all'ingrosso: ne il linguaggio popolare può

indurci a ritrovare l'errore là dove vorrebbe ricercarlo l'ana-

lisi troppo acuta del critico filosofo, che dà alle parole un

valore speciale ch'esse non hanno, non possono, non deb-

bono avere (2). Si obietta che di tali apologie popolari non

abbiamo esempi: che quelle rimaste sono tutte rivolte agli

studiosi ed a filosofi. Ed è naturale che sia così, poiché nella

tradizione letteraria vengono raccolti e tramandati quei do-

cumenti che hanno appunto veste letteraria o scientifica: dai

dotti vengono ricopiati, studiati e trasmessi in generale tali

monumenti, ed i dotti sdegnano, o per lo meno trascurano.

(1) Per questo si è disconosciuto il vero valore da attribuirsi alla se-

conda apologia giustinea, ed in generale si è voluto ricercare negli

Apologeti lo sforzo di ellenizzare il cristianesimo (cfr. Harnack, Z)o^men-

geschichte^, etc, Leipz., 1894, 1, 455 sg.). Giuste osservazioni fa a tal

proposito il Batiffol, op. cit., pp. xxii sg. Si stacca invece daìVApologia

affatto il Dialogo con Trifone, il quale ha invece (e la forma del dia-

logo ce ne dà chiara testimonianza) intendimento letterario e filosofico,

e nel quale si cerca di fondere artisticamente verità e finzione, come

ha ben provato lo Zahn, Studien zu Justin nella Zeitschr. f. Kirchen-

gesch., Vili (1885), pp. 37 sg. Cfr. anche Archambault, op. cit., I,

pp. Lxxxn sgg.

(2) Per l'asserzione, ad es., del Harnack, Brad und Wasse?-, die eucha-

ristischen Elemente bei Justin ( Texte und Untersuch.,YU, 2 [1891], pp. 115 sg.),

che Giustino indichi il pane e l'acqua come materia della S. Euca-

restia, cfr. la bibliografia in Pautigny, op. cit., p. xxiv. Cfr. in generale

F. Emmerich, De Justini phiìosophi et martyris apologia alteì-a, Monast.

Guestf., 1896, p. 42.
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quanto è di natura prettamente popolare e non serve diret-

tamente agli studi, cui essi sono dedicati. Ma questo non

toglie che si possa ammettere la esistenza anche dei discorsi

popolari: non si capirebbe senza di questi la diffusione dei

concetti religiosi presso il popolo. Però anche nella tradizione

letteraria credo che ne sia rimasto un documento per noi

importantissimo nella seconda apologia di Giustino, la quale

recitata al pubblico, e poi letterariamente trasmessa, con-

serva tutti i caratteri e particolarmente i difetti delle ora-

zioni improvvisate e popolari : difetti che più risaltano se si

mette questa seconda apologia in confronto con la prima, ma
che si spiegano facilmente se si studia questo breve discorso

sotto tale rispetto, come verremo notando più sotto.

Ma conviene prima fare un'altra osservazione quanto al-

l'indole ed al carattere letterario delle opere giustinee: ca-

rattere generale notato fino dagli antichi.

Giustino, profondo cultore della filosofia pagana, converti-

tosi al cristianesimo, apportò anche nella nuova fede quel-

l'abito all'investigazione filosofica che gli avea procacciato

fama anche prima (1); ma quanto alla forma mai egli ebbe

quel parlare semplice, logico e chiaro che si dovrebbe aspet-

tare da un filosofo. Specialmente nelle apologie e nei lavori

scritti in difesa della nuova fede, quando, parlando al popolo,

vorrebbe allontanarsi dalla rigidezza filosofica che non gli

permetterebbe di essere bene inteso (tanto più che il linguaggio

filosofico-teologico cristiano in questa età non si è ancora fer-

mato), Giustino si sente quasi impacciato per non potere rispon-

dere scientificamente alle accuse che sono mosse al cristiane-

simo anche nei suoi principi essenziali. Ed a questo difetto fa

compenso la passione della verità, l'entusiasmo della fede che

rianima tratto tratto la parola dell'apologeta. Fozio(cod. 125, 2)

stesso dice che ^r]toQiìiaìg ÓÈ Tsxi'cttg ovx è'ax^ Gnovòìjv èxci-

(1) Euseb., hist. eccl., IV, 11,8: /.idAiaia oh iJKfia^ev ènl TÒHvde 'lovailvog,

iv (piÀoaótpov axvf*0itt, ngea^evcav tòv d'etov Àóyov nzÀ.Yiphi-

losophus fu sempre considerato di poi Giustino a cominciare da Tertul-

liano {Adv. Valent., 5). Nel Dialogo contro Trifone, e. 1, si fa chiamare

da Trifone, che s'imbatte in lui, appunto ^Zoso/b : ^lÀóaofpe, x«*ì>*> ^V^ì-
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XQMoai TÒ EfKpviov aÒTOv T//S (piXoaocpiac, HdXXog.lH'A. da questo

al voler sostenere che Giustino ebbe di mira di voler dare un si-

stema filosofico a tutto il cristianesimo, ben ci corre ( l). A questo

Giustino forse non pensò, tanto più che, tolta la potente in-

spirazione della fede, non possiamo aver grande fiducia nelle

numerose cognizioni, quali ritrovava in lui Fozio, almeno per

quanto riguarda lo studio della nuova fede che avea abbrac-

ciato, poiché spesso si può cogliere Giustino in fallo sia nelle

determinazioni dei fatti storici, reali (2), sia nelle concezioni

filosofiche delle teorie pagane in relazione colle cristiane (3).

Persino l'interpretazione dei passi biblici (4) non torna talvolta

a proposito, volendo egli persino dimostrare che per l'influenza

dei libri sacri i saggi antichi, i filosofi più profondi del pa-

ganesimo, aveano già incominciato, senza averne chiara co-

scienza, a predicare la religione cristiana, tentando di conci-

liare anche agli occhi del popolo quella intima relazione che

corre, specialmente nelle teorie morali, fra i precetti del

paganesimo ed i dettami del cristianesimo (5). D'ogni errore

di tal genere lo scusano la sincerità della fede, il calore della

(1) Come volle sostenere l'Engelhardt, Das Chrisfentum Justin.-i des

Màrtijrers, Erlang., 1878, contro il quale v. Staehlin, Justin der Mar-

tyrer und sein neuester Beurtheiler, Leipzig, 1880. Cfr. Bardenhewer,

op. cit., I, p. 71.

(2) In Apol, l, 26, 2 [cfr. Euseb., hisf. eccl, II, 13, 3-4] confonde la statua

trovata nell'isola teverina e dedicata alla divinità SEMONI SANGO
(cfr. C. 1. L., VI, p. I, n. 567 e n. 568 ; v. anche C. I. L., VI, p. V, n. 3544)

con una statua che imagina dedicata a Simone Mago, considerato quale

divinità. Negli scavi dell' Esquilino nel 1879 fu trovata un'altra statua

con dedica a SEMONI SANCO | SANCTO DEO FIDIO|S., ora nel Museo

Vaticano n. 134 b. In Apol, I, 31, 2-8, il re Erode diviene contempo-

raneo del Filadelfo (v. Pautigny, p. xxv).

(3) Bardenhewer, op. cit., I, p. 71, e Diese, Justiitus Marttjr in seiner

Stellung ziim Glaiiben u. zur Philosophie nella Zeitschr. filr Katìtol. Theol.,

XXVI (1902), pp. 560 sgg. Si notino le strane citazioni ed affermazioni

riguardo ad Istaspe e le Sibille in Apol, I, 20, 1; 44, 12. Perle relazioni

fra gli Apologeti e gli Oracoli sibillini cfr. Puech, op. cit., p. 42.

(4) In Apol, I, 35, 10, è citato come di Sofonio il testo di Zach., IX, 9,

ed in Apol, I, 62, 3, Giustino presenta Jethro come zio materno di

Mosè. Per le citazioni bibliche vedi la bibliogr. in Pautigny, p. xxnr.

(5) Apol, I, 5, 46; 59-60; II, 7; 8; 10. Cfr. Rivière, op. cit., pp. 88 sg.
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passione, che rendono efficaci i suoi discorsi anche mancando,

come nota Fozio, gli artifici retorici dei sofisti (1). Ne soltanto

nella seconda apologia manca questo studio retorico, ma anche

nella prima, benché questa sia nel suo organismo piìi intima-

mente ordinata nella successione dei pensieri: sì che vana

opera è stata quella di chi volle ricercare anche nella prima

apologia le solite divisioni retoriche, all'infuori di quelle parti-

zioni naturali della materia che si possono notare in qualunque

opera, cui manchi anche qualsiasi intendimento e valore let-

terario ; voglio dire quelle partizioni necessarie che ammette

il buon senso comune (2). Ma come si volle lidurre a forma

letteraria la prima, così si vollero spiegare logicamente e

retoricamente le incongruenze e il disordine materiale della

trattazione che si trovano nella seconda: sì che non potendosi

spiegare la costituzione, abbastanza strana, della seconda

apologia la si volle considerare quale un'appendice della prima

e con questa intimamente connessa (3). Anzi delle due apo-

logie se ne volle formare una sola (4). Senza dubbio è strano

il principio dell'orazione, è dubbiosa la dedica dell'apologia,

e fa impressione la confusione — almeno apparente — degli

(1) Phot., 1. e: alò yial ol Àóyoi avrov dÀÀcog òvieg óvvaTol nal rò

è7iiaTrjf,ioviyiòv óiaoM^ovieg, twv énel&ev ava elalv dTioatà^ovres ijóva-

fidtcov. oòòÈ T(p énaycoyip noi d-eÀKzrjQiqj zoòg TioÀÀovg tòjv àn^oarcov

i(peÀy{,ój,ievoi.

(2) Cfr. Vehofer, Die Apologie Justins des Philos. und Màrtyrers in lit-

terarhistorischer Beziehung zum erstenmal untersucht nella Eomisch. Quar-

talschrift, VI (1897), Suppl.-band., cui si oppose il Rauschen, Die formale

Seite der Apologien Justins nella Theolog. Quartalschrift, v. LXXXl,

pp. 188 sg., Tiibing., 1899, ed in Florilegium patristicum, II, p. 2.

(3) Cfr. Harnack, Gesch. d. altchristl Litfer.,\l, Die Chronologie,ì, 2'ìi:

Bardenhewer, op. cit., I, p. 65. " Ad ogni modo la seconda apologia non

è che un supplemento od appendice della prima, e lo scritto ha .seguito

da presso la composizione della prima apologia „. Cfr. in contrario

Kruecer negli JaJirbiich. fiir protest. Theol., XVI (1890), pp. 579 sgg., e

poi nella Theol. Litteraturzeitung, XVII (1892), pp. 297 e seg., e Cramer,

nei Theol. Studien, Utrecht, voi. LXIV (1891). pp. 317 sg.

(4) Cfr. Boll nella Zeitschr. f. d. hist. Theol, XII, fase. 3, 1842. pp. 32 sgg.;

Veil, Justinus Rechtfertigung d. Christentums, Strassb., 1894, pp. 58 sgg.;

Volkmar nei Theol. Jahrb., 1855, p. 452. Vedi invece Funk, Theol. Quar-

talschrift, 1883, pp. 164 sg. ed Emmerich, op. cit., passim.
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argomenti. Ma tali ragioni per negare l'autenticità dell'ora-

zione e la sua indipendenza dalla prima cadono quando si

noti che tale orazione è d'indole popolare, diretta, non più a

filosofi, agli imperatori, come la prima, ma invece al popolo,

ai fratelli.

L'orazione, occasionata da circostanze improvvise, da fatti

momentanei, serba tutto il calore, fin dal principio, di un

discorso occasionale anche nella redazione scritta che se

ne fece di poi per serbarne memoria, e nella quale il pri-

mitivo carattere popolare si va alquanto oscurando per la

natura stessa del filosofo che indulge al proprio temperamento

mentre ormai non è piìi eccitato dalle circostanze che l'hanno

indotto a parlare. Ed il carattere occasionale dell'orazione fa

che l'apologeta spesso salti da un argomento all'altro con

ben deboli trapassi, volendo insistere — al che mirava egli

sempre — sui principi fondamentali, sull'essenza della nuova

religione, e si richiami per questo di frequente ad esempi o

ad asserzioni altre volte illustrate, in occasioni varie, il che

gli dà motivo di confermare come, partendo anche da fatti di-

versi, si giunga sempre alle medesime dichiarazioni di fede. Nei

frequenti richiami pertanto che troviamo nella seconda apo-

logia e che trovano riscontro nella prima apologia (l), non

dobbiamo credere che siano richiami diretti proprio a questa

apologia, poiché potrebbero essere allusivi ai continui discorsi

che l'apologeta avea occasione di fare pubblicamente nelle

sue conversazioni (2) per indurre i pagani al cristianesimo,

riguardando essi quegli accenni che quasi necessariamente

venivano a cadere in ogni discorso. Questo fatto che ci fa

riconoscere la natura della seconda apologia non può da solo

essere argomento per attestare la precedenza dell'orazione

più ampia, come abbiamo notato più sopra, ma afforza solo

la testimonianza di Eusebio.

Veniamo più particolarmente all'esordio della seconda apo-

logia. Le parole con le quali essa comincia : xai rà x^^G ^^

(1) Cfr. sopra i raffronti già riportati.

(2) Apol., II, 4, 4.
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xal 7iQ(brjv èv %fi nóÀsi ^/icijv yEvó(i£va xtà. possono a dir vero

giustificare il sospetto che non siano che una continuazione

dell'orazione. L'Otto scusa Giustino con l'esempio deW'Econo-

mico e dell'Apologia senofontea, cui l'Emmerich fece notare

che l'uno è veramente sèguito di altra opera e che l'altra

non è genuina. Però, essendo incerte le affermazioni dell'Em-

merich (1) a questo riguardo^ non perde valore l'osservazione

dell'Otto (2), in quanto che non era letterariamente strano

un uso tale nel principio de' discorsi : e la falsificazione del-

l'apologia senofontea, se mai, sarebbe anteriore all'età giu-

stinea. Comunque, considerando l'indole popolare dell'apologia

determinata dalle circostanze occasionali dell'ingiusto supplizio

di alcuni correligionari, nulla vieta pensare che tale sia stato

il vero principio del discorso, il quale nella mente dello scrit-

tore e apologeta non era che la continuazione di altri suoi

discorsi precedenti : un nuovo anello di una lunga catena, alla

quale le interruzioni del tempo non toglievano la continuità

del pensiero e del sentimento (3). E l'orazione è diretta ap-

punto al popolo, ai Romani, suoi fratelli, e non all'impera-

tore ed ai suoi figli, come i piìi ancora sostengono. L'indica

anzitutto la frase incidentale, ò 'Pùìfialoi (II, 1, 1), che è

confermata dall'espressione generica che segue, nella quale

Giustino dichiara di parlare nell'interesse di tutto il popolo

perchè tutti sono fratelli (òfioionad-cùv òvtoìv xal àÓEÀcpciìv) :

non pare quindi che ad imperatori siano state rivolte queste

parole : xaì tà rcavia^ov ófioiiog vnò tùjv fjyovfiévoìv àÀóyoìg

nQaxxófiEva è^i^vdyKaaé fis iittèq é/noìv, òfioiojiad'còv òvtoìv

xai àóeÀ(pùJv, xàv àyvo^te xal {ir} d-éÀrjTe óià tÌ]v óó^av xàv

vofii^ofiévùìp à^ioìfidtùìv tfjv tàìvòe tùv Àóyoìv avvta^iv

noirjGaod^ai. Né è da pensare che la òó^a sia da riferire agli

imperatori, poiché anche il popolo ha il suo amor proprio,

(1) Emmerich, op. cit., pp. 10 sgg.

(2) Otto in Corpus apolog. christ. saec. Il, Jen., 1851-1881, ed Apol.,

li, p. 416, n. 2.

(3) Non ho potuto consultare il lavoro dell'Eberhard, Athenagoras.

nebst einem Exkurs iiber das Verhciltniss der beiden Apologieen des heil.

Justin zu einander, Augsburg, 1895.
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il suo buon senso, la sua dignità per sapere giudicare e de-

cretare. D'altra parte, parlando all'imperatore ed ai suoi figli,

non pare opportuno in Giustino il racconto del fatto che essi

dovevano conoscere, poiché Urbico in loro nome amministrava
la giustizia, ed un reclamo contro Urbico non avrebbe as-

sunto, per il caso specifico, la forma di apologia quale noi

abbiamo nel breve discorso di Giustino. Parlando al popolo

era necessario all'apologeta chiarire la questione, narrando i

fatti e poiché non spettava al popolo giudicare di Urbico,

contro il quale era inutile presso il popolo ogni reclamo, l'apo-

logeta vuole coprire di obbrobrio l'operato di lui, sì che il

popolo si formi un concetto sfavorevole di lui ed abbia bene-

vola considerazione verso i Cristiani ingiustamente trattati.

Si sofferma quindi a dimostrare perchè siano ingiustamente

trattati e come false siano le accuse lanciate contro di loro,

e, poiché tali accuse potevano fare impressione nell'animo

del popolo provenendo da persona che godeva autorità per

gli studi suoi, quale era Crescente, a buon dritto ha cura di

far conoscere a tutti che razza di filosofo sia questo spac-

ciatore di calunnie. Per togliere fede alle calunnie, doveva

prima togliere autorità alla persona che le divulgava, con-

fortandole di un'apparenza filosofica.

Sostiene infatti che (II, 3 [9], 2) oi) yàq (pilóoofpov Einelv

à^iov tòv àvÒQa, ó'g yt ueqì i)/:iojv a fiij èjiiazatai ófjfiooia

xara^iaQtvQEl, che, àd-écov xal àas^cov XqioTiavcòv òvtcov, ngòg

Xdqiv xal fjòovrjv tmv noXXùv lùv nejiÀavrjf^iévùìv tama
TiQdxioìv. Se Giustino rivolgeva la sua apologia, come la

prima, all'imperatore, che era filosofo, per chiarire i dogmi

della nuova religione, dimostrando con questo ch'egli non li

conosceva, avrebbe ad un tempo mal giudicato di lui, così

parlando di Crescente. Delle questioni che avvenivano fra

filosofi pagani ed apologeti cristiani non era possibile che

l'imperatore non sapesse nulla, tanto piìi che ben appare

dalle parole di Giustino come egli avesse avuto piìi volte

questioni di tal genere con Crescente e con altri (3 [9] , 1) :

specialmente con Crescente che aveva più volte interrogato

e che giudicava un impostore : (ib.) naì yàq nQod-évxa fie xal

èQù)TifjaavTa avxòv èQOìT^aetg jivàc, loiavrag xal ^lad^eìv xaì
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èXéy^ai, ori àÀ7]d-(òg fiijóÈv èmaiaxm, Eiòévai vfiàq ^ìoidofiai.

Forse il popolo di tali questioni punto avea saputo : ed era

facile ne inopportuno per Giustino supporre questo ; il popolo

di ben altre cose s'occupava che non delle questioni teore-

tiche di filosofi filosofanti, sicché, continua Giustino: 'étoi^oc,

xal è(p' ùficov KoivoìVEìv xùv EQioxfioEOìv jidÀiv. Se il popolo

avesse ascoltato imparzialmente i due contendenti, avi-ebbe

compiuta opera meritoria : ^aaiÀixòv d' àv zaì rovro Eqyov

eli]. Taluni trovano nel ^aaiÀixòv altra prova per sostenere

che l'orazione è diretta all'imperatore, ma opino che parlandosi

al popolo il quale credeva di conservare l'autorità sovrana

nello stato, nulla di strano vi sia in quell'attribuzione rife-

rita al popolo, col valore indeterminato di " magnanima,

grande, degna di re „.

Ma Torazione. che sul principio ha intonazione popolare, un

po' alla volta assume un colorito scientifico: fa capolino il

filosofo il qualO; compreso delle questioni che tratta, nella re-

dazione scritta del suo discorso, sembra per poco dimenticare

la vera natura del discorso che riproduce. Al cap. 14 egli

domanda la sanzione della propria richiesta, del proprio

scritto. Eppure un vero e proprio reclamo egli non ha fatto

nell'orazione sua, ma piuttosto ha dato una dilucidazione e uno

schiarimento su alcune false opinioni che correvano intorno

ai cristiani. Con le parole xaì vfiàg ovv à^iovfisv vnoyQÓ,-

ìpavtag tò t»/*??' òokovv JiQod'Elvai loviì tò §i^Xlòiov, dncog

xal Tolg dÀÀoig rà fjfiÉiEQa yi'cjad-fj tcal òvvoìviai tf/g xfJEvóo-

òo^iag y.ai àyvoiag xòìv xaZoji' àxiaÀÀayfjvai xtX. (14, 1),

pare in realtà che Giustino non si rivolga più al popolo. E
così piti sotto (15, 2): 'Eàv òe éfiEÌg tovto nQoyQdìpijTE,

fjfiEÌg TOÌg nàoL (pavEQÒv jiOirjaaiiiEv, iva eì òvvaivio /uExa-

d-Mviai ì(tÀ., sebbene qui con le parole totg ndai estenda

l'interesse della dimostrazione che intende di fare non solo

all'imperatore, ma a tutto il popolo, con una espressione che

suona meglio in bocca a chi s'indirizza realmente al popolo

che non ad una determinata persona. Conchiude che egli ha

fatto quanto stava in lui per chiarire le questioni e sfatare

le accuse, augurandosi che le sue parole abbiano buon esito :

Etri ovv xaì i)(Aàg à^iojg EÌOE^EÌag xaì (piÀoao(piag rà òixaia
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ònèQ éavTOJV nQÌifai. Ma nel richiamo ^àVevoÉ^Eia ed alla

(piZooo(pia non è necessario vedere un'allusione diretta al-

l'imperatore: poteva anche l'apologeta, rivolgendosi al popolo,

solleticarne l'amor proprio per accaparrarsene la fiducia e

la benevolenza; fatto che di frequente avviene ne' discorsi

popolari. Se si tien conto della condizione d'animo di Giu-

stino nei due momenti diversi in cui forse pronunziò il discorso

e lo riprodusse poi — non v'ha ragione infatti di reputarlo

un'orazione fittizia — si spiega facilmente la contradizione

apparente la quale ha dato motivo anche all'argomento che

pare decisivo per quelli che sostengono essere stata l'orazione

indirizzata all'imperatore. Al cap. 2, 8 là dove l'apologeta

parla della donna romana che, convertitasi al cristianesimo,

domanda il repudium secondo le leggi, egli attesta : xai fj

fiÈv ^i^Àiòióv GOL Ilo avToxQmoQi àvaóéòcoxe. Così leggono

i ms. giustinei, così leggeva anche Eusebio : ma forse il aoi,

che veramente in tal posto non apparisce punto necessario,

fu aggiunto da un copista il quale, credendo che l'orazione

fosse rivolta all'imperatore, ne essendo altramente questo

espresso, volle qui trovarne la prova, considerando dimenti-

canza dello scrittore la mancanza del aoi. Ma è strano che

qui lo scrittore si rivolga direttamente all'imperatore, al sin-

golare, mentre tutta l'orazione è chiaramente indirizzata a piìi

persone, come abbiamo veduto, il che rende più forte il sospetto

dell'intrusione di tal parola, mentre non pare vi sia ragione

di espungere col Veil nel principio del discorso l'indirizzo ai

Romani :
" ò 'Poìfiaìoi „

.

Altra questione si muove riguardo allo spostamento del

capitolo 9 del cod. parigino, che secondo alcuni editori va

riportato immediatamente dopo il e. 2. La ragione principale

è data, per i più, da Eusebio. Questi infatti [hist. eccl. IV, 16,3)

ricordando l'apologia indirizzata all'imperatore fa parola delle

questioni di Giustino con Crescente e ne riferisce le parole

testuali " Kàyò ovv TCQoadoxaj ktà. „ con le quali comincia

il e. 9 del ras. parigino. Ma nel e. 17, 2 dopo aver riportato

la lunga storia che si legge nel e. 2 della seconda apologia

dalle parole " yvpt] %ig avvento) xtà. „ alle parole " tcoÀaad-iJpai

nQoaezifiì^d-f] „, Eusebio soggiunge: Tovtoig o 'lovazìrog sinó-

Rivista di filologia, ecc., XL. 6
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Tcog aal àxoÀoud'Mg dg TiQosfivfjfiovevGafiep aviov gxDvàg

EjiàyEi Xéyiov y.ciyù) ovv xtà. Tutta la discussione si fonda

sul valore da darsi ai due avverbi eusebiani eixótoìg aai

àìioÀovd-ù)g. A torto il Volkmar (1) crede il >cal = anche,

quasi sia tutta una proposizione incidentale dubitativa, spie-

gando eixÓTùìg = ut videtur ; ne più a ragione lo Zahn sostiene

che es sind das ahgeschliffene Formeln die in den griechischen

und syrischen Florilegien immer ìviederkehren und nm so we-

niger nach ihrem Wortsinn zu pressen sind, als man nicht iveiss,

woran diese an sicìi relativen Ausdriicke gemessen sein wollen,

und als es im Interesse des Sammlers lag, das was er hot, mij-

glichst hedeutend, imd was er fortliess, als unerheblich erscheinen

zu lassen (2), Parimenti a torto il Harnack (3) dichiara che

tal frase lascia pur ammettere un intervallo, combattendo

l'opinione del Maran e dell'Otto che senz'altro posero nelle

loro edizioni il capitolo 9 del ms. immediatamente dopo il

e. 2. Il Grundl (4), dall'uso dell'avverbio àxoÀovd-cog presso

Eusebio (solo in praep. ev. Vili, 10 p. 478 e X, 2 p. 532 Dind.),

crede di poter dimostrare che " illud àìioÀovd-(og de spatii

ratione dictum est, non de sententiarum serie, neque admittit

intervallum „. Consentendo col Grundl nell'ultima parte della

sua affermazione, contro il Harnack, non credo però ch'egli

abbia ragione quando fa esclusione della sententiarum series,

tanto piìi che i due luoghi citati non possono dar norma as-

soluta anche per il caso nostro, poiché quivi VàìtoÀovd-ojg e

determinato anche d.a,\\'£ÌxÓTO)g, il quale avverbio — ed in

questo ben vide il Funk (5) — riguarda appunto il filo dei

pensieri più che la spatii ratio. L'Emmerich (6), opponendosi

al Grundl, sostiene che " verba Eusebii non obstant quominus

(1) Die Zeit ecc. cit. in Theol. Jahrb,, 1865, p. 426.

(2) Studien zu Justinus Mdrtyr, nella Brieger Zeitschr. fur Kirchengesch.,

Vili (1886), p. 25.

(3) Ueberliefer. der gr. Apol. cit., p. 136 sg.

(4) De interpolationihus ex-S. Justini philosophi et martyris apolog. se-

cunda expungendis, Aug. Vincisi., 1891, p. 10.

(5) Presso Emmerich, op. cit., p. 38, n. 4.

(6) Ibid., pp. 39 ngg.
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inter e. 2 et 8 cod. paris. etiam in eius codice spatium ali-

quod intercesserit „. e dichiara che per Eusebio era naturale

citare subito dopo il ricordo del supplizio di Lucio e degli

altri cristiani, anche quello della punizione che Giustino stesso

si aspettava, sì che i due avverbi vanno riferiti all'ordine

delle idee che segue Eusebio e non alla disposizione ed alla

successione materiale dei fatti nel discorso giustineo. Ma solo

in parte egli ha ragione; poiché egli trascura che anche in

Giustino tale ordine di pensiero dobbiamo considerare: che

anche nell'animo dell'apologeta tale era veramente la succes-

sione logica dei fatti ch'egli veniva dichiarando. I capitoli

3-8 formano una larga parentesi, la quale tende a togliere

un'obiezione che gli si presentava subito e che all'apologeta

preme di dimostrare vana al più presto, prima di procedere

nel suo discorso. Per questo logicamente il xàyò odv si ri-

chiama alla fine del secondo capitolo, ma non così immedia-

tamente che quell'où*^ non abbia bisogno di una dimostrazione

la quale scaturisce appunto dalla lunga parentesi. Si sforza-

rono pertanto i critici per dimostrare inammissibile la suc-

cessione dei pensieri fra il 2° e 'ò^ capitolo, quali si trovano

nel ms. parigino, e la fine dell'S^ col 9°
; mentre si prova-

rono di dimostrare che il vero legame è fra il 2° ed il 9° che

divenne in tutte le edizioni il S'' capitolo. Il Grundl andò più

avanti e volle provare che anche per quanto riguarda i cap, 3-8

si trovano contraddizioni gravi nel pensiero stesso filosofico

e teologico, contraddizioni che non si possono togliere se non

attribuendo ad un interpolatore questi capitoli, come tanti

altri che il Grundl va espungendo. Per quello che concerne

il valore filosofico e teologico del contenuto dei ce. 3-8 ri-

mando senz'altro alla dissertazione dell'Emmerich il quale con

profonda dottrina ha dimostrato false le obiezioni del Grundl.

A me basta invece far notare come l'ordine dei pensieri nella

disposizione dei capitoli, quale è data dal cod. parigino, non

sia punto illogica come parve ai più, anzi, se ben conside-

riamo l'occasione e la natura dell'orazione, sia veramente

naturale.

Vediamo in breve quanto narra l'apologeta.

Urbico in una causa contro un cristiano dà un giudizio in-
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giusto e condanna a morte il cristiano contrariamente alle leggi

morali. Un certo Lucio, egli pure cristiano, presente al giu-

dizio, mal tollerando l'iniquità di Urbico, si ribella e protesta,

ma per questa stessa ragione, essendo egli pure convinto di

cristianesimo, viene condannato a morte. Ma un terzo cristiano,

presente al fatto, seguendo l'impulso che avea rovinato Lucio,

protesta a sua volta, e segue la medesima sorte. Ma Lucio

ed il terzo cristiano, di cui non sappiamo il nome, non si

dovevano considerare suicidi, contro una delle leggi fonda-

mentali della nuova religione? Era un'obiezione che, data la

spontaneità con la quale si esponevano i cristiani a morte

sicura, senza una ragione diretta e personale che li riguar-

dasse, potevano subito opporre gli avversari all'apologeta

che pare esalti la morte di questi martiri della fede. E al-

l'apologeta preme di convincere di falsità questa obiezione

dimostrando che non era suicidio quello di Lucio e del suo cor-

religionario: e per dimostrare questo Giustino deve accennare

in breve all'essenza della religione, alla volontà del vero Dio,

contrariamente alla natura degli dei falsi e bugiardi : dal

confronto fra la natura degli dei pagani e del Dio cristiano

appare manifesta l'eccellenza del Dio dei cristiani, e degli

uomini stessi da lui creati ed a lui soggetti, ma non così

ch'essi siano privi d'ogni libertà. In quanto l'uomo è libero,

può ottenere ricompensa delle sue azioni e per questa li-

bertà morale concessa all'uomo è dovere per l'uomo com-

battere per la fede e per questa dare la vita quando le cir-

costanze lo impongano. Non conchiude Giustino, giunto alla

fine della sua parentesi; ma la conclusione è facile: che cioè

i cristiani non sono suicidi quando difendono la religione,

anche sicuri di dover morire. E l'esempio lo dà egli stesso:

giustificando Lucio ed il suo correligionario, Giustino difende

dalla medesima accusa se stesso, poiché l'opera sua, in fondo

in fondo, per nulla differisce da quella di loro, combattendo

con la parola in prò della nuova fede. Ed apporta se stesso

come esempio per dimostrare che non è punto suicidio, ripro-

vevole e infame, per i cristiani il presentarsi a tali lotte mo-

rali. Egli prevede per se la fine misera dei suoi fratelli, ma di-

chiara che è conforto per il cristiano tornare a Dio, quando
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Iddio chiama alla ricompensa dell'altra vita, onde Giustino

ha motivo di parlare del giudizio universale, della moralità

della religione cristiana, ecc. ecc. Come si vede, il filo logico

del discorso nelle sue linee generali non è punto interrotto (1):

la materia internamente è trattata con disordine e manife-

stasi appunto l'improvvisazione dell'apologia e l'incalzare dei

nuovi pensieri che senza essere stati preventivamente fissati

s'affollano nell'animo e nella mente dell'apologeta nel calore

dell'orazione (2). Ma questo disordine è naturale data l'indole

popolare dell'orazione e data la ragione occasionalo che l'ha

determinata. Invece se al e. 2 si fa seguire il 9", il filo dei

pensieri sembra sconnesso. Infatti dopo aver fatto menzione

dei due cristiani che spontaneamente vanno incontro alla

morte protestando di presenza contro l'iniquità dei giudizi di

Urbico, non si capisce perchè Giustino venga a parlare di se

dicendo " Anch'io adunque, ecc. „. Quell'o^j^ turba ogni con-

nessione. La condizione di Giustino era diversa da quella degli

altri cristiani, Lucio ed il suo compagno. Per Giustino v'erano

ben altre ragioni : la lotta con Crescente, che durava da tempo

ormai. Ebbene se suicidio poteva sembrare la inconsidera-

tezza passionale di Lucio e del compagno suo, tale non po-

tevasi considerare la condotta di Giustino. Per Giustino la

fine triste che egli s'aspettava era la conseguenza logica

finale di una serie di fatti, che potevano parere naturali e

non del tutto capricciosi. Quindi difficilmente si capirebbe come

l'obiezione del suicidio potesse essere discussa e confutata

(1) Esagera, mi pare, quindi il Bardenhewer, op. cit., I, 65, quando

afferma, a proposito della seconda apologia, che " hanno fallito tutti i

tentativi per rilevare un pensiero-guida od una specie di disposizione ,.

(2) Di questo è convinto anche il Bardenhewer, op. cit., I, p. 71, quando

dice: " Giustino sviluppa i suoi pensieri secondo l'impressione del mo-

mento. Raramente egli si ferma, fino ad esaurirlo, sopra un oggetto;

egli piuttosto s'allontana dal suo sistema e lo ripiglia piìi tardi, così

che cose connesse sono fra di loro segregate, mentre cose poco affini

sembrano strettamente unite ,. Ma questo si deve dire in particolare

della seconda apologia: non è vero in tutto se si vuol riferire, come

pare si debba intendere nel testo del Bardenhewer, anche alla prima

apologia e specialmente al Dialogo con Trifone.
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dopo che l'apologeta avesse parlato del caso suo, mentre agli

occhi del volgo il modo di comportarsi di Lucio e dell'altro

cristiano poteva dar motivo di credibilità all'accusa. Cade

adunque a suo posto la confutazione dell'accusa di suicidio

dopo il e. 2'^; e Giustino, dopo che l'ha confutata, viene a por-

tare come esempio se stesso, per dimostrare che in fondo iden-

tica, per il motivo e la ragione, era la condotta sua e quella

degli altri correligionari, ma che, se la sua non poteva dai

più essere considerata suicidio, nemmeno quella dei suoi cor-

religionari doveva essere considerata tale.

Non v'ha ragione, a parer mio, di spostare l'ordinamento

dei capitoli quale ritroviamo nel codice parigino, ne di ritro-

varne quelle interpolazioni che vi ha scorto l'ipercritica del

Grundl, ed il Pautigny avrebbe dovuto lasciare ogni scrupolo

e ritornare senz'altro all'ordine tradizionale (1).

Camillo Cessi.

(1) A proposito delle parole di Eusebio " elKÓtcag y.al àxoÀovd-tog „ il

Pautigny, op. cit., pp. xxxv sg., dice :
" mais les paroles d'Eusèbe ne prou-

vent pas espressément que ce chapitre (il 9" del ms.) suivait le précé-

dent sans intervalle. Et d'autre part, Justin ne manque pas d'exemples

où il reprend à deux endroits difFérents la mème idée ou des idées ana-

logues „. Conclude che on petit dono garder des doules sur la légitimité

de la transposition.
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INTORNO AL PROEMIO

DEL PRIMO LIBRO DI LUCREZIO

Se più volte si è affermato e sostenuto che nel proemio

del primo libro lucreziano è qua e là interrotta la continuità

del discorso, perchè talune sue parti o non siano collocate

bene o, come quelle che sarebbero state composte separata-

mente e, a così dire, in seconda redazione, non siano colloca-

bili in alcun modo; tuttavia non poco anche di ciò che si è

addotto a dimostrazione del contrario è, come si sa e suole

in simili casi accadere, lontano dal vero. Io piglio a esami-

nare qui brevemente l'ordine e la successione dei vari passi

onde si compone il predetto proemio anche perchè, quanto e

ad alcuni particolari e all'insieme, sembrami di vedere le cose

un po' diversamente, che io sappia, da altri.

I.

Il primo di questi passi vuole essere considerato per i

quattro versi (6-9) ove è dipinto l'allietarsi di ogni cosa al

giungere di Venere. Nell'edizione del Brieger (1) compari-

scono seclusi dai soliti segni. Per fermo, se veramente cor-

rispondesse loro, come si è voluto, il v. 23 neque fit laetum

neque amabile quicquam (2), si avrebbe qui una buona prova

(1) Cfr. anche VAppendix.

(2) Cfr. Reitzenstein, Dm Vermiithungen z. Gesch. d. rom. Litt., Mar-

burg, 1894, p. 46 3gg.; iìonxienhxiTg, De Lucreti prooemiìs, Rhein. Mus. ,,

1907, p. 33-34.
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che qualsiasi appunto circa la piena opportunità dei mede-

simi non è fondato. Ma da che emerge questa corrispondenza?

E vero che il v. 21, qiiae quoniam rerum naturani sola gu-

bernas, si può, pel concetto che contiene, riportare ai vv. 2-4,

caeli subter lahentia signa quae mare narigerum, quae ferras

frugiferentis concelebras, che i vv. 22-23, ìiec sìne te qtiicquam

dias in luminis oras exoritur, sono riconducibili ai vv. 4-5, per

te quoniam genus omne animantum concipitur ; ma non per

questo, cioè a dire, non perchè il v. 21 e il v. 22 possono

corrispondere o, come altri vuole, corrispondono rispettiva-

mente ai vv. 2-4 e 4-5, il v, 23 deve fare corrispondenza con

i vv. 6-9. Ciò che conviene sopra tutto vedere è se tale cor-

rispondenza si verifichi effettivamente. Nel v. 28 si dice che

niente diviene lieto, niente oggetto di amore senza Venere :

nei vv, 6-9, che fuggono i venti dinanzi alla dea, che la terra

si adorna di fiori, che ride il mare, che rifulge di luce serena

il cielo. Ora lasciamo star la letizia; ma terra, mare, cielo

sono forse amabili, che è quanto dire oggetto di amore (nel

senso che qui sarebbe da dare a questo vocabolo), essi? E vo-

lendo insistere, si può dire che, essendo il quicquam del v, 22,

anche secondo il voluto riferimento di esso v. 22 ai vv. 4-5,

non la terra, non il mare, non il cielo, si la varia stirpe

degli animali, medesimamente a significazione di animali è

adoperato il quicquam del v. 23, al poeta con certezza sug-

gerito dall'altro. Come dunque il v. 23 si troverebbe in cor-

rispondenza con un passo il cui discorso concerne il cielo, il

mare, la terra, non so, per verità, scorgere. Se vogliamo uno

stretto rapporto fra il v. 23 e un luogo precedente, faremo

bene a volgere l'attenzione al passo 10-20. La letizia accen-

nata in quel verso^ la capacità di essere amato, e però di

amare, concordano egregiamente con questo passo ove si rap-

presentano soggiogati e vinti dalla potenza di Venere e tra-

scinati dal dolce amore gli animali di tutti i luoghi : dell'aria,

dei monti, dei campi, dei fiumi, dei mari. Gli è che Lucrezio

in quella specie di riassunto che fa dopo il v. 20 non si

riconduce soltanto a ciò che è venuto dicendo e indicando al

primo periodo ; ha bensì anche tenuto conto degli ulteriori

ampliamenti e svolgimenti che dei concetti ivi esposti gli è
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accaduto di fare nei vv, 10-20 che seguono. E che i tre versi

di riassunto (21-23) malo si ricondurrebbero direttamente ed

esclusivamente al primo periodo, è agevole intendere anche

dal modo come procede il discorso in questo e in quelli. Nel

riassunto le varie proposizioni sono coordinate: in ben diversa

relazione stanno le cose contenute nel primo periodo. Che i

vv. 4-5 (yer te quoniam genus omne animantum concipitiir vi-

siique exortiim lumimi solis) contengono la causa di quanto è

asserito nei vv. 2-4 (caeli subter labentia signa quae mare
uavigerum, quae terras frugiferentis concelebras) e, dove i detti

versi 2-4 formano proposizioni relative, che hanno si per fine

di lodar Venere ma, pel fatto stesso che sono relative, non

appaiono necessarie alla vita del periodo, i versi 6-9, che

riguardano il giungere di Venere allo spuntare di primavera,

costituiscono di esso periodo la parte unicamente essenziale.

Il riassunto, cioè, in quella sua forma, coordinativa dei vari

concetti, non fa bene eco alla diversità dei rapporti nei quali

i vari concetti si trovano posti fra loro nel periodo primo.

Ne la cosa va altrimenti, se, come anche si è voluto, ma
senza dubbio a torto, il breve passo il cui cominciamento è

per te quoniam (4-5) sia riguardato come la protasi dei vv. 6-9,

che sarebbero l'apodosi. Che le proposizioni non starebbero

più nei rapporti ora visti: tuttavia continuerebbero a stare

fra loro in rapporto diverso. Se nella forma in che si pre-

senta il riassunto nulla ci offende, è perchè a questo il poeta

non è dal primo periodo disceso senz'altro. Nella via, per così

dire, intermedia che il suo pensiero ha percorso (10-20) i vari

concetti gli si sono venuti disponendo e adagiando nella mente

in quell'ordine che i medesimi vediamo avere nel riassunto.

Perchè anche nei vv. 10-20 i concetti sono disposti per coor-

dinazione. Onde, a confermare, o addirittura provare, che i

vv. 6-9 stanno bene al loro luogo, non ha efficacia la cor-

rispondenza in cui sono stati messi i versi del riassunto con

l'intero primo periodo.

Un'altra corrispondenza può qui essere segnalata e più op-

portuna , come credo ,
per la presente questione ; la quale

tuttavia per ciò specialmente rilevo, perchè il rilevarla con-

ferisce a mettere in vista il delicato artificio di questo passo:
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quella che senza controversia è lecito vedere tra la prima

parte del periodo primo (1-5) e la seconda (6-9). Infatti nella

prima parte, in proposito di Venere, che riempie della sua

divinità tutto il creato, si fa menzione del cielo (caeli suhter

lahentia signa), del mare (mare navigerum), della terra (terras

frugiferentis), e nella seconda, ove è descritto il gioire della

natura al sopraggiungere della dea, sono menzionati, con or-

dine inverso, e però di sicuro con intendimento artistico, la

terra (Ubi suavis daedala tellus submittit flores), il mare (tibi

rident aequora ponti), il cielo (pacatumque nitet diffuso lumine

caelutn). Accade, è vero, che così dalla corrispondenza, che

si è detta, rimane esclusa qualche cosa tanto della prima

parte quanto della seconda; ma tali esclusioni ha fatto Lu-

crezio avvisatamente. Due sono i concetti che persegue la

mente di lui in questo breve tratto del suo canto: il riem-

pire che fa Venere tutto della propria divinità a primavera

e il lieto effetto che ciò in tutto produce. In corrispondenza

fra loro egli mette le cose che più specialmente apparten-

gono all'espressione di questi due concetti, il resto no. Onde

fuori della detta corrispondenza ci si mostrano i due versi ^;»er te

quoniam — lumina solis, il cui ufficio è solo di fornire la prova

che Venere tutto veramente pervade (concelebras) , e la sen-

tenza te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli adventumque

tuum, adoperata a indicare il fuggire di quella stagione che

domina prima dell'arrivo di Venere.

Ma a persuadersi che i vv. 6-9 di pieno diritto hanno il

loro posto nel proemio, non vi è bisogno di alcuna loro cor-

rispondenza, di sostanza o di forma, con quello che pre-

cede viene dopo. In primo luogo si collegano ottimamente

col resto per quello che significano; se in ultimo, come in-

tende chiunque, vi si dice di Venere, che primavera e in terra

e in mare e in cielo comparisce per lei, e nei versi che se-

guono (10-20) si soggiunge che difatti a primavera ha largo

ampliamento , e questo dovunque visibile , l'opera sua. Ad
appuntare di contraddizione Lucrezio perchè, mentre innanzi

rileva che fuggono i venti (v. 6), poco dopo canta che viget

aura Favoni (v. 11), nessuno, mi persuado, vorrà più pensare.

A respingere l'appunto, basta l'osservazione, fatta da un
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pezzo, che i venti che fuggono sono gl'invernali: ma, chi

voglia guardare piìi addentro, è facile scorgere che il poeta

dà anche un segno chiarissimo della differenza grande che è

fra gli altri venti e Zefiro, e però fa intendere la causa del

fuggire degli uni e del vigoroso spirare dell'altro. Che, chia-

mando genitahilis l'aura di Zefiro, viene con ciò stesso a signi-

ficare che genitabilis non è quella degli altri venti. In secondo

luogo i predetti versi 6-9 sono necessari (la cosa è cosi evi-

dente, che sarebbe strano si avvertisse ora per la prima volta)

ai versi che precedono. Quando alla fine del v. 5 si metta

quel punto che da taluno si è voluto e si vuole (Lachm. Bern.

Brieg.), i primi cinque versi, a meno che, a rimuovere il male,

non sia adoperato rimedio del male di gran lunga peggiore (1),

non si sostengono.

Dunque i vv. 6-9 hanno parte intima ed essenziale nella

vita del primo periodo: ora che in questo non con essi

vv. 6-9 vadano congiunti i vv. 4-5 (per te quoniam etc)., si

con i vv. 1-4, si è notato di già (v. sopra p. 89). Uniti con

quello che va innanzi (vv. 1-4), contengono opportunamente

la ragione per la quale è detto a Venere: caeli siihter signa,

mare,terras concelehras; uniti con ciò che viene dopo (vv. 6-9),

conducono a questo, che sia pigliato per cagione della prima-

vera, descritta appunto nei vv. 6-9, quello che pel contrario

ne è effetto
;
giacche, perchè è primavera, ogni animale con-

cipitur per opera di Venere, e non perchè per opera di Venere

concipifur ogni animale, viene fuori la primavera (2).

(1) In proposito della lunga parentesi (6-20), messa avanti dal Susemibl

{De carminis Lucretiani prooemio, Gryphisvv., 1884, p. V), per più rispetti

inaccettabile, si disse anche questo (cfr. " Burs. Jaliresb. ,, 1890, p. 4),

che toglie la contraddizione, la quale per vero non esiste (v. qui sopra),

fra il V. 6 e 11. Quanto alla più breve parentesi (10-20) anzi all'ordi-

namento, immaginato dal Vahlen, dell'intero passo {Leher das Proem.

des Lucrez " Monatsber. d. Konigl. Preuss. Akad. d. Wisscnschaft. ,,

Beri., 1877, p. 482), è sufficiente vedere la giusta obbiezione del Gius-

sani (voi. II, p. 7).

(2) L'idea che per te quoniam — concipitur, eie, sia da connettere con

te, dea, etc, non è soltanto recente. Gerolamo Frachetta {Spositione di

tutta l'opera di Lucretio, Venetia, 1589), mentre prima (p. 184) osserva
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Così inteso il primo periodo (1-10), niente altro è da dire

intorno all'intero luogo (1-28), qui pigliato a considerare. Che

l'ordinamento di quanto rimane, pel quale pur si son fatte

discussioni e proposte (v. sopra p. 91 n. 1), appare eviden-

tissimo.

II.

Dal V. 29 al v. 43 tutto si riconosce procedere bene; ma
dopo, espunti i vv. 44-49, interpolati dal libro II (645-650),

dove sono da mettere i vv. 50-61?

Innanzi di esaminare la collocazione del presente passO; non

è inutile vedere un po' dentro al medesimo. Vi si possono

distinguere due parti: una esortazione a Memmio, di porgere

ascolto alla dottrina vera, seguita dalla enunciazione di questa

dottrina (50-57), e un avvertimento circa i vari termini che,

nel progresso della trattazione, saranno adoperati a signifi-

care i primordia rerum, menzionati nella enunciazione ora

detta (58-61). Così fatto avvertimento, che, guardato in se,

ben si attacca ai versi che stanno avanti, quando si venga

ai confronti, vorremmo, a dir vero, trovare piuttosto dopo

l'elogio di Epicuro e le serie dei versi (80-101, 102-135) che

con tale elogio si riconnettono (v. sotto p. 99 sg.), là dove ha

principio quella trattazione, vale a dire nel momento in cui

s'inizia il discorso intorno ai primordi : invece Lucrezio lo ha

introdotto come prima gli è avvenuto di menzionare essi pri-

mordi. Ma dell'avere egli fatto così, ci rendiamo ragione pie-

namente. Tutti abbiamo dall'esperienza che, ove nel disputare

ohe con per te quoniam — concipitur Lucrezio * rende ragione, perchè

habbia detto, che Venere adorna il mare et la terra; et dice che ciò è

perciò che per lei ogni guisa di viventi si concepisce, i quai viventi

rendono celebre il mare et la terra ,, altrove (p. 198), in proposito dei

vv. 6-9, così commenta :
" Et sono, se io non erro, una conseguenza di

quel che disse: Per te qnoniam geniis omne animantum concipiUir visitque

exortum lumina solis. Come se dicesse : perciò che per tua opera ogni

guisa di animali s'ingenera et nasce, ti fuggono i venti et tutte le cose,

che turban l'aere, la terra et l'acqua, dove vivono essi animali „.
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di alcuna cosa occorra qualche concetto che voglia essere, come
che sia, chiarito, l'animo nostro è portato per natura a fornire

tale chiarimento tosto che quel concetto ci viene alla mente :

il ritardarlo con pili di opportunità è l'effetto di un pensiero

ulteriore. Lo scrittore moderno, se voglia secondare quel primo

movimento dello spirito, ha il mezzo acconcissimo delle note

là, al termine della pagina o di una parte del libro o addi-

rittura del libro. La ^ota, come è molto comoda, così lascia

a chi scrive, libertà, per alcun rispetto, sconfinata. In una

trattazione moderna (s'intende bene, di prosa, poiché una trat-

tazione in versi, se già non tornassero i tempi, molto acca-

demici, del cardinale di Polignac, oggi non sapremmo facil-

mente immaginare) l'avvertenza che occorre nei vv. 58-61

con molta probabilità comparirebbe al luogo in cui l'avremmo

voluta vedere presso Lucrezio : quando però ci si facesse in-

nanzi relegata in una nota, in fine di pagina, al primo offerirsi

della menzione dei primordi, nessuno troverebbe a ridire. Allo

scrittore antico l'uso delle note era sconosciuto, onde presso lui

incontriamo nel testo, ne sempre con vantaggio del testo

stesso, cose di che noi moderni ci spediremmo senza difficoltà

con una nota (1). Dico che i quattro versi lucreziani, i quali

c'informano come saranno a suo luogo denominati via via

i primordia reniin, si hanno a giudicare col criterio medesimo

con cui si giudicherebbe una nota nostra di oggi, con la mag-

giore larghezza. E ciò avvertito in proposito delle brevi due

parti del passo 50-61, esaminiamo la sua collocazione.

Il Brieger, pur lasciando questi versi (seclusi, s'intende) là

dove li recano i codici, è dell'avviso medesimo dello Stiiren-

burg (2), che non possano trovare alcun posto adatto (3) ; il

Giussani li mette dopo il v. 145.

(1) Per questo argomento mi si consenta di rimandare chi legge a un

mio vecchio lavoro: Del Tradurre presso i Latini. Milano, 1889, pa-

gina 46 sgg.

(2) De carminis Lucretiani libro primo, " Acta Soc. philologae Lips. „,

tomi li fase. I, Lips. 1874, p. 386.

(3) Cfr. ' Philolog. ,, 1866, p. 458; * Burs. Jahresb. ,, 1877, p. 81,

Ediz. 1902, Append.
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È da porre mente ai vv. 127-135. Vi si ammonisce, in una

manifestissima conclusione, che è necessità conoscere come le

cose celesti, così la natura dell'anima. Nel tratto (102-126)

cui è apposta tale conclusione non si discorre che dell'igno-

ranza nella quale sono gli uomini, per ciò che concerne l'anima :

come mai la necessità della conoscenza non è ristretta al-

l'anima, sì estesa anche alle cose del cielo ? Il Vahlen (1) sta-

bilisce che questo avviene perchè Lucrezio nello scrivere il

V. 127 segg. si riconduce al passo 50-61, e più propriamente

al V. 54, ove appunto delle cose celesti promette di dispu-

tare. Se ciò è con ragione stabilito, ci si offre una irre-

futabile prova che i vv. 50-61 hanno nel proemio un loro

proprio luogo e questo avanti al tratto cui appartiene la con-

clusione che si è detta (v. 127 segg.), anzi, atteso la si-

cura successione dei passi 62-79, 80-101, 102-135 (v. sotto,

p. 99 sg.), là dove già si trovano.

Se non che al Vahlen è stato obbiettato che ciò che è

espresso nel v. 127 segg. none necessario si riporti ad alcuno

dei versi 50-61; potendo riportarsi al v. 25, quos ego de rerum

natura pangere conor
,
poiché in esso v. 25 è già implicita-

mente enunziato quello che è detto nel v. 54 segg. (2), Al quale

ragionamento però non vedo come si potrebbe fare buon viso.

Nella prima parte della conclusione, esposta nei vv. 127-135,

leggiamo superis de rebus habenda nobis est ratio, nel v. 54 seg.

de summa caeli ratione deumque disserere incipiam : sono diverse

le parole, il concetto è il medesimo. Ora, ove nei codici non

ricorresse innanzi, esplicitamente espresso, il concetto mede-

simo che è nei vv. 127-128, questi sarebbero da riferire alla

generale e comprensiva enunciazione del tema, contenuta nel

V. 25 ; ma, stante che ricorre, è difficile persuadersi che sia

lecito riferirli a quella enunciazione: il riferimento deve es-

sere fatto al V. 54-55. E in questa, a così dire, coincidenza

dei due luoghi, di proposito mi sono voluto restringere a ciò

che si scorge a bella prima: guardando meglio, si osserva che

(1) Op. cit., p. 495.

(2) Cfr. Brieger " Burs. Jahresb. „ 1877, p. 10.
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la medesima può parere anche più larga. Perchè nel secondo

luogo (v. 127 segg.) solis lunaeque meatut^ qua fiant ratione,

pur completando, come è stato avvertito, il precedente su-

peris de rebus habenda est ratio, viene, insieme col seguente

d qua vi quaeqiie gerantur in terris, a corrispondere in qualche

modo con quello che nel primo luogo (v. 50 segg.) tiene

dietro a de summa caeli ratione deumqiie disserere incipiam,

cioè con rerum priniordia — perempta resolvat ; se là il meare

del sole e della luna accade, non per consiglio degli dei, si

per forza naturale, inoltre, e principalmente, per forza natu-

rale avvengono i fenomeni terrestri, e qui Natura per mezzo

degli atomi crea, alimenta; fa crescere tutto (dunque ciò che

appartiene al cielo come alla terra) e tutto a sua volta scom-

pone negli atomi. In che non è senza importanza notare che

anche in altro luogo (V, 83 segg.), dove non dissimilmente

che in questi due il poeta pensa, anzi lo dice, alla nessuna

parte che hanno gli dei nelle cose dell'universo , in unione

con gli altri fenomeni (qua ratione quaeque gerantur) sono

riguardati, e come in questi due luoghi con preferenza, i fe-

nomeni del cielo: praesertim rebus in illis quae supera caput

aetheriis cernuntur in oris.

Una conferma, se ve ne fosse il bisogno, che Lucrezio nella

conclusione del passo 102-135 si riporta al preoedente passo

50-61, potrebbe probabilmente essere quel ratione sagaci del

V. 130. Non è azzardato pensare che egli nella conclusione

che si è detta inculchi in qual modo convenga vedere di che

consistano l'anima e l'animo, cioè ratione (che è quanto dire

animo) sagaci, perchè nel passo 50-61, già in ordine all'es-

senza del cielo e degli dei e al creare che fa la natura tutte

le cose 0, che è lo stesso, in ordine all'altra parte dell'inse-

gnamento che si propone di impartire, ha espresso a Memmio

la necessità che gli presti (e ciò sarebbe anche prova che

bene la lacuna del v. 50 è riempita con le parole che si leg-

gono presso il commentatore virgiliano a Georg. Ili, 3 ;
v. sotto

p. 97) animum sagacem.

Il procedimento tenuto da Lucrezio, quanto all'enunciazione

del proprio tema, è certo da spiegare così : da prima egli ri-

guarda esso tema nella parte, per così dire, piìi alta, e an-
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nunzia che esporrà il vero, per quello che concerne gli dei,

il cielo, il creare della natura. Da che^ a ottenere da Memmio

attenzione somma, gli allega l'altezza e difficoltà dell'argo-

mento, è ragionevole che questo ei gli mostri nella parte in

cui apparisce più elevato e arduo. Poi dal discorso stesso, che

si è intanto venuto aggiungendo e svolgendo (vv. 62-111),

è condotto a dirizzare particolarmente il pensiero all'anima.

Sta bene conoscere la verità quanto si è agli dei e ai feno-

meni COSI celesti come terrestri, sopra tutto sta bene, deve

aver pensato Lucrezio, perchè il conoscere questa ha per effetto

di contribuire largamente alla cognizione dell'essenza del-

l'anima e del suo ultimo fato ; ma, affinchè sia messo in fuga

il timore della morte e delle eterne pene, minacciate dai vati,

dopo la tomba; il quale turba e leva agli uomini la felicità

e la pace, è necessaria una notizia, diretta e speciale, di quella

essenza e di quel fato. Avendo però il poeta poco innanzi pro-

messo di trattare degli dei e della natura, come sarebbe, a

così breve distanza, venuto fuori coll'annunzio di una nuova

trattazione, cioè dell'anima, senza fare intendere che questa

aggiungevasi a quella? Da qui il riferimento, anzi la necessità

del riferimento, al primo annunzio :
" come è da apprendere

il vero, circa gli dei, ecc., così è da vedere specialmente

" tum cum primis „, quanto si attiene all'essenza e al destino

dell'anima „. Si dà poi cura Lucrezio di rilevare che delle due

dottrine, quella dell'anima, tuttoché in intima connessione con

l'altra, è da conoscere specialmente, perchè, se dell'opera sua

l'argomento degli dei e della natura è in sé più alto, quello

dell'anima, pel fine pratico che a lui sta a cuore di conse-

guire, è più importante. Io non ricerco che abbia poi fatto

nella composizione del poema, e di che guisa: io mi rendo

conto del modo come presenta le cose qui in questo luogo.

Nondimeno, a ritenere ben congiunto col resto il passo 50-61,

non occorre il richiamo che a questo è fatto poco dopo.

Il che si vede subito, ove il detto passo sia riguardato in

rapporto col tratto che va innanzi. Il poeta ha invocato la

musa atta al suo canto. Venere; ha espresso voti e preghiere

per la pace, indicandone la ragione: se reputa che altro non

gli resti da fare (e lo rileva con qtwd sìiperest) che esortar
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Mommio a porgere, in un momento in cui Ja patria non ò

travagliata dalla guerra, attenzione piena o intensa alla dif-

ficile dottrina cli'ei gli viene esponendo e spiegando, perchè

si avrà da credere che reputi male e però da concludere che

il passo al quale appartiene questa esortazione turbi il re-

golare andamento del proemio, e quindi vada o tolto addirit-

tura collocato altrove? Lucrezio teme forte che l'opera sua

sia gettata via per inutile (v. 52 sg.), quando Memmio non

le conceda la piìi grande attenzione : non sarà al tutto ra-

gionevole che questa egli chieda a lui e, che piìi monta, ap-

pena gli sia possibile chiederla, che è come dire, tosto che

abbia finito di supplicar Venere? Innanzi al v. 50 (espunti i

vv. 44-49) bisogna riconoscere una lacuna pel fatto che le

parole da supplire in esso v. 50 pare assai probabile siano

animnmque sagacem (v. sopra p. 95), non ostante le obbiezioni

mosse, del resto a torto, contro l'opportunità, in questo luogo,

dell'aggettivo sagax ; ma, dove quel verso potesse invece es-

sere compiuto nel modo che si compiva un tempo, con frase

brano di frase onde apparisse che il discorso è rivolto a

Memmio (1), la lacuna (breve del resto, contrariamente a chi

ha pensato essersi perduta un'intera parte (2), forse di un

solo verso) neppure sarebbe necessario di ammetterla (3):

tanto i vv. 50-61 vengono a proposito dopo la preghiera alla

dea e la motivazione di tale preghiera (4).

(1) Basta ricordare gl'integramenti del Lambino e del Lachmann:

mihi, Memmiada, et te — animumque age, Mettimi.

(2) Cfr. Sturenburg, p. 379, 383.

(3) Non essendo raro il caso che Lucrezio lasci di esprimere con pa-

role la persona o la cosa che ha viva e presente nel pensiero, un Memttii

Memmiada o altro termine simile potrebbe anche mancare; dove però

un tu, da riferirsi a Memmio, attestasse che il discorso da Venere è ap-

punto passato a lui. A Memmio si rivolge Lucrezio con un semplice tic

in IV, 909.

(4) Non posso non toccare, almeno qui in nota, di un'osservazione che

fa il Giussani a questo passo. 11 consiglio che vi è dato a Memmio
(v. 50-51) vaciias aures animionque sagacem amotiim a ciiris adìiibe veraiii

ad rafioneiti male si accorda, per suo giudizio, con ciò che è detto poco

innanzi (v. 42-43), che non può Memini darà propago talihus in rebus

Rivista di filologia, ecc., XL. 7
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III.

Con l'inno e l'invocazione a Venere, la preghiera per la

pace del mondo e l'esortazione a Memmio, insomma con i

primi 61 versi, può ritenersi compiuta quella introduzione che

in uno altro modo suole essere preposta ai poemi. Ciò non

ostante Lucrezio non dà subito principio alla trattazione del

proprio argomento; molti altri versi (62-145), che costitui-

scono la seconda parte del proemio, le manda innanzi. Ve-

diamo questa seconda parte.

Quando si vuole insegnare altrui un vero, più veri, l'esporre

subito, manifestato che si è tale volere, a chi sia da ascriverne

la scoperta e quale effetto, grande o piccolo, sia agli uomini

derivato da essa, è al tutto, sembrami, conveniente e ovvio.

Se anche non è escluso tenere altra via, nessuno saprà mai

indursi a pensare che meriti disapprovazione il seguire

questa. E proprio questa ha seguito Lucrezio. Nei versi che

communi desse saluti. Memmio cioè allora avrebbe da applicar l'animo,

pienamente sgombro da cure, alla vera dottrina, quando tali tempi vol-

gono per la patria (cfr. " in questi tempi „, voi. II, pag. 20), che non gli

è permesso negarle il suo aiuto. Onde i vv. 50-51 " devono essere di

un tempo in cui Memmio non era ancora ingolfato nelle agitazioni po-

litiche in un momento di non gravi preoccupazioni politiche „ [ibid.)-

Voglio appena osservare che qui, senza che da nulla risulti, s'imma-

gina un periodo di tempo nel quale Memmio stesse lontano dalla vita

pubblica. Per l'incongruenza poi additata dal Giussani, mi limito a

una sola domanda: se lo stato delle cose, a cagione della guerra che

minacci la patria, è tale che Memmio non può communi desse saluti,

che è quanto dire, è impedito di prestare attenzione all'insegnamento

dell'amico, come mai questi non rimanda il comporre il poema a più

tranquilli giorni, ma gli dà invece principio? Se principio gli dà, nessun

dubbio che sono in grado e Memmio di ascoltare attentamente ed egli

(giacche non si deve dimenticare che di pace ha bisogno Lucrezio stesso

per scrivere) di esporre le verità scoperte da Epicuro. Dunque il tempo

in cui cade la composizione del passo ove sono i vv. 42-43 non è punto,

almeno come apparisce a Lucrezio, " di grave preoccupazione politica ,.

11 poeta ha, non si nega, timore che possa la pace essere turbata {anche

i
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vengono immediatamento dopo l'invito fatto a Memmio di

stare attento, egli e ci informa che il vero, che sarà da lui

insegnato nel suo poema latino, fu la conquista di un eroe

greco il quale, per rendersene padrone, da nulla atterrito,

procedette col pensiero al di là del nostro mondo, tutto per-

correndo l'universo, e ci mette sotto gli occhi la religione,

da prima, innanzi alla vittoria di Epicuro, tiranneggiante e

opprimente dal cielo il genere umano, dopo, calpestata a sua

volta sotto i piedi degli uomini. Onde nessun dubbio che i

vv. 62-79, i quali questo contengono, si trovino al loro giusto

luogo.

I vv, 80-101 non saprei persuadermi che ad alcuno potesse

venire in mente di giudicarli non bene congiunti col passo

ora veduto (62-79), se non pensassi che il disgiungerli da

questo, è stato avviso di parecchi, Lucrezio ha innanzi rap-

presentato l'assoggettamento della religione all'uomo per

virtù della dottrina che si accinge a insegnare : ora che cosa

più conforme a natura del sospetto che chi porge ascolto

per mio parere la potrebbero turbare Je discordie civili), ma nudre in-

sieme speranza che possa essere mantenuta. La qual cosa importa che

male si stabilisce che tal tempo non è il medesimo che quello in cui

è richiesta attenzione a Memmio, sì bene affatto diverso. Alla diversità

pensa il Giussani per l'interpretazione che dà a patriai tempore iniquo

e alle parole, che sono un richiamo di queste e dicono il medesimo,

talihus in rebus. Egli cioè per tempus inìqimm intende quello in cui ora

si trova Lucrezio e giudica sia iniquo perchè " ben molti sentivano so-

spesa sulla patria la guerra civile „. Per contro il tempus iniquum non

ci è ancora; ci sarà se proromperà là guerra. Tempore iniquo vale si

tempus erit iniquum e talihus in rebus, per conseguenza, .?/ tales erunt

res, che è quanto dire, si erunt iniquae. Il valore ipotetico del concetto

lucreziano, il quale per vero non so se sia comunemente avvertito, fu

indicato anche da altri, un pezzo prima del commento del Giussani

(cfr. " Philologus „, a. 1855, p. 362). Il dotto uomo che lo indicò segna-

lava come autore dell'erronea interpretazione di iniquo tempore e di

talibus in rebus il Forbiger {de T. L. Cari vita et scriptis, p. xxxii) e

come causa dell'errore il congiungere che quegli fece hoc, già dal Lam-

bino unito giustamente con agere, con tempore. Il Giussani però non

congìunge hoc con tempore, e tuttavia non pensa al senso ipotetico delle

parole lucreziane.
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possa temere di essere iniziato a una dottrina empia e

posto sulla via della scelleratezza (vv. 80-82)? E, una volta

accennato a questo timore, che cosa più a proposito, anzi,

vorrei dire, urgente, che confutarlo con dimostrare (v. 82 sgg.)

che pel contrario a opere di empietà e scelleratezza ha tal-

volta spinto gli uomini la religione? (1),

Lo stretto vincolo che è fra i vv. 80-101 e 102-135 ap-

parisce da se al solo volgere l'attenzione agli uni e agli

altri. Del resto verrà a essere messo in qualche modo in

evidenza per la necessità stessa del ragionamento che mi con-

verrà fare in seguito a suo luogo (p. 104 sg.). Rimane dunque

il passo che si compone dei vv, 136-145.

A condannarlo senza pietà, è causa questo, che sta in mezzo

a due luoghi, i quali hanno fra loro visibile connessione. Che

ne' vv. 102-135 si tocca della paura che mettono le favole in-

torno all'oltretomba, dell'origine onde proviene tale paura, di

ciò che è di bisogno, perchè questa scompaia, e nel v. 146 sgg.

di una paura, con certezza la medesima, che è posta in fuga

dalla luce non del sole, sì della scienza.

Lascian)o stare l'opinione di chi non ritiene possano i

vv. 136-145 essere inseriti in alcun luogo, e però imma-

gina una redazione del proemio nella quale questi versi non

comparissero punto. A chiunque prende a parlare o a scri-

vere di argomento la cui trattazione è, per qualche speciale

(1) Il Giussani, a giustificare la violenta separazione che fa del v. 80 sgg.

dal V. 79, fra altre cose, su cui non mette conto fermarsi, osserva (Voi. I,

p. 4) che " le espressioni in his rebus e rationis elementa (80-81) riescono

pili naturali dopo 50 sgg., cioè dopo un accenno a codesti elementa ra-

tionis, anziché dopo il solo concetto ' Epicuro ha soggiogato il nostro

nemico, la religione' „. Effettivamente le espressioni qui riferite riguar-

dano la dottrina enunciata nel passo (50 sgg.) cui si riporta il Giussani
;

affinchè però la riguardino, non occorre alterare l'ordine dei codici.

L'altera il Giussani, perchè male intende il pensiero di Lucrezio. Ecco

le sue stesse parole: " mi nasce il sospetto che tu creda per avventura

cosa empia il parlare in questo modo della religione „. Ma il sospetto

di Lucrezio non è che Memmio stimi cosa empia il parlare irriverente-

mente della religione; è un altro: che Memmio abbia per empietà ap-

i'rendere la dottrina di Epicuro.
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riguardo, molto difficile, il pensiero di rendere il suo uditore

lettore consapevole di così fatta difficoltà nasce subito

spontaneamente. Si suppongano, e furono supposte di più

guise, quante redazioni si vogliono di questo proemio : in

nessuna Lucrezio, se devesi giudicare da quello che suole

accadere, avrebbe omesso di avvertire ciò che avverte nei

presenti versi. Dall'altra parte le cose che si discorrono a

dimostrare che un passo sta al suo proprio posto, valgono

contro l'opinione così di coloro che gliene vogliono assegnare

un altro, come di quelli che non gliene vogliono concedere

alcuno.

È stato osservato, primamente, credo, dallo Stiirenburg (1)

e quindi ripetuto da altri, che non si può far parola degli

ohscura reperta dei Greci (v. 136 sgg.), prima che sia levata

a cielo la virtù del Graius homo (v. 66 sgg.), cui tali reperta

sono dovuti. L'osservazione ha realmente il suo peso. Perchè

se per se stessa non viene ad escludere che i vv. 136-145

possano mettersi dopo i vv. 62-79 e dopo i vv. 80-101 (ove

tuttavia non sarebbero mai da collocare pel fatto che sepa-

rerebbero passi la cui stretta connessione, da ciò che si è

discorso, appare evidentissima (2)), esclude con sicurezza che

siano collocabili tanto innanzi ai vv. 50-61 quanto innanzi

ai vv. 62-79. Minor peso ha un'altra osservazione (3), che

sì la difficoltà dell'impresa per la povertà della lingua e sì

la causa che, ciò non ostante, consiglia Lucrezio a persistere

nella medesima non potevano in nessun luogo essere men-

zionate meglio, che là dove sta per cominciare la trattazione

del tema, e però alla fine del proemio. Che, quando questa

così fatta menzione, per alcuna ragione inoppugnabile, fosse

da rimuovere dal luogo ove compare, poco gioverebbe il ri-

conoscere che per se medesima tuttavia non starebbe meglio

altrove; sarebbe sufficiente che altrove stesse soltanto bene.

(1) Op. cit, p. 388.

(2) Il Giussani che li trasferisce dopo il v. 79 (v. sopra, p. 100, n.) è

anche costretto a stabilire tra l'uno e gli altri una lacuna (v. sotto,

p. 105, n.).

(3) Cfr., oltre Vahlen (op. cit.), Suseniihl (op. cit., p. vi), che con-

sente con lui.
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Che i vv. 136-145 non potrebbero occupare altro luogo e

là siano da conservare ove si trovano, scorgesi, per mio av-

viso, da altro (1). Di fatti, rimossi questi versi 136-145, ve-

diamo come risultino congiunti fra loro i due passi (102-135,

146 sgg.), che vengono così a stare vicino. Riassumo la con-

tenenza del primo dei due passi: " Anche tu, spaventato dalle

favole dei vati, vorrai staccarti da me. E veramente quante

possono dartene a intendere ! È poi ragionevole che sia così,

perchè gli uomini, non scorgendo fine alle loro angosce, presi

dalla paura della morte, non sanno come resistere alle mi-

nacce dei vati. La quale fine non scorgono e sono tormentati

da tale paura per questo, che tutto ignorano intorno all'anima,

vuoi quanto a ciò che concerne il nascere suo, vuoi quanto

a quello che si attiene al suo fato dopo che saremo usciti di

vita. Onde, quapropter, a liberarci dalla paura, ci è forza ap-

prendere dalla scienza i fenomeni celesti, i fatti e i fenomeni

terrestri, sopra tutto conoscere la natura dell'anima umana
e che cosa siano quelle apparizioni de' trapassati, le quali ci

si presentano nel sonno o, quando siamo infermi, nella veglia „.

Ora ecco, tolti i versi 136-145, quello che segue: " Dunque,

igitur, questo terrore dell'animo umano e queste tenebre che

lo avvolgono è necessario che siano spazzate via, non dai raggi

del sole, ma bene dalla conoscenza della natura {naturae

species ratioque) „.

" Dunque „ : e a che proposito ? Non ha già il poeta con

quapropter [v. 127) concluso e, concludendo, detto quel me-

desimo che ora, premesso igitiir, verrebbe a dire con altre

(1) Le tenebre menzionate nel v. 146 non sono in rapporto, come si

vorrebbe (cfr. " Rhein. Mus. „, 1907, p. 40-41), con obscura reperto, 136,

illustrare, 132, darà praepandere lumina, 144, res occultas, 145; ma bene

con quell'ignoranza (cui può solo dar la fuga la naturae species ratioque),

alla quale si riguarda in tutto il passo 102-185. E medesimamente, giova

notare anche questo, non si può concedere che il terror del v. 146 sia

quello indicato con terrificet nel v. 135; perchè non è verisimile che

Lucrezio si proponga di liberare l'anima umana dal terrore onde è presa

quando nella veglia e nei sogni le aiipariscono le ombre dei trapassati,

che è cosa accidentale soltanto e non solita a verificarsi per tutti! Egli

vuole in generale affrancare gli uomini dalla paura di un'altra vita.
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parole? Qui egli, se non avesse interposto il passo di cui ci

occupiamo, poteva o entrar subito nella trattazione della

dottrina, annunziandone senz'altro, lasciati addietro i versi

146-148, il principio fondamentale (v. 150), ovvero, volendo

insistere sopra la necessità della scienza e scrivendo appunto

questi medesimi versi 146-148, introdurli in maniera non di

conclusione, ma come di spiegazione e giustificazione di ciò che

è stato affermato innanzi. Allora, quando avesse scelta la

seconda delle due vie, ecco quale sarebbe stato il legame.

Dunque {quapropter) noi dobbiamo apprendere dalla scienza

la verità circa l'universo e l'anima umana. Difatti soltanto

la scienza (all'ultimo l'esclusione dei raggi del sole (1) questo

vuol dire) è in grado di sottrarci al terrore e all'ignoranza.

Insomma etenhn, non igitur si sarebbe richiesto. Se nei

vv. 146-148 incontriamo la ripetizione, fatta con altre parole,

di ciò che precede, e questa introdotta con igitur, gli è che

il poeta, il quale per l'interposizione dei vv. 136-145 aveva

deviato dal suo assunto, vi si è ricondotto. E, come ciascuno

intende, (\\\e\\'igitur che segna il reditus ad propositum. E vero

che i tre versi 146-148 ricorrono tali e quali in altri tre luoghi

(1) Non mi assumo qui d'impugnare che il concetto " le tenebre del-

l'anima non sono disperse dai raggi del sole e dagli strali del giorno ,

sia stato a Lucrezio primamente suggerito dall'antitesi di queste te-

nebre con quelle che mettono paura ai fanciulli. Ma non posso ac-

cettare che nel presente luogo del libro primo, perchè non occorre in-

nanzi il breve passo che riguarda i fanciulli, i tre versi che sono intorno

alle tenebre dell'anima si abbiano a ritenere (cfr. " Philolog. ,, 1885,

p. 748) malamente adattati. Si è accennato alle tenebre dell'anima:

siccome le tenebre della notte sogliono espellersi con la luce del giorno,

che cosa strana si possa pensare e dire: " le tenebre dell'anima non è

possibile che siano cacciate dalla luce del giorno „ ? E se fosse giusto

andar sempre e ovunque pel sottile, non mi assicuro che il passo che

reca il confronto del temere nostro in mezzo alla luce con la paura dei

fanciulli nelle tenebre non lascierebbe luogo a qualche obbiezione,

esaminato che fosse in rapporto con la susseguente conclusione. Perchè,

dove nel confronto si rileva che noi timemus in luce, parrebbe sovrab-

bondante dire nella conclusione che le tenebre di tal timore non si cac-

ciano con la luce del giorno. Tanto non si cacciano, che in tale luce

già ci troviamo!
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(II, 59 sgg. ; IH, 91 sgg. ; VI, 39 sgg.); ma che Vigitur nel

proemio del libro primo abbia ufficio diverso che altrove,

s'intende da se. Altrove serve sempre a introdurre la con-

clusione che è tirata dai quattro versi precedenti, ove la paura

e le tenebre dell'animo sono poste a confronto con la paura

onde sono invasi i fanciulli nell'oscurità: nel proemio del

libro primo, mancando i versi ove è fatto il detto confronto,

manca la detta conclusione. E mi piace notare che il tratto

(vv. 136-145), che è intorno all'ostacolo della povertà della

lingua e al proposito di superarlo a ogni costo, non inter-

rompe propriamente un argomento già cominciato o svolto in

parte, ma soltanto chiude per un istante la via alla tratta-

zione che doveva aver luogo, h'igitìtr sta ad attestare che è

riaperta con la piena consapevolezza che era stata chiusa.

Questa la miglior prova che i vv. 136-145 stanno bene nel

luogo nel quale li leggiamo.

Ma che cosa ha persuaso Lucrezio di toccar qui della dif-

ficoltà dell'argomento e della povertà della lingua o, che è il

medesimo, di mettere nel presente luogo i ritardanti vv. 136-145?

Egli, avanti di dar principio allo svolgimento del suo tema,

Io contempla in tutti i rispetti: in quello della contenenza

religiosa e morale e in quello dell'opera letteraria. Quali, in

tale contemplazione, e apprensioni e dubbi e timori ! Circa

alla detta contenenza, in primo luogo si espone e inculca

quella dottrina che fu battaglia terribile e decisiva della

scienza umana contro la religione, e pertanto, con assai ve-

risiraiglianza, Memmio, come ogni altro lettore, sin dal prin-

cipio sarà assalito dalla paura di essere iniziato a scuola di

empietà e scelleratezza e però mosso (ancorché Lucrezio non

lo dica, si capisce da se) a ritrarsi indietro. Di poi, per ciò

che le favole, messe fuori dai vati, le quali si ripetono in

ogni tempo, circa gli orrori e i patimenti delle anime dopo

la morte sono tante e di tal genere da sconvolgere tutta

quanta la vita, non con verisimiglianza ma con certezza,

verrà pure il momento che Memmio, come ogni altro lettore,

voglia non più porgere ascolto alla verace parola del maestro.

Insomma Lucrezio guarda alla contenenza religiosa e morale

del suo lavoro nel principio (80 sgg.) e nella continuazione
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(102 sgg.) di esso, e l'uno e l'altra gli danno a temer forte-

mente e, nientemeno, che abbia a imprenderlo invano. Per

quel che è del rispetto letterario, gli si parano dinanzi du-

rissimi ostacoli: da un lato la necessità di esprimere concetti

astrusi e nuovi, dall'altro una lingua, a differenza della greca,

onde quei concetti sono da trasportare, povera. Egli è ri-

soluto di sostenere ogni fatica per recare felicemente a

fine l'impresa, per mettere nella maggior luce possibile le

cose men chiare; ma, benché più forze lo animino (cfr. I,

140 sgg. e 922 sgg.) e gli faccian come presentir la vittoria;

non per questo non si rende egli conto dell'asprezza e sin-

golarità del cimento. Dunque perciò Lucrezio si condusse a

far notare qui la scabrosità del tema e l'insufficienza della

lingua, perchè gli piacque di raccogliere insieme le cose che,

in ordine alla natura del suo argomento^ in sull 'avviarsi alla

trattazione del medesimo, gli davano pensiero e affanno. A
che ben si addice il modo come è introdotto il passo che si

riferisce alla materia del poema e alla lingua latina. Perchè

net'? Sicuramente perchè il luogo cui appartiene questa par-

ticella è continuazione di un discorso non ancora compiuto (1).

IV.

Si è veduto che i passi, i quali compongono la seconda

parte (vv, 62-145) del proemio non si trovano meno al loro

posto che quelli onde è costituita la prima. Poniamo ora vi-

cino ambedue queste parti.

Che siano connesse fra loro, apparisce già da quello stesso

richiamo fatto nel v. 127 sgg. al v. 54, il quale ci ha sopra

(p. 94), entro certi limiti, dimostrata la giustezza della col-

ei) A causa di questa particella tiec \\ Giussani, per collocare,, come

un tempo voleva il Brieger, i vv. 136-145 dopo il v. 79, fu, come già il

Brieger, costretto a immaginare avanti a essi vv. 136-145 una lacuna

ove presso a poco fosse andato perduto tale concetto: " questa sapienza

di Epicuro ti voglio insegnare, o Memmio ,, cfr. pp. 8 e 19.
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locazione dei vv. 50-61. La prova però più ampia e im-

portante che il poeta cercò e volle questa connessione, si

trae fuori, come io penso, dalla stessa preoccupazione di lui

per gli ostacoli e le difficoltà che possono impacciare o anche

al tutto impedire il buon esito della sua altissima impresa.

Sono stati poco addietro rilevati gli ostacoli ch'ei temeva gli

sorgessero dalla contenenza morale e religiosa del tema, le

difficoltà che sapeva gli avrebbe opposto l'insufficienza e po-

vertà della lingua latina; ma effettivamente già prima Lucrezio

avea rivolto il pensiero a quello che era credibile gli potesse

contrastare e rendere penoso il cammino. Avea dunque pen-

sato che poteva scoppiare la guerra, e che allora a Memmio
sarebbe stato tolto il leggere, anzi a lui stesso lo scrivere;

avea pensato che oscura era la materia de' suoi versi, e per-

tanto che Memmio, senza una grande attenzione, avrebbe facil-

mente finito per voltargli le spalle. Così è nata la preghiera

alla dea per la pace, l'esortazione all'amico di accogliere la

parola della scienza con l'animo sgombro da ogni altro af-

fanno. Di maniera che nel tratto 62-145 il poeta non fa cosa

nuova, continua a fare quello che innanzi ha fatto. Innanzi

ha riguardato gli impedimenti che al suo ardito disegno era

possibile venissero dalle condizioni politiche, dall'oscurità e

astrusità dell'argomento
;
qui gli altri. Ora, se la seconda

parte è, per questo rispetto, continuazione della prima, am-

bedue sono fra loro connesse intimamente.

Ma è in particolar modo da vedere, se così mi si consente

dire, il loro punto di contatto : ai vv. 50-61 tengono dietro

bene i vv. 62-79 ? Questi versi informano opportunamente

chi legge, si è detto di già, dell'origine e dell'efi'etto di quella

dottrina che il poeta piglia ad argomento del suo poema :

tale informazione però non comparisce in mezzo così all'im-

provviso : il passo che contiene l'esortazione a Memmio reca

l'annunzio della dottrina cui l'informazione si riferisce. Dunque

il passo dell'esortazione a Memmio, cioè i vv. 50-61, è pre-

parazione a quello della religione e della vittoria di Epicuro,

cioè ai vv. 62-79. Mettiamo da lato i vv. 1-61 (tanto più che,

fra altre supposizioni circa la forma primitiva del proemio,

ci è pure quella che, in origine, il suo principio fosse il tratto
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della glorificazione di Epicuro (1)), e cominciamo a leggere

dal pmito in cui si offre tale glorificazione. Accade questo:

il poeta istruiscf^ il suo lettore della grande virtù di Epicuro,

della ineffabile vittoria di lui, e indi subito manifesta il

timore, non quegli abbia a credere di essere da se iniziato

a dottrina perversa ed empia. Ma come ciò, se, tolti i versi

nei quali Lucrezio esprime il proposito di esporre e cantare

la dottrina epicurea, non gli ha peranco fatto intendere di

volerlo iniziare ad alcuna dottrina?

Io non voglio tuttavia negare che, come è disposto il di-

scorso nei vv. 62-79, la loro connessione con quelli che oc-

corrono immediatamente innanzi, non apparisca; ma appunto

soltanto al non apparire si riduce la cosa. A persuadersene,

altro non si richiede che mutare un po' l'ordine dei concetti

espressi nei menzionati versi. Poniamo dunque che Lucrezio

al passo (50-61) che contiene la enunciazione del tema

faccia seguir subito il concetto (s'intende bene, adattando

il discorso alla nuova redazione) che Epicuro per primo

extra processit longe flammantia moenia mundi atque omne

immensum peragravit mente animoque (72-74), onde ritrovò

quid possit oriri, quid nequeat, -finita potestas denique cuique

quanam sit ratione atque alte terminus haerens (75-77), e

dipoi collochi ciò che nei vv. 62-65, 78-79 è detto della

(1) Questa supposizione risulta falsa anche per altre considerazioni,

tanto se s'immagina che il passo fosse una specie di componimento a

se, fatto per accompagnare il primo libro del poema a Memmio (cfr.

" Jahrb. f. Philolog. „, a. 1885, p. 62 sgg.), quanto se si pensa che fu si

scritto dopo, ma per essere preposto e attaccato al poema. Poiché nel-

l'uno e nell'altro caso bisognerebbe ammettere, ciò che ammissibile non

sembra, che Lucrezio da principio si consigliasse di lasciare da parte

ogni invocazione, anche simbolica; quando invocare le muse o la musa

alcuna divinità era consuetudine, e quindi necessità richiesta dal ge-

nere letterario, di ciascun poeta. Quanto si è poi in particolare all'ipo-

tesi di una scrittura di accompagnamento, bisognerebbe anche credere,

una credenza non molto facile a essere accolta, che il grande inno a

Venere, l'inno più caldo e alto dell'antichità classica, nato da somma

ispirazione e frutto di diligentissima industria, teuga il posto di una

delle scritture più comuni e alla mano, come sono le lettere e i bi

glietti che accompagnano opere letterarie o, in generale, doni.
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religione : il legame, che ora non si vede, diviene tosto, pel

fatto che nei vv. 75-77 si dice in altra forma quanto è detto

nei vv. 55-57; visibilissimo: l'avvertenza circa i vari nomi

dei prìmordia rerum (vv. 58-61), connessa come è con l'enun-

ciazione del tema (v. sopra p. 92), non essendo d'impaccio. A chi

però sfugge che quella e solennità e grandezza, con la quale

ora s'inizia e procede il discorso intorno alla religione e a

Epicuro, va tutta perduta? Dunque il poeta ha di proposito,

a conseguire questa e grandezza e solennità, come comin-

ciato con rappresentare il brutto predominio che aveva una

volta la religione, avanti la battaglia combattuta da Epicuro,

cosi finito con ritrarre la sottomissione ed abbiezione di lei

per effetto di tale battaglia. E non soltanto e principalmente

per dar luce e risalto a questo punto si è egli così condotto.

Movendo dal racconto del potere che esercitava un tempo su

gli uomini la religione, anziché da quello che fece Epicuro,

viene con ciò stesso a mettere in grande rilievo la seconda

parte del proemio, e conseguentemente a segnare come un

distacco tra la parte seconda e la prima. Questo distacco, più

volte incriminato e, a evitar piti gravi appunti, anche ammesso

come un difetto da attribuire al non avere il poema ricevuto

l'ultima mano (1), Lucrezio ha voluto deliberatamente. Che, seb-

bene alla prima parte si riattacchi la seconda per tali due

ragioni : e perchè in questa si espone l'origine della dottrina,

argomento del poema, enunciata in quella e perchè in questa

il poeta continua ad aver l'animo agli ostacoli che potranno

ritardare o anche impedire affatto l'opera sua, la considera-

zione dei quali è già cominciata in quella; nondimeno le due

parti sono tra loro distinte e non hanno in tutto il medesimo

ufficio; se la seconda poteva anche mancare, e la prima ri-

sponde, come si è detto sopra, a quella introduzione che, piti

o meno breve, in una o altra forma, è solita a essere man-

data avanti ai poemi. Né si vorrà obbiettare che in questa

così fatta introduzione il poeta, mentre da un lato teme e

argomenta difficoltà dalle condizioni politiche della patria.

(1) Cfr. Woltjer, Studia Lucretiana, " Mnem. ,, 1896, p. 65.
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dall'altro, in quanto manifesta la possibilità e il timore che

Memmio, ove non gli accordi la maggiore attenzione, desista

dall'udirlo, già si è volto a ponderare gli ostacoli che sono

più specialmente connessi col genere di filosofia di cui si fa

banditore. Pure omettendo che la oscurità e scabrosità della

filosofia non è da porre a confronto con l'avversione che

la sua contenenza religiosa e morale era destinata a muovere

negli spiriti timorosi degli dei, anche perchè di renderla

chiara e piana Lucrezio aveva più che speranza, fidente come

era nel suo ingegno e nella sua industria, laddove di fronte

al timore religioso sentivasi inerme
;
pur questo, dico, omet-

tendo , conviene avvertire che la esortazione a Memmio
veniva fuori, come per necessità di dir tutto, dalla stessa

preghiera per la pace. Se infurierà la guerra non avrà

facoltà Memmio di dare ascolto all'insegnamento di Lucrezio;

ma, dove ei non gli accordi tutta la sua attenzione, a nulla

gioverà la pace: Memm.io presto cesserà di udirlo. Ne ricer-

casi acutezza di vista a scorgere che cosi spiccatamente è

richiesta l'attenzione di Memmio, perchè egli era notoriamente

distratto dalle cure della politica e dagli onori. Con che si

vuol dire che l'argomento del poema, già per se stesso arduo,

era anche arduo, e anzi più, in rispetto a colui pel quale

affermava Lucrezio di comporre i suoi versi. Per contro, l'ef-

fetto della paura degli dei e delle favolose invenzioni dei vati

non si sarebbe fatto sentire in Memmio particolarmente ; caso

mai, in lui meno che in altri; se qualsivoglia lettore l'avrebbe

sperimentato e persino Memmio (cfr. tutemet, v. 102). In modo

che è anche lecito pensare che nella prima parte del proemio

la preoccupazione di Lucrezio, per la buona riuscita dell'opera

sua, tragga origine da fatti che riguardano in particolare (il

pericolo della guerra) o soprattutto Memmio; non medesi-

mamente nell'altra parte.

Ci siamo resa ragione del distacco che è fra le due parti

del proemio. Che nondimeno si abbia a ravvisare nella prima

un proemio generale di tutta l'opera e nella seconda uno
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particolare del libro primo, composto per corrispondenza con

quello degli altri libri (1), non saprei facilmente concedere.

Avanti tutto il legame della seconda parte con la prima, dopo

quello che si è discorso, non può mettersi in dubbio. Di poi

nessuna cosa è nel proemio, la quale spetti piuttosto in ispecie

al primo libro, che in genere all'opera intera. Quando Lu-

crezio pensa che Memmio possa giudicare di essere iniziato

a dottrina scellerata ed empia (80 sgg.), quando prevede che

quegli a un certo punto non vorrà più udirlo (102 sgg.), ha

in mente la materia non del primo libro, sì bene di tutto il

poema. A tutto il poema si estende, e non è ristretta al primo

libro, la difficoltà che viene al poeta dall'insufficienza della

lingua latina (136 sgg.). Infine la seconda parte del proemio

del libro primo, chi ne ponderi lo scopo e l'importanza, è

differente dai proemi! degli altri libri. Il che può vedersi da

un confronto anche rapido. Quale è l'argomento del proemio

del secondo libro? Un elogio della filosofia, che, affrancando

l'animo umano dalle passioni e dalle paure, lo rende sola fe-

lice. Il poeta aveva in parte già esposto (lib. I) e ora finirà

di esporre (lib. II) la dottrina che riguarda gli atomi. Questo

elogio è come una sosta a mezzo la via. Se fosse mancato,

saremmo stati soltanto privi di un bel passo; cosicché all'ul-

timo la sua importanza non è più che quella di un magnifico

ornamento. Nel terzo libro è in relazione con la tesi che

si deve dimostrare, e ha fine pratico, quello che vedo chia-

mare secondo proemio ; il quale in effetto altro non è se non,

a così dire, la giustificazione della trattazione susseguente.

Lucrezio cioè, detto (v. 35 sgg.) che cosa accingesi a dimo-

strare (avanti dunque di procedere ai ragionamenti che val-

gano a sradicar dall'animo umano la paura della morte e

dell'Acheronte), stima di mettere in chiaro che questa paura,

ancora che dissimulata dagli uomini, sta appiattata in fondo

ai lor cuori (41 sgg.). Non si è affermato e confermato, anche

nei tempi nostri, contro l'opportunità dell'assunto lucreziano,

che allora agli dei e all'inferno più nessuno prestava fede?

(1) Cfr. " Rhein. Mus. ,, 1907, p. 39.
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Invece nei primi trenta versi del libro terzo, il vero proemio

di questo libro, è data lode; a Epicuro di aver portato la ve-

rità e felicità nel mondo : la qual cosa, alla dimostrazione

dell'argomento che si piglia a svolgere, non è in alcun modo
necessaria. Né a intendimento piìi pratico si deve il proemio

del quarto libro, ove il poeta esaltasi nella contemplazione

e dell'alto fine che si è posto in animo di conseguire e della

luce con la quale gli viene fatto di render chiara la materia

oscura (1). Nei proemi del libro quinto e del sesto è ripi-

gliato un motivo già noto alle orecchie del lettore; che vi si

leva a cielo Epicuro pel beneficio recato al genere umano,

purificando gli animi, assai superiore al beneficio attribuito a

Cerere, che fece a noi dono del frumento, a Bacco, che ci

largì il vino, a Ercole che vinse i mostri (lib. V), Epicuro

il quale, col purificare essi animi dalle cupidigie e dai timori,

insegnò agli uomini e condusse in terra la vera felicità: da

che senza la detta purificazione tutti gli altri beni, sicurezza

di vita, ricchezza, onori sarebbero stati indarno (lib. VI).

Chi non si avvede che questi due proemi, così come i pre-

cedenti, se da un canto mettono bene in vista il concetto

grandissimo che ha il poeta latino del pensatore greco e

della sua filosofia, il sentimento di calda ammirazione e di

profonda venerazione che il maestro ha suscitato entro l'animo

del discepolo, dall'altro canto non sono che un po' di quel

miele che è destinato a rendere gradevole alle labbra del

lettore la medicina amara che gli si viene apprestando? Ma
non per ungere di miele la coppa è manifestato il timore

che l'enunziare Targomento il quale sarà trattato possa già

far nascere apprensioni e scrupoli in chi deve udire (80 sgg.),

che presto o tardi questi voglia chiudere gli orecchi all'in-

segnamento del vero (102 sgg.). Non a tale scopo è lamen-

tata la insufficienza della lingua. E per tanto i proemi

degli altri libri sono bene dissimili dalla seconda parte del

(1) La questione o le questioni che nascono dall'essere questi versi,

che formano il proemio del quarto libro, anche nel primo, rimangono

necessariamente estranee alla dimostrazione che si sta qui facendo.
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primo. Questa in un punto solamente conviene con parecchi

dei detti altri proemi, là dove è segnalata la virtù e vit-

toria di Epicuro: ma qui pure ci è non poco di differenza.

Che, lasciando qualsivoglia altra osservazione, nei rimanenti

libri la lode a Epicuro sta, per così dire, da se ; nel primo

è una conseguenza del risalire che fa Lucrezio (un risalire,

secondo si è avvertito, ovvio e in tutto conforme a ragione)

all'origine della filosofia che egli si dispone a insegnare.

Onde i vv. 62-145 del primo libro non sono il proemio spe-

ciale di esso libro primo^ fatto perchè anche a questo fosse

preposto, come agli altri^ il suo proprio proemio : sono, come

si è detto piìi volte, la seconda parte del primo proemio,

che il poeta ha composto avendo dinanzi agli occhi la con-

tenenza di tutta l'opera, È così lungi che questa parte sia

stata scritta per consonanza co' proemi degli altri libri, che

io ho per sicuro che Lucrezio, a dir tutto quello che aveva

interesse di dire circa la natura del proprio tema, riguar-

dato in rapporto alle condizioni sì morali e psicologiche di

colui al quale si rivolgeva, sì letterarie del suo tempo, l'a-

vrebbe messa medesimamente insieme, anche quando si fosse

avvisato di preporre il proemio soltanto al libro primo,

Roma, marzo 1911.

Giacomo Giri.
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PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CODICI DI PERSIO

Allo studio diligente ed importante del Raraorino sulla questione dei

codici di Persio (1) credo si possa aggiungere un elemento nuovo fornito

da un manoscritto Vaticano Reginense. È questo contenuto nei fogli 72-81

del cod. Reg. 1560. di scrittura carolina del principio del X secolo.

Misura mra. 218X175, però fu assai ritagliato ai margini per la ri-

legatura, dimodoché glosse e scolii dei f. 72-73'' ne furono danneg-

giati. Fu pure tagliato il margine longitudinale del foglio 79 tanto da

asportare le iniziali maiuscole di tutti i versi. Occupa un ternione e

tre fogli e mezzo del quaternione seguente. Contiene delle satire di

Persio la 111 (vv. 99-118), la IV, la V, la VI, più i versi 26-34 (inter-

polati nella sat. V dopo il verso 124, presso ai quali in margine di stessa

mano è notato : Hit verfiiis damptiati sunt de II Satyra] e nei fogli 80-81

la vita di Persio tratta da Probo e scolii riguardanti il prologo. Le

glosse interlineari (f. 72-73^ 76^ 77) e marginali (f. 72, 73^) sono di

diverse mani e contemporanee e più recenti — benché non di molto —

;

al margine del f. 72'' sono neumi di una sequenza.

L'interesse che presenta questo manoscritto mutilo si deve ed all'età,

ed alla bontà delle lezioni, alle sue varianti. Giacche confrontando queste

(come è indicato dalla tabella che ne presento) con quelle del codice >?,

vi si scorge una grande affinità : anzi in generale esse concordano. In

un complesso di 350 varianti all'incirca, solo in 130 casi v'è differenza,

ed in questi casi generalmente il cod. Reg. si avvicina piuttosto alle

lezioni dei codici A o B. Quindi mi pare si possa ragionevolmente con-

cludere che pure questo codice deve rappresentare una derivazione da

quell'archetipo che il Ramorino indica con A e che doveva essere mi-

gliore dell'archetipo a dal quale derivarono A e B ; e si possa quindi

fare allo stemma dato dal Ramorino (2) un'aggiunta nel modo seguente :

(1) Studi italiani di FU. Class., XII. 230. Il Ramorino dà in questo

articolo una tabella comparativa delle varianti dei codici A {Cod. Mon-

tepessulanus 212), B (Codex tabidarii Basilicae Vaticanae H. 36), C [Cod.

Montepessulanus 125) e del Codex laurentianus 37, 19 ch'egli indica con ^.

Da questo raffronto egli può conchiudere con una classificazione di detti

codici.

(2) Loc. cit. 256.

Rivista di filologia, ecc., XL. 8
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Cod. Reg. 1560

vv. Satira V

166 canto

167 die depellentibus

168 cense .

171 haut .

174 Exieras

nunc nunc .

quod . .

175 quem iactat

176 palpo ad quem
ducit . . .

184 recutita qua e

188 caput ... alii

190 fulfennius .

tanto [sup. prius

j

t script, est e)

diis pellentibus

(sup. peli scripta

I

est syll.dc ead.m.)

\

censen

i

aut
Exieris {super is

script. : vel a.9)

j

ne nunc
quem

quem iactet

(
palpo quem

ducit

recutitaque

capud ... allii

vulfennius

censen
haut

ne nunc
quod

quam iactat

tollit

recutit atque
caput... alit

pulfenius

dÌ8 pellentibug

censem
aut

nunc nunc
quod

quem iactat

palpoque
ducit

recutitaque
caput ... alli

(tilli B)
fulfenius

vv. Satira VI

m.

Ode quinta Caesium
Bassum Lyricum
Poetam alloquitur

1 foco ....
2 chordae .

(h superadd. ead.

6 Aegregius
aenex . . .

9 Luna i . . .

15 horti . . .

16 obit. . . .

18 varrò . . .

19 producis . .

27 brutia . . .

30 mergit . . .

lacera . . .31

35 cinnema .

36 ceras opicent
39 piper . . .

40 fenisicae . .

crassa .

ungume . .

41 Haec cineri de
ulterior . .

(H add. ead. m.)

Cesium Bassum
lyricum poetam
alloquitur

focco

corde

Aegregios
senes
Lunai
orti

obid
varo

productis {exp. t)j

bruttia

mergis
lacere

balsama {stipr.

vel cinnama)
ceraso pecent

pipere

foenissecae
crasso

inguine
Hec cinere

ulterior

Ad cestum Bas-i Ode quinta B
sum lycurium
poetam

chordae

Aegrecius
senes

orti

varo

brutia

lacerae

cinnama

ceraso peccent
piper

crassa

unguine
Haec cinere

ulterior

chordae {add. B
2' m.)

Aegregius
senex
Luni
borti

obit

varrò

brucia
mergit A
lacerae

cinnama

ceras opicent
piper

crassa

unguine
Hic meride

ulterior
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Cod. Reg. 1560

vv. Satira VI

42 eris . . .

46 captis . .

47 ingentes .

{om. que)
bennus

49 Egregie .

gestas . .

induco . .

aude . .

56 virbi . .

58 aut prompte
{om. tamen)

59 tecum .

61 est . .

inae cursu
62 hunc illi

63 renuis .

relictis ?

66 pone
68 nunc nunc

angue .

71 tuus hic

73 praema
79 depunge
80 Inveptus

Persii Flacci Satyra
Explicit Feliciter In-

cipit vita Aulis Persii

Flacci De commen-
tario Probi Valerii

sublata.

erit

victis

ingentesque

rhenos
Egregiae
iestas

inluco

audet
virbii

haud prompte
tamen [ead. m.
superscript.)

ritu

C

es

decursu
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e della stessa età all'incirca, e di epoca più recente (f. 19 sec. XIII;

f. 29" sec. XIV-XV). Quello che può interessare per lo studio dei codici

è la concordanza che questo reginense in generale dimostra colle lezioni

del Cod. parisiens. 8070 (1) (indicato nell'apparato critico dell'edizione

di Giovenale del lahn colla lettera d) , notevole per esempio nella tra-

scrizione abbastanza esatta delle lettere e delle parole greche (f. 20, 37, 45

corrispondenti a Sat. VI. 195 ; IX. 37 ; XI. 27). Una sola volta (f. 31'

sai. Vili. 218) nel Cod. Reg. 2029 la parola greca fu trascritta con ca-

ratteri latini : ànoivóvt^Tog divenne acenonoetus e acoenetus nel cod. d.

Di più : il confronto del Cod. Reg. 2029 con una pagina del cod. d ri-

prodotta fototipicamente dallo Chatelain (Pai. des Class. Lat., II, pi. 131,1)

tenterebbe assai a concludere che i due codici, se non dalla stessa mano,

siano stati scritti da mani di stessa scuola. Orbene : confrontando i pochi

versi di Persio, che il codice contiene, colle varianti del cod. >? (2), ci

si lascierebbe facilmente indurre a credere che si tratti di codici della

stessa famiglia. La conclusione affrettata non si può così accettare, ma
se, come può avvenire, si ritroverà il resto delle satire di Persio strap-

pato al Cod. Regia. 2029, la classificazione ne trarrà vantaggi per ri-

sultati nuovi.

Perciò sarà prudente e sufficiente per ora il confronto delle varianti

di questo codice con quelle di À, C ed a, ch'io presento nella seguente

tabella :

Cod. Reg. 2029

vv. Prologo

4 Aeliconiadasque . .

pyrenen
5 aifero {quasi poeni-

tus ohliter.) . . .

8 psitthaco . . . .

Aeliconiadas
pirenem
effero

psitaco

Eliconiadasque
pyrenen
adfero

psitacho

Aeliconiadas
Sirenen
adfero

psittaco

Queste — su 16 — sono le varianti che non concordano con quelle

del cod. ^ ; le altre 12 sono identiche.

Roma, novembre 1911.
MlCHELK CeBRATI.

(1) Il lahn, a pag. 2 della edizione su citata di Giovenale, lo dice

del secolo XII; a pag. 386 n. 1, dell'XI (forse per un errore di stampa);

lo Chatelain (Paléog. des Class. Lat., II. 131, 1) lo crede del X secolo.

(2) Ved. la tabella che segue.
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IPERCRITICA ORAZIANA

Il luogo di Orazio (Carni. 1 2, 21 sgg.):

Audiet civis acuisse ferrum,

quo graves Persae melius perirent,

audiet pugnas vitio parentum

rara iuventus „

è così perspicuo ed è così saldamente confermato dalla costante tra-

dizione manoscritta (cfr. Keller, ed. mai.', p. 7, nell'apparato critico,

dove non mette conto rilevare la variante della grafia cives per civis e

il per se, invece di Persae, di qualche codice ; Vollmer pure nell'appa-

rato critico della sua recentissima ed. mai., p. 11, dove alla testimonianza

concorde dei codici è aggiunta pure la testimonianza esplicita di Por-

firione; anche lo Stampini, nella sua edizione critica delle opere di

Orazio, ha il testo surriferito ne segna alcuna variante nell'apparato

critico, p. 5), questo luogo, dico, è così sicuro sotto l'aspetto critico del

testo e così chiaro sotto quello esegetico od ermeneutico, che pare

strano che anch'esso sia stato tormentato e tartassato dalla critica o,

dirò meglio o peggio, ipercritica congetturale. Alcuni di questi

cosiddetti emendamenti al verso 21 sono indicati dal Vollmer, 1. cit., e

altri più ne riferisce il Rohl nella Zeitschrift fiir das Gymnasialwesen,

LXV (N. F. XLl^, 1911, 5 Heft, con i Jahresberichte des phil. Vereins

zu Berlin {Horatius, p. 159) al n. 54 intitolato Misslungenes bei Horaz.

Quello che principalmente fu causa di sospetto, quasi lapis offensionis et

petra scandali al verso audiet civis acuisse ferrum, nella timorata co-

scienza di qualcuno dei viri docti, fu la notata mancanza del termine

che dovesse espressamente indicare il rapporto di recipro-
cità. Ma, domando io, si deve proprio pretendere da un poeta (e da

un poeta, cui des nominis huius honorem), che tutto sia condotto a fil

di logica e freddo ragionamento? Il vero poeta non fa anche molto più

intendere di quello che esprima? Non lascia egli molto al buon senso
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e all'immaginazione ile' suoi lettori? E poi quello che pare giusto e ra-

zionale secondo criteri gretti e soggettivi, è veramente tale giudicato

alla stregua della fantasia e dell'estro poetico? (oh, quante volte, in

questi e più gravi casi, il mio pensiero volò e vola alle sapienti consi-

derazioni che a profusione ricorrono in quel ben noto libro che e L'ir-

razionale nella letteratura del nostro Fraccaroli !). Qui, del resto, nel caso

in questione, il rapporto dell'azione reciproca è così evidente, se anche

non è materialmente espresso, che non mette conto insistervi

sopra per comprovarlo : esso balza subito agli occhi (cives acuisse ferrum...

naturalmente in cives o in se ipsos) ; mi basta solo aggiungere, ad esu-

beranza, questo breve, giusto e chiaro commento del Kiessling (— Heinze;

Oden und Epoden'-', p. 37): " das logisch erfordete adversus civis

brandite nicht ausgedruckt zu werden, da es sich aus dem Zusatz quo

graves Persae melins perirent mit Leichtigkeit ergibt „.

Ciò premesso, aifermo che non valeva proprio la pena che un altro

dotto, E. Walther, venisse ora fuori con un'altra inutile congettura ad

accrescere il numero di quelle che già furono proposte, congettura, la

quale inoltre ha anche lo svantaggio in confronto delle altre di essere

materialmente sbagliata, come proverò subito. Egli adunque così

propone di leggere nel luogo surriferito (" Zu Horatius , in Zeitschrift

cit., Heft 10, I Abteilung, p. 620):

" Audient cives acuì in se ferrum,

quo graves Persae melius perirent,

audiet pugnas ecc. ,

Noto anzi tutto che con la novissima congettura il rapporto di reci-

procità non parrebbe espresso affatto, perchè mancherebbe sempre la in-

dicazione dell'agente {a se, a civibus ?) ; ma poi che cosa vuol mai si-

gnificare questo pensiero :
"

i cittadini udiranno che il ferro viene affilato

contro di se ? „ da chi affilato? dagli stessi cittadini? ma allora bisogna

intendere cit^es nel tempo stesso e come ascoltatori {audient) e

come parte in causa... E che ne guadagna il senso, se pure questo

è il senso? Taccio anche che con audient è distrutta o almeno indebo-

lita assai quell'enfatica ed efficace anafora audiet, audiet col soggetto co-

mune vitio parentum rara iuventus. E non voglio neppur rilevare quella

orribile elisione acut m se, di cui credo che si cercherebbe invano un ana-

logon non dico nei carmina, ma neppure negli scritti sermoni propiora o

per humum repentia del nostro Venosino. Ma l'obiezione che tengo per

ultima e che è quella che, come volgarmente si dice, taglia la testa al

toro {last, not least !), si fonda su una ragione metrica inoppugnabile :

con la correzione (anzi corruzione) proposta si accollerebbe ad

Orazio immerenti una colpa appunto non sua, gli si attribuirebbe un
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saffico endecasillabo minore... sbagliato! E infatti si avrebbe in

questo verso così corretto (anzi, ripeto, corrotto) uno spondeo
molto, ma molto irrazionale, invece del trocheo, nella sede pe-

nultima {acui~tn se ferrum): ciò che sarebbe uno strano &Jia^ Àeyó/À,evov...

metrico, o, per dirla con Orazio, un non exauditum cinctutis Cethegis, un

indictum non solo ore Latino, ma anche Gracco (cfr. la Metrica di

Orazio comparata con la greca ecc. dello Stampini, pp. 49 sgg. e p. 86 sg).

Adunque anche in questo luogo, come in tanti altri vessati e bistrat-

tati da una inutile (nel senso latino della parola, negativo e

positivo!) critica congetturale o, come pomposamente anche si dice,

divinatoria (1), Orazio nel suo testo tradizionale sta come torre

fermo (2).

Pietro Rasi.

(1) Sotto questo rispetto io credo che il e o 1 m o o, come anche oggi

si dice, il record nel rimaneggiamento, adulteramento e bistrattamento

d'ogni genere del testo oraziano sia stato raggiunto, e proprio ai giorni

nostri, da F. Teichmùller, il quale col suo libro " Das Nichthorazische

in der Horazuberlieferung. Berlin, 1911 „ fa dimenticare o almeno pas-

sare in seconda linea perfino le famigerate correzioni e atetesi del-

l'olandese Hofman-Peerlkamp.

(2) Si aggiunga, ad esuberanza, che se nella congettura del Walther

zoppica la prosodia e la metrica, non meno zoppica la sintassi riguardo

alla consecutio tempo rum: perirent (^^^ perissent) sta bene dopo

acuisse, non così, evidentemente, dopo acuì. Infatti nella forma indipen-

dente sarebbe: acuitur ferrum, quo graves Persae melius pereant: il

desiderio del poeta deve interpretarsi come realizzabile, altrimenti

la frase sarebbe un non-senso. Ed altro ancora si potrebbe osservare

contro l'infelicissima congettura, come, p. es., che pugnas e vitio pa-

rentum nella proposizione logicamente connessa e grammati-
calmente coordinata colla precedente devono necessariamente
riferirsi ad un tempo passato.....; ma iam satis est; ne me Crispini

con quello che segue !
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RECENSIONI

Catalogne of the Greek Papyri in the John Rylands library Manchester.

Volume I. Literary Texts (Nos. 1-61) edited by Arthur S. Hunt.

Manchester: at the University Press, 1911, di pagg. xii-202, in-4*,

con dieci tavole.

Dopo dodici frammenti cristiani, la metà testi inediti di non molto

interesse, ne seguono trenta di testi classici nuovi, un bel numero

certo, ma una bella disillusione altresì. Dopo due frammenti, uno epico

e uno lirico di pochissime parole, donde non si ricava senso alcuno, segue

una poesiola (15) di cui si può rintracciare il concetto: è una donna

che si lamenta perchè il suo amante sia stato condotto via per fare il

gladiatore e spera riscattarlo. L'interesse non è che di curiosità. A due

altri papiri di commedia inconcludentissimi seguono (17) sei esametri

integri, una specie di epitalamio : non ostante sien fatti di reminiscenze

omeriche, non si può disconoscere in essi molto garbo : il papiro è della

fine del quarto secolo, ma la poesia è probabile sia molto più antica.

Il n. 18 è un frammentino storico, piccolo ma veramente importantis-

simo. Tratta della parte che ebbero l'eforo Chilone e il re Anassandride

nella cacciata dei tiranni dalla Grecia: esso ci dà notizie nuove, altre

ne corregge, altre ce ne fa intravvedere: è un capitolo di storia, di cui

quinci innanzi converrà tener conto. Il papiro è del secondo secolo av. C.

Pure piccolo ma importante è il n. 19 contenente un' epitome del

libro 47 delle Filippiche di Teopompo : era stato per altro preven-

tivamente pubblicato nell'edizione oxoniense di Teopompo e Cratippo.

Seguono un breve frammento politico e uno fisiologico di lieve impor-

tanza. Un po' maggiore ne ha il n. 22, che contiene un riassunto dei

fatti che accaddero in Troia dopo la morte d'Achille. Pare che segua

la Piccola Iliade, ma non dà lo stesso ordine del riassunto di Proclo.

Seguono quindici righe di un riassunto dell'Odissea, poi un commento

frammentario ad II. IV 306 sgg., poi un'interpretazione in lingua povera

di parole singole di II. XVIII 373-86, poi un glossario omerico (quindici

righe per i tre vocaboli ófiq>aÀóg, dvsiQog, 57tÀov), che l'editore identi-
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iSca con le rÀùaaai. 'Of.ir^^ù>iai di Apione. 11 n. 27 consta di tre colonne

integre d'un trattato astronomico; il 28 di otto fogli presso che integri

(230 brevi linee) contenenti un trattato mantice neQÌ uaÀf^cJv, cioè i

guizzi e i moti involontari di certe parti del corpo, e caso per caso si

determina ciò che se ne deve prevedere: serve a integrare e commen-

tare due altre redazioni analoghe dello stesso soggetto, che già cono-

scevamo. Dopo tre altri papiri molto guasti di ricette mediche, i nn. 30-41

contengono dei frustuli informi, dei quali appena si conosce, e non

sempre, se sien versi o prosa: finalmente il n. 42 è un frammento latino

in non migliori condizioni.

I papiri dei testi noti sono per la massima parte omerici. Dell'Iliade

sono i nn. 43-51, nei quali in complesso c'è ben poco di nuovo. Al-

l'Odissea appartengono il n. 52 monco e inconcludente, e il n. 53, che

veramente ha un'importanza straordinaria. Esso non è un papiro ma
un codice, il quale doveva contenere tutta intera l'Odissea: ora con-

serva parte dei libri XII-XV negli avanzi dei 30 primi fogli, dei quali

solamente uno è perduto interamente, e i libri XVIII-XXIV (i tre primi

molto frammentariamente) nei fogli 52-101. Appartiene al terzo o al

principio del quarto secolo al più tardi, è dunque il più antico codice

omerico, e data la sua estensione è fondamentale per la storia del testo

omerico. Esso infatti non si accorda con alcun manoscritto esistente o

con alcun gruppo di manoscritti, ma ora con gli uni ora con gli altri,

senza contar le volte (l'editore ne annovera vent'una) in cui ha una va-

riante sua propria.

Seguono brevi testi di Esiodo (o rot e non 8ii Opp. 656), di Erodoto,

di Ippocrate, di Demostene, di Polibio e finalmente (61) i § 14 e 15 della

seconda orazione contro Catilina con a fronte la traduzione letterale in

greco. Chiude il volume l'indice dei vocaboli, e quello degli autori e

luoghi posti in discussione.

Giuseppe Fraccakoli.

The Oxyrhynchus Papyri. Part Vili. Edited with translations and notes

by Arthur S. Hdnt. London, Egypt Exploration Fund, 1911, di

pagg. xiv-314, con sette tavole.

Dopo nove papiri teologici, parecchi dei quali di non lieve interesse,

ne seguono otto di testi classici nuovi. Il primo di questi (n. 1082) è

di gran lunga il più importante di tutti. Contiene alcuni avanzi dei
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Meliambi di Cercida (1), una sessantina di versi integri. Di questi 34 son

di seguito, pertinenti ad una sola poesia, di cui manca il principio, e s'in-

travede la chiusa nei mozziconi di cinque altre linee. Segue il principio

di un'altra con 14 versi integri e altri quattro facilmente ricostruibili

dopo una lacuna di sette: ne pare che la composizione lì sia finita.

Altri dodici versi di seguito, ma un po' guasti, troviamo più avanti; poi

frustoli e mozziconi in gran quantità. C'è insomma abbastanza per poter

ricostituire la figura di un poeta, che prima si poteva dire praticamente

perduto.

Di Cercida di Megalopoli (che ora ci risulta non piìj, come si credeva,

contemporaneo di Demostene, ma dei discepoli di Zenone stoico, e per-

tinente perciò al terzo secolo) si sapeva che aveva scritto dei meliambi,

dei quali non c'erano conservati che una decina di versi, sei in un solo

frammento, troppo poca cosa per capire che cosa veramente fosse questo

genere. Si sapeva insomma che i meliambi congiungevano insieme ar-

gomento di giambi e forma di melica, ma non si conoscevano di questa

fusione ne le modalità ne lo spirito: or siamo edotti pienamente e del-

l'una cosa e dell'altra.

Il ritmo è prevalentemente dattilico con mistione di epitriti, in pe-

riodi liberi (2) senza divisione di strofe, simile a quello della Cena di

Filosseno, ma meno largo, un genere però sempre ampio e calmo che

arieggia a prosa ritmica: ho cercato di riprodurlo all'ingrosso nel saggio

di traduzione che qui soggiungo seguendo il testo verso per verso.

L'argomento è morale, e, ma non del tutto, impersonale: Cercida, che

il titolo del libro qualifica per filosofo cinico, nota più che il vizio, l'in-

sensatezza delle umane vicende e la sciocchezza degli uomini : più che

flagellare ragiona. Ma nulla vale a darne un'idea approssimativa quanto

sentire il poeta stesso: ecco dunque la versione del frammento più lungo.

Il soggetto del principio mutilato potrebbe essere la fortuna o piuttosto

la giustizia. Domanda dunque perchè, poniamo, la giustizia,

(rimovendolo) dagli stravizi (3)

Non fé' povero in canna Senone ed a noi non condusse

Quel rivo d'argento che intanto va inutile a perdersi?

(1) Ne ha parlato Maurizio Croiset in un ottimo articolo KeH-ida=! de

MégalopoUs, nel " Journal des Savants „, Nov. 1911.

(2) P. Maas, in " Beri. Phil. Woch. „ 12 ag. 1911 n. 32, dividei versi

nei singoli cola: per far ciò ha bisogno di segnare qualche lacuna non

richiesta dal senso.

(3) re Kal àngaaicova ^^kc nsvtjTvÀiSav Sévtova. Così l'editore, il quale

nota che ày.Qaaìcop e una parola nuova; e probabilmente ha ragione,
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E chi Io vietava? poniamo che alcun le domandi.

Che facile è al Nume ogni cosa 5

Compir che gli capiti in mente,

E il sudiciambigusuraio covantasi il morto (1),

E quello che rece i quattrini e li sperde, votarlo

Della sua majalesca ricchezza,

E dare a chi rosica il suo ed invita al cratere i compagni (2) 10

Il maledetto spreco.

Forsechè dunque l'occhio di Dice s'è fatto di talpa?

Forsechè a Faetonte la guercia pupilla non serve?

E Temi lustrante s'annebbia?

E possono ancora esser Dei, se non hanno ne udito ne vista? 15

E sì che a tener la bilancia

Sta quel dalle folgori augusto nel mezzo all'Olimpo,

E non piega ne quinci né quindi.

Pure Omero dicea nell'Iliade:
'

* Dà il crollo qualora sia il giorno fatale agli eroi ,. 20

Or dunque se giusto egli pesa, perchè non propende per noi?

Ma pei Erigi gli estremi dei Misi? (3)

Io proprio ho vergogna a dir quanto lassii (4) la bilancia

Di Giove sia fuori di squadra.

E allora da quali patroni, 25

Da quali altri Numi potrebbesi andare a cercare

La degna mercede, se il figlio di Crono, che tutti

Ci ha creati e produtti,

Degli uni si vede esser padre, degli altri padrigno?

Ma questo gli è meglio lasciar che uno strologo il dica: 30

Costui, spero ben, lo dirà senza alcuna fatica.

Per noi sarà intanto Peane e Donona in onore,

poiché l'accento è segnato nel papiro. Ad ogni modo, poiché a leggere

àKQaaicòv & (o, se fosse lecito correggere, ov) il senso mi torna piìi sod-

disfacente, con questo senso ho tradotto.

(1) Te&vanoxccÀìilSav. Non sono affatto sicuro del senso di questa pa-

rola. Il Croiset traduce fils d'un thésanriseur d'oboles mortes, che più oltre

spiega per ^/s de ladre.

(2) KoivoKQaTrjQoay,v(p<fi. Croiset traduce : et empiii sa coupé au cratère

commuti. Può darsi; ma che virtù è questa?

(3) Proverbio per indicare gente di nessun conto.

(4) Saov [na^djyei zò nag avTolg tu Ai,òs nÀa[ai]iyyiov. La posizione

di nuQ' adzots tra l'articolo e il suo nome rende impossibile il riferi-

mento alla gente in generale ritenuto dall'editore : evidentemente si deve

intendere degli Dei stessi.
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Che diva è pur essa, con Nemesi in terra. Finche

Spiri il vento secondo, onoratela,

mortali, (e seguitela. Il pie 35

Lontano da invidia così voi terrete: le care

Dovizie che dà la fortuna, verrà quella volta)

Che le dovrai dal fondo vomitare (1).

La ricostruzione metrica che ci danno gli editori (poiché il papiro è

scritto di seguito come prosa) potrà nei particolari essere discussa, ma il

carattere non cambia : il fondamento è il trimetro dattilico - ^ v^ _ ^ ^ ^

ritardato dalla commistione degli epitriti - ^ - -: è pertanto un ritmo

diversissimo dal giambo, anzi pressoché opposto, e simile o almen dello

stesso genere dell'esametro dattilico. Di musica infatti che conguagli la

misura come in Pindaro qui non è da parlare, e la mistione dei piedi

non è fatta per dare al ritmo intensità ma piuttosto per dissimularlo.

La parola meliamhi non ci deve dunque indurre in errore: la forma, se

doveva avere un nome, non poteva aver che quello della lirica, ma chi

potrebbe mai pensarsi queste composizioni cantate? Tutt'al piìi sarà

stata una nenia molto piana e molto umile, una declamazione sostenuta

da un accompagnamento (2). Posto ciò, tra il giambo greco e la satira

latina questo è il ponte di passaggio, e Cercida è un vero precursore

d'Orazio. L'esametro oraziano è così rotto e così piano da parere prosa

esso pure.

Maggiore analogia ancora con la satira oraziana io trovo nello spirito.

Invettiva e violenza non c'è ne qui ne là. C'è ragionamento filosofico

invece; quel ragionamento che ti smonta i pregiudizi, che ti mostra

l'inanità delle umane passioni, la sciocchezza della concezione volgare

della vita; un ragionamento tutto mosso, pieno di interrogativi, tutto

figure, pieno di spunti tolti alla vita comune, pieno di citazioni e di

reminiscenze di poeti, una filosofia molto positiva e molto scettica. Se

Cercida ha di suo proprio le parole composte, all'uso dei poeti ditiram-

bici, umoristiche per lo più e spesso ambigue (le quali non sono certo

sempre bellezze), e se sopra questo punto fortunatamente Orazio è di-

sforme del tutto; in tutto il resto viceversa l'affinità è molto intima, e

a premere il confronto pivi da presso potremo notare anche delle affi-

nità di concetti particolari. Ai vv. 7-8 vediamo messi a paro l'avaro ed

il prodigo, e in Orazio ugualmente, Sat. II 3, 166-7 :

(1) Le parole tra () sono state supplite sulle tracce di pochi frustoli

conservatici.

(2) Così press'a poco anche il Croiset. E non potrebbe esser stata

questa poesia destinata esclusivamente alla lettura?
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Quid enim differt, barathrone

Doues quidquid habes, an nunquam ut a re paratis?

Così comune a Cercida e ad Orazio è il rivolgere il discorso a qualche

persona determinata. La seconda poesia di Cercida si può perciò dire

un'epistola ne più ne meno di quelle del venosino:

Due venti fu detto che a noi quando gonfia le guance

Ci manda il dall'ali cianee figliuol d'Afrodite, —
(lo parlo a te, o Damònomo, che intendi) ;

—

{ovre yÙQ et ÀCav àjievd'f^g: puoi confrontare Ep. I. 3. 21-22: non tibi

parvura
|
Ingenium, non incultura est et tui-piter irtum. — Ib. 4. 6: non

tu corpus eras sine pectore. — Ib. 17. 1: Quamvis, Scaeva, satis per te

tibi consulia et scis) —

E a quel degli umani cui mite con placido soffio

Spiri la destra mascella, 5

Questi in pace la nave d'amore

Con saggio timone di persuasione governa:

Ma a quelli cui sciolta la manca scateni bufere

Proterve o tempeste di brame,

Costor procelloso del tutto hanno il valico. Bene 10

Disse Euripide. — E allor non è meglio

Dei due scèrre il vento secondo

E con la saggezza, adoprando il timone di Pèito,

Là dove apra Cipride il varco vogare diritto?

Qui mancano sette versi e mezzo, dai frammenti dei quali si capisce

che continuava l'immagine della navigazione : poi pare si passasse a

parlare dei pericoli e dei danni che toccano a chi cerca gli amori nella

buona società. Continua infatti :

Ma se l'Afrodite di piazza

Ti basta, e trascuri le baie, quando hai ciò che ti serve.

Non c'è più paura ne angoscia: spendendo due soldi (1),

Di Tindaro allora figurati d'essere il genero.

E questo è ne più ne meno di ciò che dice Orazio nella satira seconda

del libro I, e non solo nel concetto generico riassunto nel v. 119 che

l'Hunt cita in nota: " namque parabilem amo venerem facilemque ,,

ma altresì in quello specifico dei nostri due ultimi versi (125-6):

(1) TUìjTav ò^oÀco KazaKÀCvag.
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Haec ubi supposuit dextro corpus mihi laevum,

Ilia et Egeria est; do nomen quodlibet illi.

È vero che poco prima Orazio aveva citato l'epicureo Filodemo, che

amava pur lui la venere facile; ma qui è chiaro che parla in nome

proprio. Da Filodemo passò egli a citare Cercida?

Cercida non è certo un gran poeta, ma non è però un cane come

Callimaco. È un ragionatore; questo è il suo difetto; e non lo riscatta

il garbo, la sobrietà e la perfetta finezza d'Orazio; ad ogni modo non

è senza pregi. Checche sia di ciò, pregio per noi massimo è questa sua

affinità col venosino, del quale evidentemente è un precursore fino ad

ora ignoto e insospettato.

Poco ho da dire sul testo come fu dall'editore trascritto, interpretato

e integrato. Il v. 1 del fr. 3 uoÀÀdxis ó/.ia&elg ^Qoròg ovxe étiùv è'KÀage

y.av&ws non lo intendo già della morte, come fa l'Hunt, ma del sonno

con M. Croiset. Il poeta vuol dire che di solito ci si abbandona al dolore

alla stanchezza, ci si assopisce ; e lui invece no, lui fu sempre alacre

a combattere. Peccato che questo frammento che sarebbe il più inte-

ressante di tutti, poiché il poeta vi parla di se stesso, in gran parte sia

guasto e poi sul piìi bello ci pianti.

Degli altri frammenti guasti una qualche speranza di ricostruzione si

può avere per il secondo e per il quarto. Poiché si va a lume di naso,

presenterò qui anch'io qualche proposta senza però affezionarmici troppo.

Nel fr. 2 ai vv. 7-10 integrerei così: (pev§in[7i;' (1) àv]óva[ta] q>vÀa

ay.ió&QETiTa y\aQJi]òs{2) èyy^eaCfioìQog àòovo7tÀdy,i(j}v ^qotcòv, dove jj. iyX-

sarebbe apposizione di (pvÀa ay.. ed èyxeoif'ojQog dovrebbe intendersi in

senso passivo. Nel fr. 4 al v. 3 integrerei '[fioQ]fio(pÀvay.elì'. E dopo il

V. 10 porrei virgola e non punto, e continuerei, vv. 11-14: ó'r' av l'aov

TÒv nód-ov iÀ}i[^ xjaì [àa[]dd'£vzoi' if.ieQov x [àv5Q\LGcl ttot' clQaevag

a.Qa r' 'éqtog Zavcovtnóg. Dove ^Q<og Z. dovrebber essere il soggetto,

quello che tempera e conguaglia gli ardori congiungendo virilmente tra

loro gli uomini.

Il pap. 1083 è dopo questo il più interessante. Contiene una quaran-

tina di frammenti, la massima parte frustoli informi, di un dramma
satiresco, che potrebbe essere il Fenice di Sofocle. Il fr. I consta di venti

versi tutti integri e pianissimi. 11 coro dei Satiri si presenta ad un re

e vantando le proprie virtù chiede la mano della sua figliuola. U fr. II

(1) ipev^ifi ??

('2) Kal o%Àog, P. Maas, ottimamente, se non fosse che la lacuna se-

gnata nel testo è di tre sole lettere: y,ù)xAog'>

Rivista di ftlologia, ecc., XL. 9
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contiene otto versi mutili, dei quali si capisce poco: di tutti gli altri

non si capisce niente.

Il n. 1084 è un frammento brevissimo ma integro dell'Atlantide di

Ellanico: il n. 1085 è uno squarcio di un poema adulatorio di Pàn-

crate d'Alessandria per Adriano ed Antinoo: sono esametri epici. Seguono

tre grandi colonne d'un commento al secondo dell'Iliade, dove alla

linea 113 sou citati due per noi nuovi versi d'Alceo (1); poi altre tre,

di cui due integre, d'un altro diverso al libro VII, piene zeppe di cita-

zioni di poeti antichi : disgraziatamente esse non ci dicono se non che

hanno usato questo o quel vocabolo. Il n. 1088 contiene delle ricette

mediche e finalmente il 1089 un frammento di cronaca alessandrina sul

movimento antisemitico al tempo del prefetto L. Avilio Fiacco, quello

contro del quale ebbe a lottare Filone.

Dei testi noti, dopo trenta versi d'Esiodo notevoli per certe lezioni

speciali, il n. 1090 contiene i w. 47-78 e 91-92 dell'ode XVI (XVII) di

Bacchilide. Così l'un papiro integra l'altro e la lezione in piìi luoghi è

assicurata. Seguono lunghi brani di Erodoto, di Demostene e d'Isocrate:

finalmente il u. 1097 sou frammenti di due orazioni di Cicerone, il

n. 1098 frammenti di sedici versi del secondo dell'Eneide, e il 1099 un

foglio d'un vocabolario latino-greco pure dell'Eneide: comprende la fine

del 1. IV e il principio del V.

Dal n. 1100 in poi seguono i documenti romani e bizantini, dei quali

il 1114 è in parte in latino. Dell'interesse che questi hanno e per la

storia e per il costume s'è detto tante volte, che ormai è fuor di luogo

a ogni nuova pubblicazione tornarlo a notare. Riferirò a titolo di curio-

sità il n. 1 148. È una petizione-preghiera del primo secolo :

(1) Spiegando KOQv&aìoÀog di B. 816 dice che può significare ò noi-

xìÀtjlv ey^Oìv tìjv neQi>ie<paÀaiav, aió]Àov yàQ rò Tioiy.i'Àov, ^ y.al ó èv zf^

neQiìtecpaÀaìa d|ew[5 yMi etmivtjTcog q)£QÓfi£vog] (le integrazioni, che son

del Wilamowitz, sono presso che certe), e soggiunge che Alceo prese la

parola in tutt'e due i sensi dicendo così:

xaì xQvaondffTav lav v.vviav l'y^uìv

eXacpQtt n ^<>>v.

Ora è certo che tra le parole perdute un aloX- ci doveva essere, se la

citazione dev'essere fatta a proposito : il verso è un novenario come
mostra -t,(x)v che rende la penultima lunga; non restano dunque che

cercare tre sillabe che dieno il senso della seconda accezione. Proporrei

perciò:
eXacpQU n[eQ y,Qàt' aloÀdj^tov.

Vero è che di aloÀd^co non abbiamo esempì, ma non c'è altro modo di

far entrare aioÀ nel verso.
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• signore mio Serapide-Sole, benefattore, e egli meglio che Pania

mio figlio e aua moglie non si accordino col padre, ma gli si oppon-

gano e non facciano il contratto? Accordami questo e dimmelo. Sta

bene ,.

E un'altra, 1149, del secondo secolo:

" A Giove Sole grande Serapide e agli altri Dei dello stesso tempio.

Nice domanda, se mi conviene comperare da Tasarapione lo schiavo

ch'egli ha, di nome Sarapione e anche Gaione. Fammi questa grazia ,.

Sono formule che dovrebbero impararsi anche dalle nostre donnic-

ciuole che hanno inventato S. Espedito.

E una cristiana, 1150: * Dio del nostro protettore S. Filosseno, ci

consigli di portare Anup al tuo ospedale? Mostra la tua potenza e la

mia preghiera abbia evasione ,.

Gli indici soliti e sette tavole di fac-simili chiudono l'interessante

volume.

Giuseppe Fkaccaeoli.

Milano, 11 decembre 1911.

Griechische Papyri im Museutn des Oberhessische?i Geschichtsvereins zu

Giessen, im Verein mit 0. Eger herausgegehen und erkldrt von Ernst

KoRNEMANN nnd Paul M. Meyer. — Bund I, Heft 1 von E. Kor-

NEMANN und 0. Eger: Urkunden n" 1-35, mit 4 Lichtdrticktafeln.

Batid I, Heft 2 von P. M. Meyer : Urkunden «* 36-57, mit 3 Licht-

druchtafeln. — Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1910, di pa-

gine 91 e 104.

In un'avvertenza nella parte interna della copertina anteriore del

secondo fascicolo è annunziata per il principio del 1911 la pubblicazione

del terzo e ultimo, con altri documenti e gì' indici, di questa impor-

tantissima raccolta di papiri. A tutt'oggi, che io sappia, nulla ancora

è uscito; e poiché già altri periodici di filologia classica hanno comin-

ciato a render conto dei due primi fascicoli senza attendere il terzo,

anche la nostra Rivista può, credo, troncare gl'indugi.

Di papiri letterarii i due fascicoli ne contengono uno solo, che oc-

cupa il posto d'onore, e fu già pubblicato nel Philologus LXVII, n. s.

XXI, 1908, pp. 321-324: è un brano del 'Simposio' di Senofonte
(8,15-18), del 200 circa d. C. " piuttosto dopo che prima ,. Come av-

verte l'editore, che è il Kornemann, " il vero merito del nuovo fram-

mento consiste nel fatto che dà modo di sanare un punto guasto del

testo antico naqd il Tioiriat}, che è invece naQavoTJar^i, colonna II,
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1. 4-5 „. Erano stati proposti otto emendamenti — tanti almeno ne

conosce il Kornemann — ma nessuno così semplice e così ovvio. Il

frammento senofonteo è riprodotto nella tav. I.

La tav. II riproduce l'unico documento dell'età tolemaica della rac-

colta, un contratto di matrimonio del 173 a. C. (n° 2), di Krokodilopolis

nel Faijum. L'editore, che è ancora il Kornemann, osserva fra altro che

il documento è importante specialmente per due ragioni : ci fa cono-

scere la formola usuale con cui cominciavano simili contratti — in

quelli noti finora, mutili in principio, non c'è
;
qui le prime linee sono

integre — e ciò che ha maggior valore, dimostra che la sposa, e certo

non si tratta di un caso isolato, contrae matrimonio liberamente : suo

padre assiste al contratto senz'altro.

I documenti che seguono, dal n." 3 al 35, sono tutti in papiri del

tempo dell'impero, la massima parte (n.' 3-27) trovati ad Heptakomia,

la metropoli, come per primo mise in sodo il Wilcken, del nomos, co-

stituito nell'età flavio-traiana, Apollonopolites parvus nella Tebaide.

Dei rimanenti, dall'anno 142/3 all'anno 285/6, alcuni provengono da

Hermupolis, altri da Theadelphia, nel Faijum, altri dall'oramai famosa

Oxyrhynchos ; due, i n' 30 e 31, sono di provenienza ignota.

Secondo il Kornemann, " il documento di maggior pregio di tutta la

raccolta , dei papiri di Giessen è il n.° 3. edito, con tavola, in Klio

VII, 1907, pp. 278-288, un invito a celebrare la salita al trono dell'im-

peratore Adriano. E cosa fuori di dubbio che ha ragione, e non stu-

pisce che abbia creduto di dover persino aggiungere la traduzione in te-

desco: lo ha corredato di prolegomeni e note che si leggono con molta

istruzione. Gli altri papiri di Heptakomia sono quasi tutti lettere pri-

vate allo stratego Apollonios, comprese sei di famiglia, due della mo-

glie, quattro della madre. Notevolissima la letterina di una sua schiava,

a quanto pare — lo chiama òéajioia — la quale scrive, fra altro, af-

fettuosamente : TiaQUiiaÀCó ae, KVQie,... v,al néutpai ècp' -fj/^àg, si de firj,

àTtod-vriaKOfA/Ev SzL od ^Àénofiév ae xa^' jjfAÉQav {n° 17). Alcuni dei pa-

piri di coteste lettere sono in istato di quasi perfetta conservazione
;

così pure una ricevuta di un contratto d'affitto del 10 giugno 150 d. C.

(n.° 29), edita ancora dal Kornemann. I documenti che seguono, e quelli

dei n.' 8 e 28, sono pubblicati dall'EGER ; fra essi parecchi erano già

stati editi dallo stesso \ìq\VArcMv filr Paprjrusforschung del Wilcken.

Mette conto di richiamare l'attenzione degli studiosi specialmente sul

documento n." 30, inedito, che tratta della ' regolarizzazione ' di afi'ari

legali fra due coniugi dopo il divorzio ; e sui n.' 32 e 33 : Bankur-

knnde iiber Ruckzahlmig einer Schuld e 'T/toyQacpìj einer Bank-òiayQaqiri,

perfettamente conservati questi due, mentre l'altro, che sarebbe utilis-

simo, purtroppo è mutilo in fine e presenta molte lacune : pur così ag-
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giunge qualche notizia non ti-ascurabile a quelle che già possedevamo

intorno agli atti di divorzio greco- egiziani.

Passo al secondo fascicolo, nel quale l'editore ha diviso i suoi pa-

piri in tre gruppi : A, traduzioni greche di documenti demotici del

tempo dei Tolemei, provenienti dalla Tebaide (n.' 36-39); B, papiri dei

primi tre secoli [dell'impero], da Heptakomia, Antaiopolites, Oxyrhynchos

(n.' 40-51); C, papiri diil IV al VI secolo, da varie località (n.' 52-57).

Dei documenti demotici nota il Meyer che due hanno un particolare

interesse, i n.' 36 e 37, in quanto presentano tipi fin qui ignoti di tra-

duzioni greche di documenti di tal genere : uno contiene estratti da

due avyx(oQfjaeig processuali , l' altro frammenti ed estratti di più

avyyQacpal jLiia&cóaecùg. Dei papiri del gruppo B apre la serie uno, ine-

dito, storicamente importantissimo : tre editti dell'imperatore Caracalla

degli anni 212 e 215 (tav. VI). " 11 primo editto contiene il testo della

constitutio Antoniniana, la concessione della civitas romana a tutti i pe-

regrini dell'impero. Il secondo costituisce un complemento (Novella) al

decreto di amnistia generale del febbraio 212... Il terzo fu emanato du-

rante il soggiorno dell'imperatore in Alessandria, nel 215, per sfrattare

gli AlyvTitioL [cioè i provinciali] dalla città ,, nel timore che dessero

luogo, come altre volte, a disordini. I tre editti sono ampiamente, anzi

e.saurientemente illustrati sotto l'aspetto storico e giuridico, oltreché,

s'intende, sotto quello paleografico e filologico in genere. Nel medesimo

gruppo B figurano documenti relativi allo stratego Apollonios, a cui ho

accennato sopra; e certificati intorno a lavori di canali, a dazi, ad af-

fitti, a compere. Notevoli anche i sei papiri del gruppo C, tutti atti

privati, di cui due ecclesiastici, uno monastico. 11 papiro piii curioso del

gruppo è la lettera di un diacono a due ÀetiovQyovvreg deWannona

militaris (n.° 54), che fornisce dati interessanti intorno all'amministra-

zione di questa in Egitto nel secolo IV-V.

Ogni parola di lode agli editori della raccolta dei papiri di Giessen

sarebbe addirittura superflua : la loro è per tutti i riguardi una delle

migliori pubblicazioni papirologiche straniere di questi ultimi anni.

Reca un contributo preziosissimo agli studi di papirologia, ciò che deve

interessare tutti i filologi; e dal lato giuridico ha, per alcuni suoi do-

cumenti, un' importanza veramente eccezionale, come apprendo dalla

Rivista di papirologia giuridica per l'anno 1909 — occorre ricordare che

parecchi di essi documenti furono pubblicati qua e là prima che tro-

vassero posto nella raccolta completa — di V. Arangio-Ruiz [Bullettino

dell'Istituto di Diritto romano, a. XXIII, fase. I-VI, pp. 15 sgg.), giudice

competentissimo.

Napoli, 28 settembre 1911.

Domenico Bassi.
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Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Stadthihliothtk. Band I, her-

aiisgegehen tind erJclàrt von Paul M. Meyee. Heft 1, mit 7 Licht-

drucktafeln. — Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1911, di pa-

gine 100.

Di quest'altra pubblicazione, della raccolta dei papiri posseduti dalla

Biblioteca civica di Amburgo, si deve dire lo stesso cbe della prece-

dente : è ottima : il nome dell'editore, il medesimo a cui è dovuto il fa-

scicolo secondo dei papiri di Giessen, basta da solo ad attestarne il

pregio. I documenti, in numero di ventitre, tutti dell'epoca imperiale,

sono dati in ordine cronologico, dall'anno 57 all'anno 569. La loro pro-

venienza è varia : la maggior parte dal Faijum : Philadelphia, Hephai-

stias, Theadelphia, Tanis, Arsinoe, due da Oxyrhynchos, gli altri da altre

località, fra cui Alessandria. Sono, ad eccezione di uno, contratti pub-

blici e privati di vario genere e atti finanziari, fra' quali ultimi una re-

visione catastale (éTtiayieìpig) del 209/210 (n.° 12), che viene ad aggiungersi

ai documenti di tale specie, di età tolemaica e romana, fin qui noti.

Nessuno dei documenti ha importanza peculiare; ma, come ben s'in-

tende, ciò non toglie valore alla raccolta e men che meno alla pubbli-

cazione, la quale, giova ripetere, non lascia nulla a desiderare. L'unico

papiro che non rientra nella classe degli altri è quello col n.'' 22, la

minuta di una iscrizione funeraria cristiana di un certo Sabino, in esa-

metri, del sec. IV, di Achmim (Panopolis). Il Meyer ne dà la traduzione

tedesca in prosa, e il Deissmann ne annota il testo sobriamente, con

citazioni di passi paralleli della Bibbia. Giustizia vuole si avverta che

il Meter sottopose la revisione delle bozze di stampa al Wilcken, il

quale gli fu largo di utili suggerimenti per il commento.

Del primo volume dell'opera debbono uscire ancora due fascicoli (di

cui l'ultimo anche con gl'indici), e non potrebbero essere piìi vivamente

desiderati.

Napoli, 30 settembre 1911.

Domenico Bassi.

E. Vernon Arnold. Roman Stoicism being lectures on the history of the

Stoic philosophy uith special reference to its development within the

Roman empire. Cambridge, at the University Press, 1911, di pp. xi-468.

L'a. raccoglie in questo volume il corso di lezioni da lui tenute su lo

stoicismo romano a gli studenti dell'università di Galles. Lo sviluppo
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dato alla parte propedeutica ed introduttiva su le origini e gli elementi

dello stoicismo, fa di questo libro una trattazione generale e compiuta

della dottrina stoica che, con l'epicurea, ebbe la sua più estesa appli-

cazione nel mondo e nella civiltà dei Romani. Ciò dà occasione a trat-

tare rapidamente nei tre primi fra i diciassette capitoli del libro la

storia della filosofia, della religione e della scienza nel mondo antico,

studiate con speciale riguardo sia alla civiltà classica e a le relazioni di

assimilazione con le altre civiltà che essa giunse a dominare, sia a lo

stoicismo e a le azioni e reazioni che questo ebbe a risentire od a pro-

vocare. Brevemente si tratta così del Caldeismo, del Persismo e di Zo-

roastro, dei Gimnosofisti in relazione al Buddismo ed al Cinismo ed, ac-

cennato al sorgere dello stoicismo, si prosegue l'esposizione del quadro

generale con il Giudaismo, il Cristianesimo, il Druidismo, in guisa da

mostrare come i grandi problemi di cui lo stoicismo propose la solu-

zione erano già agitati durante il millennio che precede il Cristiane-',

simo, in India, in Persia ed in Asia Minore da un lato, come in Grecia,

in Italia e nei paesi Celtici dall'altro. Restringendo allora e localizzando

la sua esposizione, l'a. nei due capitoli successivi su Eraclito e Socrate

e su l'Academia ed il Portico, mostra il decorso storico del pensiero

ellenico che piìi specialmente concorse a formar la dottrina stoica, dalle

elementari concezioni religiose di Omero, Esiodo e gli Orfici, all'ilo-

zoismo ionico, ai Pitagorici ed a gli Eleati : a questo punto si colloca

Eraclito, dei cui rapporti con lo stoicismo sarebbe forse convenuto dir

qualche cosa di piìi, e di qui per i tragici, i sofisti (Prodico, Ippia, An-

tifonte; e perchè non Protagora?), i materialisti (Anassagora, che vera-

mente non sembra un materialista, Empedocle e Democrito) si giunge

a Socrate ed alla sua scuola ed indi, accennati gli elementi principali

dell'insegnamento socratico, si espongono i fondamenti delle scuole im-

mediatamente derivate dei Cinici, dei Cirenaici, dei Megarici. Con il

cambiamento politico della Grecia, che ha luogo nel quarto secolo, sor-

gono le due grandi scuole che fanno capo ai due maggiori pensatori

dell'antichità, Platone e Aristotele, l'Academia e il Peripato, tra il con-

flitto delle quali si colloca Zenone, il fondatore dello stoicismo, di cui

sono esposte la vita, le opere e la originaria dottrina. Si fonda così la

scuola stoica, di cui si seguono le vicende piii propriamente elleniche a

traverso i principali rappresentanti greci (Perseo, Arato, Sfero, Brillo,

Aristone, Eratostene, Dionisio d'Eraclea, e specialmente Cleante e Cri-

sippo, sino a Diogene di Seleucia, Antipatro e gli stoici minori dell'el-

lenismo) e romane a traverso i pensatori e gli scrittori del mondo elle-

nistico e romano (Panezio, Posidonio, Ecatone ed altri, sino a Cicerone,

Antioco d'Ascalona, Ario Didimo, Attalo, Cornuto, Seneca, Musonio, Eu-

frate, Dione Prusio, Epitteto, Arriano e Marco Aurelio). Qui (Cap. I-Vl)
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si conclude la parte storico-enumerativa, che si riattacca piìi tardi

(Gap. XVI-XVII) all'esposizione dello stoicismo nella storia e nella let-

teratura romane e dell'influsso stoico sul Cristianesimo, come per mo-

strare, a traverso la parte intermedia (Gap. VII-XV) che espone la teoria

stoica romana nel suo contenuto filosofico, l'applicazione e l'esplicazione

di questa dottrina nella pratica della vita individuale e dell'arte, ed il

suo contributo alla nuova civiltà. Si vede così la diffusione dello stoi-

cismo nella società romana, sia per l'importazione greca, sia per l'assi-

milazione di una teoria omogenea e persuasiva: tale diffusione è mo-

strata nel circolo scipionico, nel periodo dei Gracchi, nelle famiglie

stoiche dell'aristocrazia sino a C. Lucilio ed al pontefice Scevola, nei

giureconsulti e legislatori (C. Aquilio Gallo, S. Sulpicio Eufo, L. Lu-

cilio Balbo) sino a gli stoici del periodo Sillano e finalmente a Catone.

Di qui si ricercano le tendenze stoiche in Varrone, Bruto e Porzia, in

Orazio, Virgilio, Ovidio, Gremuzio Cordo, Kano Giulio, Arria e Seneca,

Persio, Lucano, e più ampiamente si discorre degli stoici dell'epoca ne-

roniana, d'onde da Elvidio Prisco si espone la persecuzione di Domiziano

e le sue principali figure, sino al tramonto della filosofia classica, per

il sorgere del Cristianesimo che è studiato nell'ultimo capitolo princi-

palmente in relazione a gl'influssi stoici che vi si rinvengono. Come si

è detto, tutta questa parte storica è intramezzata dall'esposizione della

dottrina stoica presentata sistematicamente nei suoi fondamenti, nei suoi

elementi, nei suoi precetti. 11 primo argomento trattato in questa parte

è quello della fisica, parte non sistematica ne compiuta della dottrina,

ma in cui gli stoici esercitarono il loro intelletto a scopo di coordina-

zione. Di qui si passa allo studio della concezione dell'universo, dall'or-

dine cosmico a quello delle specie organiche, d'onde all'analisi della po-

sizione stoica dei supremi problemi del fato e del libero arbitrio, di

fronte alla Provvidenza ed al principio di causalità. Questo dà occasione

a studiare il contenuto religioso della dottrina, in relazione alle cre-

denze antiche, ed il concetto stoico della divinità: da tali esami si

giunge così a quello del principio pivi rigorosamente ed originalmente

stoico del dominio dell'anima e per ciò all'esposizione della psicologia

della scuola, sia circa le facoltà e le attività, sia circa la natura intrin-

seca dell'anima. Il capitolo successivo indaga di poi le applicazioni pra-

tiche del complesso teorico esposto sin qui, determinando gli elementi

della morale stoica e della sua ripercussione sociale, ed esponendo le

basi dei doveri [yicc&rf/iovTa = officia -— daily dutìes) in relazione alle fon-

damentali virtìi stoiche, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, ed

alla necessità della vita attiva, per giungere all'esposizione del concetto

del bene e del male, del piacere e del dolore, della virtù e del vizio,

che fanno capo all'austerità stoica che gli antichi posero in ridicolo. La
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conclusione si riferisce alla pedagogia stoica, nel senso più lato delia-

parola, ed in genere all'igiene morale che fa parte integrante della dot-

trina come quella che oft're il modo di applicare i precetti teorici al

tenor della vita di chi vuol professarli.

L'antichità non ci ha tramandato un'opera stoica compiuta che rap-

presenti il complesso originario e totale della dottrina, come per l'Aca-

demia ed il Peripato son le opere di Platone e di Aristotele, ma ci ha

lasciato solo frammenti, atteggiamenti, derivazioni di quella dottrina.

Potrebbe allora osservarsi che le dottrine filosofiche dell'antichità son

suscettibili di una partizione che può altrimenti riprodursi nella filo-

sofia moderna, e che, a quanto io so, non è stata ancora studiata.

Intendo dire che nell'antichità vi son sistemi di carattere prevalente-

mente intellettuale e rigorosamente teoretico, i quali corrispondono

ad un aggettivo tale da suscitare nel nostro spirito un'evocazione pu-

ramente dottrinale : tali sono per esempio il Pitagorico, il Platonico,

l'Aristotelico. Quando però noi diciamo un sofista, un epicureo, uno

stoico, uno scettico, noi sentiamo di non trovarci pivi solamente in una

sfera superiore di pensiero, ma di pronunciare anche il nome di una

categoria pratica, di una varietà della specie umana, di un atteggia-

mento complessivo di vite e di attività, che resta di qua da una con-

siderazione puramente filosofica, e caratterizza un vero e proprio rag-

gruppamento di coloro che un modo di pensare hanno voluto integrare

in un modo di vivere, coordinando realmente il loro spirito con tutte

le manifestazioni dell'esser loro. Condussero costoro la vera vita filoso-

fica, che avrebbero creduto indegno e immorale professare una teoria e

vivere diversamente da questa, ma vollero testimoniare, dalla concezione

dello Stato al piìi intimo sillogisma della meditazione, la coerenza sal-

dissima del loro convincimento, onde le parole che denominano tali

categorie di pensatori, son divenute realtà obiettive del linguaggio e

designano atteggiamenti fondamentali dell'anima e della vita. È natu-

rale che sistemi così complessi ed universali come norma pratica, non

potessero sorgere d'un tratto da un cervello solo, ma esigessero, da uno

spunto teorico, una lunga elaborazione umana per formarsi sino a di-

venire uno stato d'animo generalmente sentito in una gran parte della

società di un'epoca. Questo, che è precipuo carattere dello stoicismo,

mi sembra non sia stato del tutto inteso dal chiaro autore di questo

libro, del resto assai attraente: l'Arnold ha troppo nettamente distinto

e interrotto la parte storica della sua trattazione, da quella espositiva,

questa cristallizzando in una partizione dottrinale rispondente a schemi

moderni, sì che lo stoicismo teoi-ico ch'egli analizza spazia da gli Sci-

pioni a gli Antonini, raccolto in un corpus verosimile ma non certo vero.

L'Arnold ha tracciato la genesi e la storia esterna dello stoicismo, di
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cui ha poi disegnato un'ordinata sistemazione quanto al contenuto, ciò

che potrà essere, anzi è certamente assai utile per la conoscenza spa-

ziale della dottrina, ma non per quella del decorso, della formazione,

dell'integrazione della dottrina stessa, la quale, per essere corrispon-

dente ad uno stato d'animo e ciò è ad una realtà più pratica che teo-

rica, sempre meglio fermata da condizioni più complesse, esige a punto

uno studio di carattere totalmente e prevalentemente storico in ogni

sua parte, che mostri il ricambio dalla vita reale alla spirituale e vice-

versa, che l'ha promosso e perfezionato. Ed in fatti, tale difetto di senso

storico ed in un certo modo anche di senso filosofico si rivela anche nel

fatto che l'autore non mostra a sufficienza la ragione per la quale la dot-

trina stoica è, quasi più dell'epicurea, caratteristica della società romana,

sì che a volte vien fatto di chiedersi se certi particolari dello stoicismo

non rispondano in vece a caratteri etnici dello spirito latino, in altre

parole, se lo stoicismo e la romanità si siano intesi perchè si compivano

a vicenda, interpretandosi e sistemandosi l'uno nell'altro. Le leggende

e gli aneddoti dell'età regia ci mostravano nature schiettamente stoiche,

nel senso pratico della parola, ben prima che fiorisse Zenone di Cizio.

Con tutto ciò il volume dell'Arnold è sintetica esposizione di non co-

mune valore e di ricca dottrina, che dimostra un'estesa conoscenza del-

l'anima romana nelle sue manifestazioni, pur se non riveli l'intuito con-

stante del suo valore intimo e nazionale. Un indice alfabetico, uno greco

ed una ottima bibliografia compiscono il volume : una recensione anonima,

apparsa su VAmerican Journal of Phiìology per un mio libro, trovava

a osservare ironicamente che non si può aprire un libro italiano di studi

antichi, senza rinvenirvi un'abondante bibliografia, ciò che io in vece

osserverei a titolo d'onore per ogni libro inglese o americano. Inutile

dire che nelle quattordici grandi e fitte pagine della bibliografia non

appare un solo nome italiano. L'opera rappresenta una scelta diligen-

tissima del materiale stoico ed in ispecie per la parte storica (Cap. I-VII,

XVI e XVII) corrisponde ad un' eccellente esposizione che sarebbe

stata perfetta se ci avesse mostrato anche l'evoluzione intima e storica

dello stoicismo nel pensiero romano e di questo e di quello il processo

d'endosmosi e di progressione per azioni reciproche. Resta però sempre

all'Arnold il merito d'aver scritto un libro elegante e di piacevole let-

tura, tale da esser consigliato anche fuor del ristretto ceto di coloro

che vivono la vita filologica, pedagogica e strettamente scientifica.

Emilio Bodeeko.
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Max Wundt. Grechische Weltanschauung. Leipzig, B. G. Teubner. 1911.

di pp. iv-132.

Il volumetto fa parte della bella raccolta teubneriana Aus Natur und

Geisteswelt, di manualetti d'indole scientifico-popolare su ogni ramo del

sapere. Con questo i volumetti son giunti al bel numero di 329, scritti

per lo più da professori di scuole secondarie, da capi d'instituto, da li-

beri docenti, da provveditori... in somma come da noi, e ciascun d'essi

rappresenta un capitolo d'enciclopedia compilato con gl'intenti della più

nobile divulgazione e con i sussidi più elementari per l'eventuale esten-

sione dell'indagine. Il Wundt non intende disegnare una storia abbre-

viata della filosofia greca, ma esporre rapidamente la storia dello svi-

luppo dei concetti pi-incipali cbe posson raggrupparsi sotto quello

complessivo della Weltan.ichanung, l'intuizione del mondo. Perciò il li-

bretto si divide in sei capitoletti, ciascun dei quali svolge uno di questi

concetti secondo una linea storica, e ciò è la natura,. Dio, il destino

degli uomini, la scienza, l'arte, il rafi"ronto dell'intuizione greca con la

cristiana, ed ogni capitolo traccia a grandi linee la storia e Io svolgi-

mento del principio a cui si riferisce, corrispondendo così allo schema

di una trattazione compiuta, ordine che è giustificato dall'indole pura-

mente divulgativa dell'operetta. Ogni capitolo per ciò ricomincia dalle

origini, metodo questo che sarebbe forse pedagogicamente discutibile se

il libretto del Wundt si intitolasse storia della filosofia o del pensiero dei

Greci, là dove esso vuole ofi"rire l'esposizione della Weltanschauung dei

Greci, ciò che ha meno carattere storico che teoreticamente sistematico.

Così il capitolo su la natura prende le mosse dalia concezione mitolo-

gica e passa ad Esiodo, ai cosmologi ionici, d'onde a Pitagora, Eraclito,

Parmenide, Democrito e gli atomisti, sino a Platone e Aristotele; quello

su Dio ricomincia dalla mitologia naturale, e seguita con Omero e la

letteratura, gli scettici, Senofane e i Pitagorici, Anassagora, Aristotele;

quello, più lungo degli altri, sul destino degli uomini, riprende la con-

cezione religiosa primitiva, accenna all'individualismo, e per Omero, i

Tragici, i Sofisti, giunge alle construzioni più pratiche d'Aristippo e di

Epicuro, di Socrate e delle scuole derivate, ritornando ad Aristotele e

a Platone ; e così di seguito gli altri. Qua e là l'a. ha riprodotto alcuni

luoghi comuni che forse avrebbe fatto meglio ad evitare, come pure in

alcuni punti certe sue affermazioni non rispondono ad una precisione

impeccabile (p. es. non è del tutto esatto porre l'età di Democrito um 400

come a p. 15), ma convien pure pensare che al volumetto non si può

chiedere più di quanto non rientri in un quadro generale e divulgativo



- 140 —

e convien soggiungere che esso risponde egregiamente allo scopo che

si prefigge ed all' indole del pubblico a cui deve necessariamente ri-

volgersi.

Emilio Bodrero.

G. Galati Musella. La genesi ed il carattere fondamentale della Poetica

d'Aristotele. Palermo, Stab. tip. F. Andò, 1910, di pp. 76.

L'a. di questo opuscolo vuol dimostrare che la teoria dramatica esposta

nella Poetica di Aristotele è originaria e corrisponde al carattere fon-

damentale dell'opera, di cui vuol ricercare la genesi. Posto che Aristo-

tele visse nel momento osservutivo della Grecia, onde son visibili le due

manifestazioni, l'artistica e la scientifica, e che il dramatico era in quel

tempo il genere poetico per eccellenza, l'a. aiìerma che la lirica s'era

ristretta piìi che ad altro al ditirambo ed al nomo, forme che in fondo

attestano la grande importanza della tragedia, così che Vambiente let-

terario sembra già favorevole all'interpretazione esclusivamente drama-

tica. Oltre a ciò Aristotele ebbe occasione di ascoltar molte tragedie e

di vivere nel mondo teatrale durante i suoi soggiorni ad Atene e in

Macedonia, e Platone stesso aveva concepito l'arte come imitazione, sì

da far pensare che ragionevolmente Aristotele deve aver pensato alla

dramatica come alla poesia per eccellenza. Lo Stagirita allude ad altre

sue opere in cui avrebbe discor.so della tragedia così che anche la tra-

dizione bibliografica viene a confermare la tendenza d'Aristotele per gli

studi dramatici. Il G. M. di qui passa a provare che oltre allo studio

bell'ambiente storico-letterario e della tradizione biografica, anche l'a-

nalisi dei primi cinque capitoli della Poetica dimostra che la teoria ge-

nerale su la poesia presenta un'impronta dramatica, e tale analisi di

questa parte dell'opera aristotelica lo conduce ad affermare che " la

" forma della poesia dramatica stampò sì profonda impressione nell'animo

del filosofo da fornire a lui come la nota predominante che si riper-

cuote in tutte le sue idee circa la poesia, e da constitui re persino il

" fondamento reale di quella concezione per cui l'essenza del fatto este-

* tico fu da lui riposta nella f*ifir]ats (Carattere fondamen-
"tale d e 1 1 a P e t i e a) ,. Per ciò se la Poetica " si offre a noi come
" teoria prevalentemente dramatica, non è questo un caso dovuto allo

stato incompleto del testo a noi giunto, ma è un fatto che si pub ri-

tenere originario, perchè trova la sua conferma nell'esame della teoria

poetica generale del grande Stagirita, e la sua migliore spiegazione

* nella stessa genesi del trattato aristotelico ,. L'a. si chiede allora se
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(Iella lirica non trattasse Aristotele nella parte a noi non giunta della

Poetica, e dopo maturo esame, giunge a concludere che " nessuno degli

" argomenti addotti dai critici per dimostrare l'originaria esistenza di

" due libri sulla Poetica ]n\b aver valore veramente decisivo „ e che

" contro i sostenitori di tale duplicità sta sopra tutto la testimonianza

" di Simplicio la quale, per le circostanze particolari in cui h data, h

" da ritenersi più tosto favorevole all'ipotesi di un unico libro origi-

* nario „. Dunque l'impronta dramatica che dà la genesi ed il carattere

fondamentale del libro aristotelico, conferisce alla teoria dello Stagirita

un carattere peculiare, spiccatamente greco, e riesce per tal modo ad

individuarla in quella storia dell'indagine estetica di cui essa rappre-

senta gli albori. L'opuscolo si chiude con una breve confutazione dello

Haupt che ha sostenuto essere il libro della Poetica parte del secondo

e non il primo dei due componenti l'opera.

Ciò che l'a. dimostra non e di capitale importanza: per di più il la-

voro, se bene ordinato, è un poco tirato via: p. es., spesso mancano in-

dicazioni di citazione. Oltre di che l'assunto non appare compiutamente

provato, poiché, a voler essere precisi, conveniva recare un materiale

d'indagine e di prova assai maggiore. L'opuscolo non rappresenta per

ciò, in complesso, più che un discreto esercizio.

Emilio Bodreko.

Cakl Darling-Buck. Introduction to the studi/ of the Greek dialects.

Grammar, selected inscriptions, glossary. Boston, New York, Chicago,

London, Ginn and Company (1910-1), di pp. xvi-320, con 4 tavole

sinottiche ed una carta geogr.

È un buono ed utile manuale di quella College Senes of Greek Authors,

la quale comprende pregevoli vohimi, come l'edizione di Menandro a

cura del Capps, ed è senza dubbio idonea a rendere segnalati servizi

agli studi classici nelle scuole superiori d'America e d'Inghilterra. Noi

non abbiamo una collezione come questa. Esistono, forse in numero so-

verehio, libri e collezioni scolastiche per l'insegnamento medio ; ma si

è poco lontani dal nulla per l'insegnamento superiore. Un buon piano

di pubblicazioni del genere aveva elaborato il Pezzi; ma dei volumi

promessi ed attesi uscì unicamente quello sulla lingua greca antica del

Pezzi, or sono molti anni. Al quale volume il pensiei'O corre spontanea-

mente, perchè in esso è trattata in maniera sistematica la dialettologia

greca sì per la parte letteraria, sì per l'ufficiale e popolare dataci dalle

epigrafi: ed anche nell'opera del Pezzi si mira a mettere in evidenza
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quali siano i fenomeni caratteristici de' singoli dialetti, a quali segni

cioè un dialetto venga riconosciuto per quello che è, di Corinto p. es.

di Tegea. All'uopo le pp. 129-143 sono tra le più utili del libro, del

quale costituiscono, per certo rispetto, anche un ordinato riassunto.

S'intende che la classificazione dei dialetti è ben lontana dall'antica

e vieta ed ancora da quella che vigeva fino ad un ventennio addietro.

Coerentemente il Buck si occupa anche della y.oLvrj, anzi di varie "Aotvaì,

vale a dire delle varie tendenze ed influenze accentratrici che si ebbero

nei parlari della Grecia, e che produssero anche la Koivfj per eccellenza,

quella a base attica; quella generalmente intesa quando si pronuncia

il nome aoiv^. Rispetto alla quale giova rammentare quanto differisca

il giudizio odierno da quello che si dava in un passato abbastanza re-

cente, allorquando si affermava che coU'apparire della yioivVj cessava

l'interesse del dialettologo; ne erano venuti i papiri a farci compren-

dere la natura e l'uso del linguaggio del N. Testamento e di altri testi

notissimi.

Il Buck non si propose di comporre una trattazione completa della

grecità, bensì di fermare l'attenzione sui caratteri differenziali dei dia-

letti; il suo libro perciò è da riguardarsi come un complemento alla

trattazione dell'atticismo, che però non viene dimenticato come termine

di raffronto.

Per di più talune questioni e teorie grammaticali vengono per lo

meno accennate, mentre l'apparato bibliografico avvia ed invita a mag-

giori informazioni, che un trattato iniziale, quale è questo, non può e non

deve fornire.

La trattazione è breve e sobria nella sua chiarezza. Aggiunte oppor-

tune sono le tabelle le quali chiudono il volume e mostrano sinottica-

mente i fenomeni tipici dei vari dialetti; ed opportuna è la carta dia-

lettale de' paesi greci. 11 medesimo vale a fortiori per le note, che

accompagnano in giusta estensione e chiariscono le epigrafi trascelte

per le esercitazioni. Esse note sono in gran parte d'indole dialettale
;

ma spesso offrono, con grande senso di opportunità, la traduzione de'

luoghi meno agevoli ed anche di epigrafi, ed all'elemento grammaticale

uniscono sistematicamente quello reale e storico, per modo che l'epi-

grafe possa venir compresa nel suo insieme, e non solamente notoniiz-

zata grammaticalmente.

Bene scelte, per numero e varietà, le iscrizioni. Utilissimo, anzi pre-

zioso il glossario, che istituisce confronti di forme dialettali colle forme

più note dell'atticismo, ovvero traduce le parole delle epigrafi, oppure

rinvia per esse a quelle più comunemente adoperate e registrate nei

lessici usuali.

Carlo Oreste Zuretti
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Si/ntax of classical Greek from Homer to Demosthenes. Second part. The

Syntax of the siinple Sentence continned emhracing the doctrine of the

urticle by Basil Lannkau Gildeus^keviì. With the cooperation of

Charles William Emil Miller. New York - Cincinnati - Chicago,

American Book Company, 1910, di pp. viii e 191-332.

Della prima parte, apparsa il 1900, si è già parlato in questa Rivista.

Alla trattazione della proposizione semplice (vi si includeva la teoria

dei modi e dei tempi) segue ora quella della proposizione semplice con-

tinuata, ampliata, e la dottrina dell'articolo; la quale ultima è dovuta

in particolare al collaboratore del Gildersleeve.

Il metodo della seconda parte corrisponde a quello tenuto nella prima,

è cioè storico-statistico, e intende rivolgersi al greco letterario, salvo

qualche rara referenza alle iscrizioni attiche. La trattazione minuta

tratta e suddivide gli usi sintattici e li documenta co' passi degli scrit-

tori; i quali sono disposti nei singoli paragrafi sempre nello stesso or-

dine, che recede dai neoattici ai paleoattici, a Pindaro, ad Erodoto, ai

melici per giungere ad Omero. Si comprende che taluni scrittori siano

citati a preferenza di altri che restano come assorbiti; e si comprende

ancora che ad es. Monandro non possa ancora essere largamente citato,

e ciò si deve al tempo in che il libro fu elaborato. Del resto in Omero

si include Esiodo, ed in Pindaro anche Bacchilide, citato più nei fram-

menti anteriormente noti, che non negli epinici e nei peani ultimamente

scoperti. Ma ciascuno può e deve fare aggiunte di suo; ed alle aggiunte

avrà un sussidio nell'ordine costante e sistematico, che permette di

aprire la serie dei fatti sintattici nelle varie categorie di scrittori, dando

come insieme raccolte, ma distinte, le sintassi speciali di Senofonte, di

Tucidide, degli oratori, di Pindaro, di Omero, per taluno de' quali di

volta in volta anche si nota espressamente che mancano esempi di

questo quel fenomeno sintattico.

Altro vantaggio è l'abbondanza degli esempi, che costituisce una vera

ricchezza del libro. Di .^iù l'esempio tipico citato pel primo, a dimo-

strazione della regola^ desunta dalla lingua, è sistematicamenre tradotto

almeno nella sua parte vitale , talora con grande finezza. Non già che

tutti gli esempi piìi opportuni siano sempre citati : p. es. per l'uso di

TiQÒ xov si cita anche Aristofane, ma per altri passi, non per i vv. 221-228

delle Ecclesiazuse, ove si ha consecutivamente per nove volte in fine di

verso il TtQÒ xov, con efficacia unica, e con un'insistenza ricca di efi'etto

comicissimo. Però se il passo di Aristofane non è citato, anche ngò xov

ha larga ed ampia documentazione di prosatori e di poeti.
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Altro vantaggio è la chiarezza e l'obbiettività degli enunciati sintat-

tici. E dico a bella posta enunciati, invece di regole, che dianzi scrivevo

a malincuore, perchè ne il Gildersleeve ne il Miller si prefiggono altro

scopo se non di osservare diligentemente ed obbiettivamente esporre i

fenomeni sintattici della lingua, sia nell'unicità dell'uso, sia nella mol-

teplicità dell'uso. La esposizione non è sottoposta a preconcetti; e di-

remmo ancora che sono evitate le teorie e le sintesi, anche dove ne era

più agevole e tentante l'occasione. Così per esempio al § 477 si sarebbe

potuto dire che l'unione del verbo al singolare con due sostantivi, stret-

tamente fra loro congiunti pel senso, è spiegabile col valore di agget-

tivo spettante ad uno dei sostantivi, o altrimenti è connessa ad endiadi.

Ed infatti ó xQÓvos y,al !j èf,i7teiQCa si può intendere per " diuturna

esperienza „ ed avs^iog -auì xei^tojv offrono un'endiadi che anche l'ita-

liano conserva. Ma non in tutti i passi citati, o che potrebbero essere

addotti, la spiegazione sarebbe agevolmente la medesima, trattandosi

talora di sinonimia, tal'altra di metonimia e via dicendo; che tocca a

ciascuno di volta in volta notare e stabilire.

Anche lo schema Alcmanico potrebbe intendersi come fenomeno di

sintesi ed anticipazione: »/ fihv Sii d-ccQaog ^loi "Agi^gr' è'óoaav '/.al 'AS'i'ìvtj

può dirsi se, appena espresso "A^i^g, si abbia già in mente anche l'altra

divinità e se ne voglia subito esprimere l'unione colla precedente. In

altri passi ove occorre lo schema Alcmanico si tratta di somma ed inclu-

sione, con senza anticipazione : KdaccoQ le .tcoÀojv wyiéiov ó/.taTrjQ£S,

InjiózaL ao(poi, stai IIìoÀvÓ£vk)]s nvò^óg.

Subito dopo (§ 479) l'uso del verbo al singolare con sostantivi con-

nessi da particelle disgiuntive (ma può veramente dirsi così? quasi quasi

è un oxymoronl) potrebbe spiegarsi per fenomeno di riduzione od eli-

minazione; e cosi via.

Chi però si attendesse queste od altre spiegazioni non indovinerebbe

l'indole del libro, che si prefigge altri intenti, i quali a quelle e ad altre

teorie possono fornire elementi preziosi.

Circa l'uso di ùvì^q corrispondente al nostro " signore „ (cfr. àvógeg

ihxaaTcu = signori giudici) sarebbe stato esempio opportuno quello del

fr. 29 (Kock) di Archippo : àvógeg t'x^-iJe?= signori pesci. 11 Kock ag-

giunse in nota altri esempi, per ciascuno de' quali il nostro " signori „

uccide lo spirito dell'antitesi voluta da poeti comici o da Luciano. In-

vero: dvÒQeg T^izioveg, avÒQsg d'eoi, avÒQeg v,vveg sono intraducibili,

tranne in quella lingua che usi la medesima parola per " uomini , [viri]

e " signori „. Un contrasto etimologico del medesimo genere si avrebbe

dicendo * signori giovani „; ma il contrasto andrebbe perduto per i più;

che la derivazione di " signori „ da seniores sfugge quasi a tutti.

Un'altra osservazione. I due collaboratori sono al corrente delle pub-
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blicazioni in materia di sintassi; essi però non intendono allontanarsi

dalla nomenclatura tradizionale. E conseguentemente parlano di neutro

])lurale col verbo al singolare, mentre da tempo il così detto neutro plu-

rale è spiegato morfologicamente come un singolare anche in libri poco

più che elementari e pnbl)licati in America, p. es. in C. D. Buck " In-

troduction to the study of the Greek dialects „. Anche qui gli egregi

autori hanno deliberatamente voluto tenersi al loro compito ed al loro

territorio : altri spieghi e teorizzi, essi osservano e riferiscono esatta-

mente i fatti. P] ciò non va mai dimenticato.

Il libro si astiene da confronti colla sintassi latina, sia i più ovvii,

sia i più reconditi. Così il § 500 tratta della sostituzione di sinonimo

al vocabolo u.sato ed enunciato: si dice vóa7j/.ia, ma si pensa a vo'aoj e

si concorda con vóaog: si dice alxi.ifj, ma si pensa ad ìjxog e si con-

corda con è'yxos, e via dicendo. Rammento che in Lucrezio uno scambio

di tale natura avviene fra niibes e nubila. Ma il libro non intende fare

tali riscontri; e, dato l'intento, l'astensione non è un difetto, ma un

pregio anche di metodo.

Richiamo l'attenzione sull'elenco alfabetico di nomi di regione cata-

logati, per l'uso dell'articolo, al §547. È un'utile applicazione del me-

todo statistico, cui spesso il Miller si riferisce, riportando talune cifre

preziose per determinati usi sintattici. Vero è che la fatica non sempre

è compensata dal frutto, almeno quando si voglia stabilire una regola

e non già constatare i fatti, anche nelle loro apparenti o reali contrad-

dizioni: ed è questo per l'appunto il merito ed il valore di questo libro,

nel quale la sezione che tratta l'uso dell'articolo coi nomi di regione,

di isola, di città, di fiume, è veramente esauriente e preziosa.

Procedendo oltre, e facendo un altro spunto oltre il territorio delibe-

ratamente studiato nel volume, potrebbe avvicinarsi all'uso di ^aaiÀevg

con e senza articolo l'uso italiano di " re „ con e senza articolo; ed

al § 607 l'ommissione dell'articolo è resa più chiara dalla spiegazione,

in lingue moderne, coi pronomi " noi „,
" voi „,

" io ,, che possono de-

dursi dal paragrafo precedente.

Non è facile fermarsi nelle osservazioni, che l'argomento attrae ed il

libro suscita l'attività dei lettori; ma sarebbe facile eccedere la misura,

e si darebbe anche a credere che le osservazioni derivino dai difetti e

non dai pregi. Il che non è ; e non potrebbe essere, dato il nome degli

autori — che il Gildersleeve è il Nestore dei filologi americani — e la

serietà e la bontà del lavoro.

Cablo Oheste Zurettc.

Rivista di filologia, ecc.^ XL. 10
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Ahistoteus IIoÀiTeia 'A&fivaìtov. Post Fìudericum Blass e.lidit Th. Thal-

HEiM. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneii, MCMX, di pp. xvi-128.

Chi pensi al molto cammino che si è fatto dal 1891. vedrà anche da

questa edizione che dies diem docet, appena la confronti per qualche

tratto con l'ultima curata dal Blass e coll'ultima del Kaibel e del Wi-

lamowitz.

11 Thalheim ha proseguito la paziente e ingegnosa revisione e rico-

struzione, ed è giunto oltre i predecessori. La cosa è visibile anche e

specialmente pel tomo quarto, che può giustamente dirsi una conquista

della filologia sulla scarsità dei frammenti del papiro. Il Thalheim integra

e supplisce spesso diversamente, piìi compiutamente e più coerentemente;

ed è spesso vicino alla certezza, od almeno è sulla buona via. Qualche

punto si ostina a non lasciarsi integrare, sopratutto la colonna 34; ma
nel rimanente la lettura procede quasi correntemente e senza gravi in-

toppi. Certamente per giungere a tanto non si trattava unicamente di

greco; era d'uopo invece cogliere il pensiero de' singoli luoghi, confer-

mare la serie dell'esposizione, ed infine cercarne l'espressione secondo le

esigenze dello spazio e secondo le lettere superstiti frequentemente

incerte, e far concordare l'integrazione con ciò che talora ci dicesse la

tradizione indiretta attestata da scolii o da citazioni. Non sono pochi

venti anni, e lo studio è stato assiduo; ma è stato fecondo.

Il Thalheim aggiunge un index, che non è ancora l'elenco di tutte le

parole che si trovano nell'opera di Aristotele; è però quasi completo,

e supex-a per questo rispetto gli indici antecedenti del Blass e del Wi-

lamowitz. Più che index verborum si può dire index rerum, riportando

i nomi de' luoghi, dei personaggi e le parole che hanno un senso poli-

tico e si collegano alla storia di Atene e del suo governo.

La prefazione è molto breve ; essa però non voleva ripetere ciò che

il Blass aveva trattato precedentemente, occupandosi p. es. a lungo del

ritvio nella prosa aristotelea: chiunque può consultare le altre edizioni,

che sono citate insieme alle versioni ed agli studi finora apparsi sul-

r ^A&rivaCùìv tioÀiteIcì.

Carlo Oreste Zuretti.

Heiìacliti Quaestiones homericae. Ediderunt societatis philologae Bon-

nensis Sodales. Prolegomena scripsit Franciscus Oelmann. Lipsiae,

in aedibus B. G. Teubneri, MCMX, di pp. xlviii-140.

È tenuta in conto la pubblicazione del Matranga, che negli Anecdota
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graeca, Roma MDCCCL, aveva pel primo pubblicata una parte del libro;

ed in questa parte è conservata anche la divisione in capitoli, per la

quale invece gli editori si attennei-o a nuovo sistema per la parte an-

teriore. E l'opera ha un titolo diverso da quello col quale era prima

stata publ)licata, perchè gli autori preferirono adottare quello dell'Am-

brosiano M., non a torto. Sono parimenti da approvarsi i criterii della

nuova edizione ; in particolare non si può condannare la citazione di

tutte le congetture, eccetto quelle palesemente inaccettabili. La cosa

per uno scrittore come Eraclito è accettabile, anzi desiderabile, mentre

non sarebbe, certamente, per altri. C'è però una qualche esitazione nel-

l'applicare la norma; poiché lo studio sullo iato (fatto con cura ed

acume) conduce a conclusioni che paiono certe agli editori, e tali da

eliminare molte congetture, che sono perciò ommesse per la massima

parte, lasciandone altre. È da approvarsi che i passi degli scrittori citati

da Eraclito vengano dati quali Eraclito li citò, non secondo il testo che

d'altronde ricostruiremmo. La cosa ha la sua importanza ; e basterebbe

rammentare la serie delle citazioni omeriche prealessandrine ed il la-

voro del Ludwich. Commendevole il completo index verhorum.

Carlo Oreste Zuretti.

Palermo, aprile 1911.

Emilio Costa. Storia del diritto romano privato dalle origini alle compi-

lazioni giustinianee. Torino, Fratelli Bocca, 1911, pp. xxii-570.

Avverte il chiaro romanista nella prefazione, a pag. vji, che questo

libro costituisce un'edizione nuova di quella parte del suo Corso di Storia

del diritto romano dalle origini alle compilazioni giustinianee (Bologna,

Zanichelli, 2 voli., 1901, 1903), che trattava del diritto privato; parte

compresa nella 2* metà del primo volume (pp. 200 alla fine) e nell'in-

tero volume secondo. Come è noto, il corso citato comprendeva nella

prima metà del primo volume anche la trattazione delle fonti, che ora

forma un volume a parte, edito nel 1909 in pp. xi-239, di fronte alle 196

dell'edizione antecedente, e di formato più largo, cosicché l'opera risulta

da un terzo a un quarto più estesa nella edizione seconda. Più ampia,

sebbene in minor proporzione, è l'edizione nuova rispetto alla prima

anche per il volume di cui parliamo, che, come il primo, non presenta

soltanto uno svolgimento più esteso per copia di particolari, quanto

piuttosto numerose trasposizioni e sapienti ritocchi, in cui l'A. ha tratto

profitto dalle altrui ricerche e dall'esperienza sua propria, con perizia
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di maestro provetto, dottrina solida di erudito e coscienziosità esemplare

di lavoratore. Nel 1901, l'A. poteva scrivere in capo all'opera sua:

" Questo libro uscito dall'esercizio della scuola e rivolto alla scuola... ,;

nel 1909 poteva ben a ragione modificare (Pref. alla St. delle F.) la pre-

messa nel senso che il libro può servire " ai giovani anche per quelle

ricerche piìi ampie e libere a cui la scuola aspira a dar guida ed ecci-

tamento „. Altrettanto e con pari ragione si può dire del secondo vo-

lume che comprende la Storia del diritto rem. privato. Ne si deve di-

menticare che il Costa, nel periodo di tempo trascorso tra le due edizioni,

ha pubblicato due manualetti nella collezione giuridica Barbera, il se-

condo dei quali (1906) e per l'ampiezza della trattazione e per la sicura

e diligente notazione bibliografica chiude per oi"a degnamente il ciclo

dell'opera sua con la Storia del diritto rotn. pubblico; per ora soltanto,

perchè dal chiaro A. attendiamo un più largo svolgimento di quest'ul-

tima parte, che ha per il filologo uno speciale interesse, mentre in par-

ticolare per lo storico dell'antichità romana è o dovrebb'essere di assoluta

necessità.

Del valore della trattazione, tecnicamente parlando, hanno discorso

già insigni romanisti, all'apparire della prima edizione: il compianto

Ferrini, il Brugi, il May, il Wenger, il Tamassia, il De Ruggiero, il Sa-

vagnone, l'Halkin ed altri (V. Prefaz. dell'opera in discorso e " Biblioth.

philol. class. ,, 1903, p. 145, 225, 312; 1904, p. 137; 1905, p. 183: un

cenno particolare ne trovi pure in " Jahresbericht uber die ròm. Ju-

risten fur 1901-1905 [1906] „ di Guglielmo Kalb nel " Jahresbericht

Bursian-Kroll „ del 1907, p. 3).

L'opera eccede d'assai i limiti di un manuale scolastico ed è un vero

e proprio avviamento a studi superiori, come quella che dei singoli

istituti e rapporti ci dà una trattazione sia pure schematica, ma com-

piuta, con un ottimo apparato bibliografico. Questi trattati generali com-

piuti scientificamente in ogni loro parte, dove l'autore non si limita a

compilare, ma plasma nuovamente e padroneggia tutta la materia, di

cui discute quasi ogni particolare, sono un patrimonio prezioso della

nostra letteratura romanistica; non potremmo dire pur troppo altret-

tanto per la filologia classica, ma vorremmo asserire che non basta a

scusare questa assenza il numero assai minore degli studiosi di queste

discipline in confronto delle giuridiche.

Un'idea chiara del bellissimo rifacimento del Costa si può avere dal

confronto di qualsivoglia capitolo con la parte corrispondente della prima

edizione, in particolare di quelli intorno ad argomenti di cui la scienza

s'è maggiormente occupata nell'ultimo decennio. In tutti poi trovi la

dizione severamente, con minuto scrupolo, emendata, senza che l'espres-

sione prettamente esatta del giurista tradisca mai, diciam così, il filo-
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logo, che pur si cela nella mente colta e comprensiva del dotto profes-

sore dell'Ateneo Bolognese.

Febbucoio Calonghi.

Genova, ottobre 1911.

T. Rice Holmes. Caesar's conguest of Guul. Second edition revised through-

out and largely reWritten. Oxford, at the Clarendon Press, 1911, di

pp. xL-872.

T. Rice Holmes è l'autore di un'altra importantissima opera che si

riferisce alle conquiste di Cesare {Ancient Britain and the inrasion of

Julius Caesar), pubblicata nel 1907 e di cui già si ebbe occasione di

discoi'rere in questa Rivista. La presente opera aveva avuto nel 1901 la

sua prima edizione, che incontrò il generale favore dei dotti di ogni

paese. Essendosi questa esaurita nel 1909, l'infaticabile autore non volle

contentarsi della semplice ristampa, ma dedicò, come egli stesso avverte

nella prefazione, due anni di incessante lavoro alla revisione, che è per

molte parti lavoro di rifacimento e di integrazione, tanto che l'opera è

stata realmente scritta di nuovo parola per parola. Ne questo ci sor-

prende, dato il metodo dell'Holmes di trattare la materia in maniera

sintetica e analitica ad un tempo e di studiarla sotto tutti gli aspetti

e da tutti i punti di vista che può presentare la scienza storica e filo-

logica, archeologica, etnografica e topografica senza trascurare meno-

mamente la copiosa bibliografia dei singoli argomenti.

Il punto di partenza di questo lavoro poderoso è una considerazione

molto semplice ed ovvia e perciò forse da molti trascurata. L'autore

ebbe un giorno a pensare all'utilità di alleviare, con una narrazione in

inglese, le fatiche degli alunni la cui sorte è di dibattersi, come egli

dice, in un incessante conflitto colVablativo assoluto, attraverso le pagine

dei Commentari, di aiutarli cioè a constatare che tali pagine non erano

state scritte per infliggere una tortura mentale, ma che erano la storia

di fatti realmente avvenuti e pieni di interesse.

Se non che la piena comprensione di questi fatti e la valutazione di

tale interesse richiedono una esegesi di tale natura che sta a dimostrare

di per se stessa quanto sia riprovevole consuetudine il valersi di Cesare

solo come di un elementare libro di testo. L'A. deplora — e quanto

giustamente! — che tale libro, quando se ne tolgano gli esercizii di tra-

duzione fatti dai ragazzi, sia così poco usato per la cultura e che non

sia mai letto per intero. Egli si propone quindi di presentare i Com-

mentari de bello Gallico in modo che essi non solo riescano utili ai
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maestri e interessanti per i lettori in generale, ma attraggano l'atten-

zione dei dotti e degli alunni dell'arte della guerra.

L'opera risulta così divisa in due parti: la prima parte, narrativa, è

destinata ai dotti e in generale a quei lettori, sia civili sia militari, che

si interessano di storia: la seconda parte riguarda particolarmente i

dotti, e comprende la trattazione di problemi di Storia Gallica e Gallo-

romana, in rapporto alla narrazione di Cesare. Ne esiste altro libro che,

come questo, presenti collegati, coordinati e vagliati i risultati delle

innumerevoli ricerche che tentarono di gettar luce sui problemi della

storia gallica e che sono per lo piìi praticamente inaccessibili. L'A. ha

avuto per iscopo, come egli stesso avverte, di determinare quello che

può e non può essere provato, riguardo alle numerose questioni che an-

cora si discutono, e di fornire così ai lettori il materiale per formarsi

una propria opinione.

È certamente superfluo segnalare l'importanza e l'interesse che ha per

la scienza storica un'opera condotta con tale metodo e tali intendi-

menti ; gioverà piuttosto dare qui un'idea del suo contenuto, anche per

ciò che riguarda la disposizione delle parti.

La riproduzione del busto di Cesare che si trova nel Bn'tish Museuni,

posta in principio dell'opera, è illustrata da una breve trattazione di ico-

nografia cesariana, nella quale l'A, espone le ragioni che lo hanno de-

terminato nella scelta. Tale trattazione, insieme colla notizia degli scavi

del colonnello Stoffel, che hanno condotto al trovamento dei campi co-

struiti da Cesare nelle guerre Galliche, e premessa al capitolo 1, che è

l'introduzione alla parte I e a tutta l'opera. In questa introduzione lo

studioso trova tutto quanto è necessario ad una preparazione generale

sull'argomento. A partire dall'invasione gallica in Italia nel IV secolo

a. Chr., sono studiati successivamente i rapporti che ebbero i Romani

colle popolazioni della Gallia e dei paesi limitrofi, fino al consolato di

Cesare; ne mancano le notizie sulla preistoria della Gallia, sulla etno-

grafia, sulla organizzazione politica e sociale, sulla religione.

Seguendo passo passo la narrazione di Cesare e valendosi, dove è pos-

sibile, degli autori antichi e dei risultati della critica moderna l'A. ci

espone (Cap. II) le campagne contro gli Elvezii ed Ariovisto. Sono nar-

rate successivamente nei singoli capitoli : la prima campagna contro i

Belgi (III); le campagne contro le tribù marittime e gli Aquitani (IV)
;

il massacro degli Usipeti e dei Tencteri (V); il disastro ad Atuatuca e

i suoi risultati (VI); la ribellione di Vercingetorige (VII); la fine della

lotta (Vili). Chiudono il racconto delle conclusioni (IX) ove l'Autore

esprime i suoi apprezzamenti sull'opera di Cesare e sulla condotta dei

Galli.

La parte narrativa occupa circa un quarto dell'intera opera; il resto
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è dedicato, come vedemmo, alle trattazioni speciali scientifiche, di cui

sarebbe qui troppo lunf,'o enumerare gli argomenti, non che riassumere

il contenuto. Questa parte seconda si divide, rispetto alla natura delle

questioni che vi sono studiate, in altrettante sezioni. La sez. I (Fun-

damental) tratta dei manoscritti dei Commentari, della loro composi-

zione, della loro attendibilità.

Importantissime questioni etnografiche sono trattate nella sez. II (The

People), ove presenta uno speciale interesse il capitolo sui Celti. Esa-

minata la tradizione e la letteratura scientifica sull'argomento, l'A. ar-

riva ad una conclusione del tutto conservatrice che corrobora il concetto

comune e tradizionale intorno ai Celti, e che l'A. chiama addirittura

" the popular instinct „ il quale " in this matter has been right „. I

Celti insomma sono il popolo che introdusse il linguaggio celtico nella

Gallia, nell'Asia Minore, nella Britannia; il popolo a cui appartennero

i vincitori dell'Allia, i conquistatori della Gallia Celtica e quelli della

Gallia Belgica; il popolo chiamato indifferentemente da Polibio Galli e

Celti; il popolo che Pausania dice fosse originariamente chiamato Celti

e in seguito Galli.

Vi è poi una parte esclusivamente geografica (sez. Ili) ove sono enu-

merate, secondo un indice alfabetico, le località di cui si discorre nei

Commentari e sono trattate colla solita precisione scientifica le nume-

rose questioni che vi si riferiscono.

Società, politica, religione formano oggetto della sez. IV, ove è da

segnalare specialmente il capitolo sul Druidismo. La sez. V è dedicata

tutta alle questioni relative al contenuto del I capitolo della parte nar-

rativa; la sez. VI è di argomento esclusivamente militare, e tratta tutte

le questioni possibili intorno all'esercito di Cesare e al suo modo di

combattere.

I numerosissimi speciali quesiti che la narrazione di Cesare può pre-

sentare allo storico, sono passati in rassegna e studiati nella sez. VII,

a cui sono dedicate piìi di duecento pagine.

Chiude l'opera un ricco indice alfabetico. Schizzi topografici illustrano

le principali operazioni militari e una carta generale della Gallia è pre-

messa all'opera per un primo orientamento degli studiosi, che però

l'autore ha cura di rimandare alle carte particolari, intorno cui sono

date importantissime indicazioni bibliografiche.

Ufficio del recensore in opere di tale natura e di tale importanza non

può essere se non quello di informare, per quanto è possibile, del loro

contenuto e del metodo della trattazione. Noi crediamo pertanto di do-

vere solo qui aggiungere, come conclusione, quanto l'autore stesso a buon

diritto afferma a proposito dell'opera sua, e cioè che essa, così come è

presentata nella seconda edizione, * deve essere considerata come finale
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Sebbene minuti particolari si vadano continuamente aggiungendo alla

nostra conoscenza della Gallia preistorica, e sebbene la critica del testo

di Cesare sia stata continuata con zelo e non interamente senza proiitto,

non è verosimile che intorno alla conquista di Cesare, della quale

quest'opera tratta essenzialmente, possiamo sapere ancora molto di più ,.

Carolina Lanzani.
Milano, decembre 1911.

LuDOLF Malten. Kyrene. Sagengeschichtliehe und historische Untersuchungen

(fase. 20" delle PhUologische Untersuchungen di Kiessling e Wila-

mowitz). Berlin, Weidmann, 1911, di pp. xin-222.

11 volume dedicato ad H. Diels e a F. Hiller von Gaertringen si di-

vide in due parti, di cui la prima studia le questioni concernenti la

ninfa Cirene (p. 1-94), e la seconda esamina una serie di problemi sul-

l'antica storia della città dello stesso nome (p. 95-208). Seguono in poche

pagine (209-213) le conclusioni, ed infine un minuto indice analitico (214-

222). Nella prefazione l'A. dichiara quali siano stati i motivi per cui si

occupò essenzialmente della tradizione letteraria e leggendaria: per pro-

blemi quali quelli dei vasi cirenei, o della lingua della Cirenaica, si

deve attendere il risultato degli scavi. Sa questo punto ci si può chie-

dere perchè l'A. ci parli delle ricerche dei non mai abbastanza lodati

americani, tacendo (tranne un piccolo cenno a p. 69) delle ricerche di

italiani, che pur fecero qualcosa anche prima del giugno 1911 in cui è

datata la prefazione.

Nella prima parte l'A. tenta una ricostruzione delle Eee ; e poi studia-

le leggende locali della Cirenaica; venendo alla conclusione, ch'io non

vorrei sottoscrivere, che l'autore delle Eee conosceva la saga locale di

Cirene. Quanto al nome di Cirene, non si tratta per l'A. di un nome di

ninfa greca; la città avrebbe avuto invece il suo nome dal fonte Ciré:

la ninfa Cirene sarebbe l'eponima della città del Ciré.

Nella seconda parte, incomincia coll'esame dell'antica preistoria di

Cirene in Erodoto, il quale avrebbe in Cirene sentite le leggende varie

che si raccontavano dalla parte della jjopolazione originaria di Tera, e

da quella originaria della Laconia: gli stessi fatti poi che sono raccontati

da Erodoto come storia, ricorrerebbero in Pindaro come leggende gen-

tilizie. Studia a lungo la leggenda di Eufemo, peloponnesiaca e lem-

nica: pone in relazione quella peloponnesiaca con una prima occupa-

zione di Cirene da parte della popolazione predorica del Peloponneso.

Giacche sostiene l'A. che verso il 1000 av. C. provennero dal Tenaro,
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nella Libia, dei coloni misti peloponnesiaci predorici e tessali; come pro-

verebbero tra l'altro molte omonimie, e l'esame del dialetto e delle leg-

gende, che a parer mio si devono spiegare in tutt'altro modo.

A Tera sarebbe vissuta prima una popolazione cretese-caria, poi al-

meno col 1000 av. Cr. sarebbero giunti i Dori dall'Argolide; donde

nel 631 sarebbero passati a Cirene. Più tardi nel 6° secolo sarebbero

giunti a Tera dalla Laconia gli Egidi, e da Tera sarebbero passati

anch'essi a Cirene.

I Dori giunti a Cirene assoggettarono i Greci che già v'erano stan-

ziati; il loro capo Aristotele fu il fondatore di una dinastia, ed assunse

il nome di Batto che non era che il termine libico per denotare il re.

L'A. si ferma anche con poche pagine (p. 201-208) ad esaminare la po-

sizione dell'antica Cirene.

TI volumetto presenta un'ottima raccolta di materiale, e dimostra buona

preparazione nell'A.; per quanto personalmente ben di rado io creda di

potermi accordare con lui, come mi riprometto di dimostrare in luogo

più adatto che in una recensione.

Luigi Pareti.

René Dossaud. Les civilisations préhellétiiques dans le bassin de la mer

Egèe. Etudes de Protohistoire Orientale. Paris, P. Geuthner, 1910, di

pp. viii-314 (con 207 incisioni e due tavole fuori testo).

Questo volume, dedicato ad E. Pottier, si presenta in una veste ele-

gante e semplice nel tempo stesso: le figure sono nitidissime ed ab-

bondanti.

I primi quattro capitoli studiano topograficamente le antichità preel-

leniche. Nel primo, dedicato a Creta (p. 1-64), si illustrano a grandi

ti'atti le scoperte di Cnosso, di Festo ed Haghia Triada, si studiano i

vari tipi di tomba; gli oggetti di ceramica e la loro cronologia; un pa-

ragrafo infine è rivolto al museo di Candia e all'arte minoica. Lasciando

stare le questioni minute, noto come l'A. segni anch'egli la fine della ci-

viltà micenea al 1200 circa, e la faccia coincidere colla migrazione dorica:

opinione che, com'è noto, è quasi da tutti accettata, ma che pure è del

tutto sicuramente errata. Piacciono invece qua e là alcune osservazioni

sensate, ad es. a pag. 49, dove si nota l'imprudenza grave e frequente

di molti archeologi, che deducono da semplici somiglianze casuali, tra

cui non è alcun nesso o contatto.

II secondo capitolo (p. 65-96) tratta delle tombe primitive delle Ci-
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dadi, delle antichità di Tera, e di Delo, del commercio dell'ossidiana

nel mar Egeo e della fondazione di Phylacopi, delle tre città sovrap-

poste in quella località, infine della ceramica. Sono notevoli in questo

capitolo le pagine dedicate alla cosiddetta Caverna del dragone sul Cinto

a Delo e quella in cui si spiega la complicata lampada di Phylacopi.

Molte cose non mi paiono fondate, come ad es. le deduzioni a p. 81

per l'identità linguistica degli antichi abitatori di Milo e di Creta, dalla

somiglianza dei segni grafici; la questione della scrittura è sempre da

considerare distinta da quella della lingua.

Nel terzo capitolo (p. 97- 127) sono studiate molto brevemente la civiltà

troiana e quella di Micene e Tirinto; si stabilisce un confronto tra

l'architettura minoica e la micenea; si tenta di fissare l'origine e la

diffusione della civiltà micenea. Nuoce a questo capitolo la soverchia

brevità con cui vengono trattate questioni importantissime, ed anche, a

parer mio, la mancata precisione nello stabilire a quale singolo periodo

si riferiscano i singoli oggetti che vengon presi in esame : non credo

poi ci si debba accordare coU'autore dove accetta Toiiinione comune

della notevole separazione cronologica tra l'importazione micenea ed il

principio dello strato greco in Sicilia (p. 123 sgg.).

Il quarto capitolo è tutto concernente Cipro (p. 129-192): vi si parla

degli scavi, e degli scavatori ; dei caratteri generali dell'età neolitica,

della eneolitica, e di quella del bronzo; della ceramica; dell'industria

del rame e del bronzo, prima dell'epoca del ferro; di oggetti vari: fu-

saiole, cilindri e timbri, oggetti in metalli preziosi ; infine tratteggiando

i principi dell'età del ferro si esamina il dilemma se si tratti di arte

cipriotta fenicia. Questo è il capitolo che pare maggiormente curato

dall'A., venendo ad alcuni notevoli risultati sulla civiltà cipriotta, il cui

studio lascia sempre, com'è noto, molti dubbi, trovandoci ad ogni tratto

di fronte a problemi che possiamo ben di rado impostarle scientifica-

mente.

A questi primi quattro caioitoli, in cui il materiale è studiato topo-

graficamente, ne fan seguito due di indole generale : di cui il primo si

intitola Culti e Miti (p. 193-273). Yi si discorre dei luoghi di culto, degli

oggetti cultuali, degli idoli e dei gesti rituali, dei miti e delle leggende,

del culto degli dei, e di quello dei morti. È notevole in questa parte

specialmente la dimostrazione del non essere oggetti di culto i due fa-

mosi pilastri di Cnosso su cui sono incise le bipenni (p. 212 sgg.), e

della necessaria conseguenza della non provata relazione col culto di

molti oggetti, come la croce di marmo, trovati nella parte ovest del

palazzo dallo Evans (p. 232). Su argomento tanto discutibile come quello

dei culti micenei sarà facile dissentire spesso dall'autore; merita però

•A parer mio di esser studiata ad es. la questione ch'egli pone, quante



- 155 —
volte nelle figurazioni femminili abbiam da fare non con dee ma con

sacei'dotesse.

L'ultimo capitolo (p. 274-300), avente per titolo: » popoli dell'Egeo, <?i

occupa della navigazione, della razza, della lingua, della scrittura mi-

noica e della questione dell'alfabeto. Qui sono affrontati i problemi forse

più difficili, ed a parer mio questa è la parte meno felice dell'opera.

Sulla questione della razza, personalmente io non m'accordo quasi in

nulla colle teorie dell'autore, che sono però quelle vulgate. Ad esempio,

ripete egli l'identificazione dei Loukou coi Liei, che pare destituita di va-

lore, essendo il nome dei Liei di origine greca, mentre essi stessi si dice-

vano Termili. Ne sottoscrivo all'affermazione dell'A. che le invasioni indo-

europee abbian distrutta la civiltà greca, iniziando un periodo di vero

medio-evo. Troppa fede ripone l'A. nelle tanto discutibili teorie topo-

nomastiche del Fick, ne riesce a convincere per gli alfabeti, sostenendo

la derivazione da uno stesso alfabeto prototipo, dall'una parte dell'alfa-

beto fenicio, dall'altra di un alfabeto greco arcaico donde sarebbero

derivati l'alf. sabeo ed i vari alfabeti greci.

Il volume è chiuso da un indice analitico (p. 301-306) e da un indice

delle figure (309-812). Le due tavole fuori testo sono dedicate una al

piano del palazzo di Cnosso, e l'altra ad uno schizzo geografico del Me-

diterraneo nell'epoca micenea, cui vanno unite cinque cartine in scala

maggiore dell'Argolide, dell'Attica, della Tessaglia, dei dintorni di Troia,

e di quelli di Siracusa. Se anche si può spesso dissentire dalle opinioni

espresse dall' A., bisogna riconoscere ch'egli si è dato ogni cura di infor-

marsi accuratamente del suo tema, e che ne ha scritta una trattazione

interessante, chiara e molte volte sensata.

Luigi Pareti.

Cakl Klotzsch. Epirotische Geschichte bis zum Jahre 280 v. dir. Berlin,

Weidmanu, 1911, di pp. viii-240.

Questo volume, dedicato ad E. Meyer, tratta di questioni per così dire

di attualità, dopo l'articolo del Philippson e del Kaerst nel Pauly-

Wissowa, e dopo gli studi sulla storia dell'antico Epiro del Nilsson.

La materia, disposta naturalmente in ordine cronologico, è divisa in

sette capitoli; di cui il primo (p. 1 sgg.) esamina gli inizi dell'unità

epirotica, il potere dei Caoni, e le relazioni di Corcira e Ambracia col-

l'Epiro. Segue (p. 19 sgg.) la trattazione dei primi tempi della potenza

dei Molossi affermatasi colla metà del 5° secolo: vi si studia l'origine

della costituzione molossa, e la storia dell'Epiro al principio della guerra
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del Peloponneso, e poi sotto il re Tharyps. Tutto il terzo capitolo è

dedicato al re Alceta fp. 36 sgg.) ; alle sue relazioni con Dionisio di Si-

racusa, con Giasone di Fere ; alla formazione della lega epirotica. Si

tratta poi (p. 56 sgg.) di Neoptolemo e di Aribba; delle guerre di Filippo

contro quest'ultimo; del regno di Alessandro il Molosso, e delle sue

relazioni con Filippo e con Alessandro Magno. Nel 5" capitolo (p. 87 sg.)

vengono esaminati tutti i fatti dalla morte di Alessandro il Molosso fino

al ritorno sul trono di Pirro; la presenza di Olimpia in Epiro, i tempi

della guerra lamiaca, la rivoluzione del 317 e così via; il primo periodo

del regno di Pirro, i fatti che lo concernono da quando perdette a quando

riacquistò il trono. Nel sesto capitolo (153 sgg.) è esposto il movimentato

dominio del re Pirro fino al 287; e nel settimo (193 sgg.) dal 287 al 280.

Il volume è chiuso da un'appendice in cui si esaminano alcune questioni

per la storia della leggenda epirotica (219 sgg.) ; da alcune aggiunte e

correzioni (p. 229); e da un ricco indice analitico (p. 230-240).

È un libretto in cui è raccolto molto materiale, che vien sempre esa-

minato accuratamente, giungendo spesso a conclusioni nuove ed impor-

tanti. Su vari punti però non mi accorderei coll'autore, incominciando

dalla sua dimostrazione per nulla persuasiva della non grecità degli

Epiroti (p. 2 sg.). Non mi accordo ad es. con lui nell'accettare la data-

zione del Meyer per la guerra tra Sparta e l'Elide (p. 37), perchè non

par dubbio ch'era finita per le feste olimpiche del 400. Rincresce ve-

dere come si tenga quasi esclusivamente conto della produzione tedesca

sull'ai-gomento ; di pubblicazioni nostre non si fa cenno, mentre pure

poteva esser utile ad es. ricordarsi per Alessandro il Molosso e per

Pirro delle pagine che ad essi dedica il De Sanctis nella Storia dei

Romani.

Firenze, Luicii Pareti.

Martin Schanz. Geschichte der romischen Litteratiir. Zweiter Teil. Erste

Hiilfte : Die angustische Zeit. Dritte, ganz umgearbeitete und stark

vermehrte Auflage. Miinchen, C. H. Deck, 1911, di pp. x-604.

W. S. Teuffkls Geschichte der romischen Literatur. Sechste Auflage unter

Mitvcirkung von Erich Klostermann, Rudolf Leonhard und Paul

Wessner neu bearbeitet von Wilhelm Kroll und Franz Skotsch.

Zweiter Band: Die Literatur von 31 vor Chr. bis 96 nach Chr. Leipzig

und Berlin, B. G. Teubner, 1910, di pp. vi-348.

L'opera magistrale dello Schanz gode tanta fama ed ha sì meritata

fortuna, che ormai è quasi inutile insistere sui pregi suoi altissimi. Ma
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il carattere di rassegna critico-bibliografica la espone ad invecchiare ra-

pidamente in relazione del crescere continuo degli studi di filologia clas-

sica. Quindi sempre accette ed attese con impazienza le nuove edizioni,

che si ripetono con frequenza, nelle quali il dotto autore introduce miglio-

ramenti sensibilissimi, rivedendo i singoli paragrafi con scrupolosa cura,

aumentandoli con opportune aggiunte, non risparmiandosi insomma al-

cuna fatica. Infatti la prima parte della Gesch. der rom. Litteratur, che,

nella seconda edizione, la quale pur di tanto si avvantaggiava sulla

prima, era contenuta in un sol volume, fu divisa, a causa della mole

addirittura duplicata, in due volumi nella terza edizione, ed analogamente

il primo volume della seconda parte, che ora esaminiamo, il quale com-

prende la letteratura dell'epoca di Augusto, fu esso pure aumentato e

completamente rifuso. Sono 604 pagine in luogo di 872; alcuni para-

grafi rimasero quasi completamente immutati : altri invece furono ri-

fatti. I versi latini, citati nel testo, non sono piìx dati tradotti, ma
nella forma originale ; cosa opportunissima, poiché i volumi dello Schanz

non possono esser proposti quale lettura alle pei'sone colte, ma sono

piuttosto destinati ai filologi.

Poche le aggiunte bibliografiche al paragrafo 207 intitolato: Littera-

rlsche Stromung der augiistischen Zeit; sulle recitazioni non fu ora di-

menticato l'acuto studio di Luigi Valmaggi : Le letture pubbliche a Roma

nel primo secolo dell'era volgare {Riv., 1888, p. 65). Lo Schanz non affetta

quell'olimpico disdegno per tutto ciò che non sia tedesco, come tanti

altri studiosi della sua nazione, ai quali nessuno può negare il merito

della maggior precisione e diligenza, sebbene in essi, quasi sempre,

facciano difetto le doti di genialità che brillano specialmente nei libri

dei popoli latini. Non è questa una osservazione ne nuova ne avven-

tata. Il Norden, ad esempio, nella sua pregevole Einleitung in die Al-

tertumswissenschaft 1, p. 574, pur mettendo in luce i meriti incontesta-

bili della filologia tedesca, esciva in queste considerazioni: " Dagegen

haben wir den feinainnigen Darstellungen H. Taines uber Livius und

W. Y. Sellars, die auf Grund sorgsaraster Analyse aller in Betracht

kommenden Faktoren die Grossen der Literatur als Reprasentanten

ihrer Zeit und ihres Volkes zu wùrdigen wussten, in deutscher Sprache

Gleichvfertiges kaum an die Seite zu stellen „.

Anche i pax'agrafi, che trattano di Mecenate, di Messalla e Pollione,

furono ritoccati qua e là, in corrispondenza alle nuove ricerche fatte

dopo il 1898.

Quanto la letteratura su Virgilio sia andata crescendo, ognun può

vedere consultando le ottime bibliografie sul poeta mantovano, alle

quali ora si aggiungono quelle dovute a Pietro Rasi. Quindi molte le

modificazioni, molte le aggiunte. Alle fonti della biografia vengono.
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con grande opportunità, aggiunte quelle della Rinascenza, sulle quali fece

studi profondi il Sabbadini (Le biografie di Vergilio antiche, medievali,

MHì«n/s^!c/;e). Sulla grafia Virgilius o Vergilius non vedo citati, oltre

al Sabbadini ed a F. W. Kelsey, lo Stampini (che sulla questione aveva

scritto nella prima ed. delle Georgiche commentate, Parte prima, Libri I

e II, Torino, 1884, p. xvii sgg.) ed il Rasi (il quale, in un suo articolo

pubblicato in La scuola secondaria italiana, 1897, p. 99, nel suo lavoro

I personaggi di carattere bucolico nelle Ecloghe di Virgilio, Mantova, 1908,

ed in una comunicazione nel " Boll, di fil. „, intitolata Alter rixatur de

lana saepe caprina, trattò del medesimo argomento). Sulla vita di Vir-

gilio qualche notizia o nuova o pili precisa potevasi ricavare dall'inter-

pretazione dei carmi, sulla cui autenticità non cade dubbio, dei Calalepton,

temperando i risultati a cui perviene il ^\vt{Jugendverse und Heimatpoesie

Vergile, p. 1 sgg.). Sull'ecloga I poteva essere utilmente citato A. Romano,

L'allegoria della prima ecloga di Vergilio secondo gli antichi commentatori

(in Miscellanea Salinas, Palermo, 1907), e sull'ecloga li era anche degno

di nota l'altro studio del medesimo autore, pubblicato in Classici e neola-

tini, 1909, p. 164 sgg. col titolo L'allegoria della seconda ecloga di Ver-

gilio secondo gli antichi commentatori, dove si cerca di stabilire i motivi

politici che hanno indotto gli antichi commentatori a interpretazioni

allegoriche tanto diverse. Sull'ecl. V non era da passare sotto silenzio

il lavoro di B. Stumpo {Classici e neolatini, 1909, p. 198 sgg.); sulla

ecloga IV non doveva esser dimenticato F. Skutsch Sechzehnte Epode

und vierte Ekloge {Neiie Jahrhiicher fiir das Mass. Altertum , 1909,

p. 23 sgg.), in cui, col solito sfoggio di sottigliezze e con dimostrazioni

che spesso sembrano cavillose, si cerca di provare la priorità dell'epodo

oraziano in confronto alì'ecloga virgiliana. Delle traduzioni italiane delle

Bucoliche viene solo ricordata la bellissima dell'ecl. IX, dovuta all'Al-

bini; ma di pregevoli traduzioni integre la nostra letteratura non manca.

Tra gli articoli su singoli passi delle Georgiche, sarebbe stato bene ac-

cennare a quello di A. Goldbacher Zu Verg. Georg., IV, 203-205 (in

Wiener Studien, XXXI, 1, p. 169 sgg.). In una nuova edizione lo Schanz

potrà trarre non poco profitto dalla già lodata Bibliografia Virgiliana,

la cui compilazione fu affidata dall'Acc. di Mantova al Rasi.

Periculosum plenum opus aleae „ è il trattare della Appendix Ver-

giliana, tante essendo le intricate e spinose questioni che intorno ad

essa s'intrecciano. Tra l'opinione del Sabbadini, riferita dal Curcio, che

neWAppendix non vi sia nemmeno un verso di Virgilio, eccetto quelli

naturalmente che, per imitazione, gli furono rubati, a quella del

VoUmer, secondo cui tutti quasi i carmi sarebbero autentici, v'è posto

per una varietà d'ipotesi grandissima. Alla supposizione del VoUmer
(della quale io ho fatto cenno in questa Rivista, XXXVIII, p. 201, modi-
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ficandola sensibilmente), che l'edizione deìVAppendix risalga a Vario, lo

Sclianz non è favorevole, ricordando come Virgilio avesee proibito al-

l'amico di pubblicare opere e scritti lasciati inediti. Si può obbiettare che

la volontà del grande poeta non fu osservata per quanto riguarda

VEneide, e quindi non è da escludere che lo stesso fatto sia avvenuto

per le opere minori. Solo i Catalepton, sempre secondo lo Schanz, così

per il titolo come per l'ordine con cui i carmi sono disposti, presup-

pongono un raccoglitore ed editore. L'ultimo epigramma (XV), che il

Vollmer giudica apocrifo e crede dovuto ad un tardo grammatico, non

può assolutamente riferirsi a Vario, perchè è impossibile che un uomo

di buone lettere, come lui, potesse scrivere così scioccamente del Man-

tovano, ma piuttosto è da attribuirsi all'ignoto editore. Ma, anche se si

esclude Vario, sarebbe sempre di altissima importanza l'aver la cer-

tezza che l'editore, chiunque sia stato, abbia creduto opera giovanile

virgiliana i quattordici epigrammi dei Catalepton. " Allein kein Mann,

der sich nur einigermassen rait Vergil beschaftigte, konnte die Elegie 9,

die nicht vor 27 geschrieben sein kann, und das Votivepigramm fiir

die Vollendung der Aeneis (14) in eine Sammlung aufnehmen, die als

Jugendwerk charakterisiert wird; die beiden Stiicke werden daher erst

spater mit der Sammlung vereinigt worden sein, vielleicht noch andere,

wie z. B. die Epode 13 „. Possiamo osservare che nulla impedisce di

supporre che i due carmi IX e XIV sieno stati uniti in una raccolta

di opere minori e che non è punto necessario ammettere che solo le

poesie giovanili del poeta dovessero essere accolte nei Catalepton; a

tale supposizione può riconoscersi un certo valore solo quando si sup-

ponga che sia dovuto all'editore antico il carme XV. Ma questa ipotesi

non mi sembra sostenibile (cfr. Riv., XXXIX, p. 208). Non essendovi alcuna

certezza sull'autenticità e non potendosi dare troppa fede agli antichi

grammatici, i quali ritenevano autentica perfino VAetna (le parole de qua

amhigitur della testimonianza di Donato sono una glossa, come giusta-

mente osservò il Hagen), è necessario esaminare ogni carme e, guidati da

criteri estetici, decidere se possa essere o no attribuito al Mantovano.

Ma questa via non può condurre a buoni risultati ; infatti le diffe-

renze che passano tra le poesie d'un medesimo autore sono grandissime.

Chi, ad esempio, nelle poesie giovanili del Carducci potrebbe ricono-

scere l'autore delle Odi Barbare? Talvolta " bonus dormitat Homerus ,.

Gli altri carmi delì'Appendix non possono essere considerati come parte

di una collezione, poiché manca un titolo comune. Ma tale constatazione

non ha eccessiva importanza, giacche difficilmente un editore, per quanto

si fosse stillato il cervello, avrebbe potuto trovare un titolo conveniente

al Ciilex ed alla Ciris, alla Copa ed al Moretmn, ^WAetna ed alle Elegiae

in Maecenatem. Lo Schanz ha perfettamente ragione quando osserva la
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poca solidità di alcune ipotesi del Vollmer che, col convenire sulla non

autenticità di alcuni carmi, contribuì ad infirmare, egli per il primo, la

sua teoria (cfr. Riv., XXVIII, p. 201).

L'A. è d'opinione che VAetna sia stata scritta prima del 79 e dopo

il 65, e non dà naturalmente alcun peso alla sciocca ipotesi di S. Sudhaus

il quale sostiene che il poemetto sia stato scritto dopo il 30 a. C. e

prima del 3 a. C, basandosi (risum teneatis!) su Prop. I, 16, 29: Sit

licei et saxo patientior illa Sicario, Sit licet et ferro durior et chalybe. Queste

parole al portentoso suo acume sembravano una evidente imitazione

dei versi 422-424 àeìVAetna: Hic semel atque iteruni patiens ac mille

perhaustis Ignihns instaurai vires nec desinit ante, Quam levis excocto

defecit robore pumex. È da deplorare che lo Schanz dia troppo peso

a tale edizione. Non che vi manchi qualsiasi pregio; infatti filologi

come il Biicheler ed il A'^ollmer hanno benevolmente prestato aiuto alla

inesperienza del Sudhaus; ad essi sono dovuti felici emendamenti e

sagaci interpretazioni. Ma l'amorevole assistenza dei maestri e degli

amici non fu così oculata da impedire che solenni sti-afalcioni sfuggis-

sero al Sudhaus, il quale allora seguiva una critica sì saviamente con-

servativa da credere senza errori un verso come questo (107): Ut

crebER (introrsus spatio vacai acta charybdis). E che non si tratti d'un

errore di stampa dimostrano e l'apparato critico (p. 8) ed il commento,

in cui, discutendo con urtante sicumera e con smisurata presunzione

d'infallibilità, il dottissimo filologo riesce ad offrirci una prova innega-

bile delle nuove e strane sue nozioni di prosodia e di metrica e della

meravigliosa conoscenza che possiede di latino. Ogni senso di conve-

nienza e misura manca nel commento, nel quale talvolta eerte osserva-

zioni meno infelici vengono sepolte nel cumulo dei detriti disordinata-

mente raccolti dalle dissertazioni e dai commenti anteriori, i cui nomi

naturalmente vengono, con mirabile costanza, passati sotto silenzio.

Sulla Ciris lo Schanz offre un'analisi precisa e perspicua, discutendo

le varie ipotesi escogitate con l'intento di determinarne l'autore, ed è ben

lungi dal riconoscei-e molto verisimile l'arrischiata opinione dello Skutsch

che, come ognun sa, trovò molti avversari ed entrò in lunga ed istrut-

tiva polemica con il Leo.

A molte modificazioni andò soggetto il capitolo sull'elegia, intorno

alla quale fiorirono gli studi in questi ultimi anni. Lo Schanz distingue

(p. 201) un'elegia oggettiva ed una elegia soggettiva: " die objective,

welche die Liebesempfindung an einer fremden Personlichkeit darlegte,

die subjective, vrelche das eigene Liebesleben zur Anschauung brachte ,.

Ma la distinzione non è sostenibile : poesia essenzialmente oggettiva non

esiste, ed il poeta rappresenta sempre sentimenti suoi, sia che li presenti

come tali, sia che li riferisca ad altre persone su cui riverbera una luce
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propria. Ed insostenibile mi sembra anche l'opinione del Jacoby, che giu-

stamente venne deriso dal Crusius. Egli volle dimostrare che l'elegia

soggettiva fu creata dai Romani e che l'inventore ne è precisamente

Cornelio Gallo. La supposizione, che potrebbe avere un'apparenza di

verisimiglianza, non è controllabile, poiché nulla ci è pervenuto di

Cornelio Gallo. Ma in Catullo noi troviamo l'elegia 68'' la quale ha pre-

cisamente i caratteri della elegia erotica. Il Jacoby però se ne sbarazza,

dicendola un'epistola e quindi non un'elegia. Come si vede, questo non

è un argomento serio; è un giuoco di parole che trae origine dalle viete

e deleterie categorie retoriche.

Sull'elegia Nux lo Schanz non potè ancora giovarsi delle ricerche di

Cari Ganzo nmuller Die Elegie Nux iind ihr Verfasfier, ove, con ricca argo-

mentazione, si sostiene che il piccolo componimento è opera d'Ovidio.

Sono 47 pagine dense di fatti e d'idee quelle che costituiscono il

nuovo § 320° {Riìchblick auf die Poe-iie der augustischen Zeit), in cui,

con rapida e felice sintesi, vengono tracciate le caratteristiche più sa-

lienti della poesia del periodo piii fulgido della letteratura latina.

Per le caratteristiche di Livio come storico, insieme alla Storia di

Roma del Pais doveva venir ricordata l'eccellente Storia dei Romani del

De Sanctis.

Completamente nuovo è il § 356 Rilckblick auf die Prosa, che sosti-

tuisce il medesimo paragrafo della seconda edizione ch'era invece inti-

tolato Riickblick auf die augustische Zeit. Con esso, che si legge con

grande profìtto e diletto, si chiude il bel volume.

Un sentimento di riconoscenza devono nutrire per lo Schanz i filologi

d'ogni nazione. Coloro, che sono lontani da un centro di .studi, trovano

nella sua storia della letteratura latina una risposta precisa ad ogni

questione e le notizie bibliografiche piìi ampie e complete. Anche il testo,

che, nella prima edizione, sembrava alquanto manchevole ed un po' pe-

destre, ha assunto una forma più colorita e spigliata. In nessun'altra

opera di filologia classica trovansi così armonicamente congiunti i

pregi della genialità della trattazione letteraria e dell'informazione

critica e bibliografica.

Un confronto con lo Schanz è ben lungi dall'essere favorevole per la

Geschichte der rom. Literatur del Teufìel, di cui è apparso il secondo

volume della sesta edizione, per cura del Kroll coadiuvato da R. Leonhard,

che trattò dei giuristi, e da P. Wessner che trattò dei grammatici. Le

difficoltà, che si presentavano al rifacimento di un libro sì saggiamente

ordinato come quello del Teuffel, non erano ne piccole ne lievi. Nella

Rivista di filologia, ecc., XL. Il
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prefazione, il Kroll osserva che, per non guastare l'armonia dell'opera,

si pensò di ritoccare il meno possibile il teste ed invece di rifondere

completamente le note. Ma sembra strano che, mutando queste, non si

sia sentita la necessità di rifare quello: forse che sia stato completa-

mente sterile l'intenso lavoro filologico di questi ultimi anni? Il maggior

merito del Teuflfel non era già nella trattazione letteraria troppo som-

maria, ma nelle note che venivano rivedute e corrette sistematica-

mente in ogni successiva edizione. Tale merito ora è scomparso, poiché

venne abbandonato il principio di procurare agli studiosi la letteratura

possibilmente completa di un determinato argomento. Una storia lette-

raria non è, ne convengo, una lista di nomi e di studi critici, ed i

filologi possono ricorrere a bibliografie come quella del Klussmann.

Ma, siccome il testo passa in seconda o terza linea, che valore potrà

avere una rassegna storico-bibliografica deliberatamente incompleta?

Ha quindi un carattere ibrido questa nuova edizione del Teufi"el, carat-

tere che le viene dal non essere stata ne completamente seguita uè

completamente abbandonata la via magnificamente percorsa dallo Schanz.

Una bibliografia ridotta in limiti ristretti con criteri soggettivi, anche

da uomini che portano il nome di Kroll e di Skutsch, non può assu-

mere una grande importanza; ed infatti in ogni paragrafo, accanto alle

osservazioni sagaci ed acute, si notano delle gravi lacune. Ne darò un

breve saggio, notando che non pochi dei libri o delle ricei'che che cito

erano ben degne dell'attenzione dei compilatori. Sulle fonti della vita

di Virgilio sono omessi parecchi scritti importantissimi del Sabbadini:

Una biografia medievale di Vergilio {Studi it. di fil. class., 1899, p. 37);

Quali biografie vergiliane fossero note al Petrarca {Rend. dell'Ist. Lom-

bardo, 1906, p. 193); Le biografie di Vergilio antiche, medievali, umani-

stiche (Studi it. di fil. class., 1907, p. 197). Tra i commenti delle ecloghe,

non vengono ricordati ne quello dello Stampini, ne quello dell'Albini;

anche il commento delle Georgiche dello Stampini venne dimenticato;

ne migliore fortuna aiTÌde al commento estetico splendido che il Pa-

scoli fece di gran parte deWEneide (in cui sono finissime ed originali

osservazioni degne di un grande umanista come egli è), ne al com-

mento, con intenti scolastici ma di notevole valore scientifico, del

Pascal, di cui non vengono nemmeno ricordate le pregevoli Commenta-

tiones Vergilianae. Chiara l'esposizione delle questioni ?,\\\VAppendix,

sebbene sia molto superiore la trattazione dello Schanz. Certamente

«iolo dal fatto che tra i collaboratori vi e lo Skutsch si può spiegare che

seriamente si dica a proposito del poemetto Ciris: " Die Verrautung, dass

der Dicher Cornelius Gallus sei, hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit „.

Su Orazio non viene citata ne la bella edizione critica dello Stampini,

ne il commento scolastico e gli Analecta Horatiana per saturavi del
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Rasi, né lo studio del Giri fjii poetica di Orazio, ne La meirica di

Orazio comparata con la greca con ima appendice di Carmi di Catullo, etc,

ch'ebbe accoglienze sì oneste e liete anche dalla critica straniera, di

Ettore Stampini. Su Tibullo manca l'edizione critica di A. Cartault,

sulla quale scrisse una maligna recensione il Jacoby, irritato da severe

osservazioni, che il latinista francese aveva fatto, sulla insensibilità alla

bellezza dei capolavori classici, che si osserva nei filologi tedeschi. Po-

trebbe essere che il Kroll non abbia potuto giovarsi del libro del

Cartault, che fu pubblicato nel 1909. Ne dovevano essere dimenticati

gli studi di G. Giri Sul primo libro delle elegie di Projìerzio [Rassegna

di antichità classica, 1896, fase. 1-2; 1898, fase. 3) (" wichtig ,, a quanto

dice lo Schanz, II, 1^, p. 249, " fiir 1, 1 das als frùhestes Gedicht aufge-

fasst wird , ). Su Livio come storico vengono citate le opere del Niebuhr,

dello Schv7egler, del Wachsmuth, ma non quelle del Pais e del De Sanctis,

sulla cui importanza universalmente riconosciuta non è necessario in-

sistere. La lista dei lavori importanti non registrati potrebbe essere

continuata; ma appare evidente che il Kroll e lo Slrutsch delle opere

straniere non hanno voluto citare che quelle sole che credono assolu-

tamente indispensabile conoscere e consultare.

Massimo Lenchantin de Gubernatis.

XAPITE2 Friedrich Leo zum sechziqsten Geburtstag dargebracht. Berlin,

Weidmannsche Buchhandlung, 1911, di pp. 490 e Vili tavole.

TiTive, asÀùs, TaQ^etg Kard te ^&ovòg d/^fiaza rtfiyvvg

oXaova i^f.isiéQag àvÓQl <piÀq) ^aQiiag ;

1j
^' 5ti óìj %fil.i£lg ^leXerùv cpoQÉovieg ànaQ^àg

ètQéaaf.iEv aeivov óeivòv éTcìaavvcov;

d'aQaova eq^eo SfjTa " yEvé&Àióv èatv xóò' -^/nag
'

ov nQivéec ^aÀenàJg, TiÀi^fif^^sÀèg ìjv tu idi]
'

olÒE yÓQ, (bg TÒ TiaÀaiòv enog fisydÀrjv %dQLv alvei

K^v (pavÀiq óóaig
f],

naì cpiÀsEi rà cpìÀcùv.

In questi distici, un'eletta schiera di filologi, allievi del Leo, ha vo-

luto rappresentare quel senso di verecondo timore che si deve provare

nell'offrire una raccolta di studi a tanto maestro.

Sono ventun saggi diversissimi per contenuto, dei quali parte dedi-

cati alla filologia greca, parte alla filologia latina. Ciò è naturale in

un libro scritto in onore di un uomo il cui poderoso ingegno ha domi-

nato con eguale potenza l'una e l'altra letteratura classica, sebbene
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una simpatia maggiore l'abbia spinto piìi verso le Camene die verso le

Muse. Entrare in particolare disamina di ciascuna ricerea non è possi-

bile: mi ridurrò ad indicarne il titolo, seguendo l'ordine con cui sono

disposte nel bel volume ed aggiungendo, eventualmente, qualche cenno

sul contenuto loro.

EvALDus Bruhn. De Menane Larisaeo, pp. 1-7. — L'A. ha cercato di pur-

gare Menone dalla taccia d'uomo infame, spergiuro e traditore inflittagli

da Senofonte, il quale, amicissimo di Clearco, venendo meno all'obbiet-

tività storica, avrebbe rappresentato sotto fosca luce la flgura di Menone,

che appare ben diversa in Platone.

Kurt Stavenhagen. IIÀdvcavog TiQòJzog nÀovg, pp. 8-44. — Nel sistema

di Platone, il cui centro è rappresentato dalla dottrina delle idee, viene

superata l'opposizione tra l'eraclitismo e l'eleatismo. Ma a fare scom-

parire questo contrasto il divino filosofo fu forse condotto dalla neces-

sità di vincere alcune difficoltà fondamentali che si presentavano nel

sistema di Socrate.

Kakl Fk. W. Schmidt. Menanders Perikeiromene, vs. 81-104, pp. 45-54.

— Questo acuto e dotto studio si propone di trovare un punto " ubi

firmiter insistas „ nel " campus lubricus atque paludosus , costituito

dalla prima scena trocaica della Perikeiromene.

GuiLELMUs VoLLGKAFF. Menandreci, pp. 55-75. — Propone alcune cor-

rezioni nuove interpretazioni ai frammenti recentemente scoperti.

Ad esempio, vorrebbe interpungere così i versi 35 sgg. degli Epi-

trepontes :

" nó&Ev ò' èyò)

Toaavf àvaÀcóaco — re (pQOVTÌòoìv é/.ioi ;
—

lOiovToai zig ò)v , ; énoifiaivov ndÀiv

é'ùi&ev

In tal modo l'interpretazione dei versi riescirebbe più convincente,

ma è necessario correggere toiovzoaC zig ^i» del papiro in zotovzoaC zig

u>v. Ed un senso migliore, con diversa interpretazione, l'A. riesce pure

a dare ai versi 43 sgg. della medesima commedia:

(jKvd'QOìTiòv ovza fie

lòóiv' " zi aévvovg; „ cp>]Oh " ^ccog ; zi yccQ
; , éyòj

7isQÌeQyóg slfA-i, xaì rò TZQày^i^ avzq) Àéyo),

ùg eÌQOv, log àveiÀóf^tjv.

Gli editori piii autorevoli avevano considerato le parole JzeQieQyóg

el/Ai come una risposta di Dao a colui che l'interrogava, e interpreta-
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vano: " io sono in fastidi ,. 11 vau Herwerden nel suo Lexicon supple-

torium accettò tale senso per la parola TieQÙeQyog. Invece il Vollgraff,

con opportuni esempi, dimostra che neQÌeQyog può significare anche un

uomo un po' minchione che ha troppa fiducia negli amici.

Max Pohlenz. Die hellenistische Poesie und die Philosophie, pp. 76-112.

— Nel periodo che segue la morte di Alessandro, nel mondo ellenistico

si manifesta la tendenza di fuggire le tempeste della vita e di rico-

verarsi nel sicuro porto offerto dalla filosofia. Le relazioni che passano

tra poesia e filosofia sono numerose e frequenti, ed influs.si degli atteg-

giamenti vari presi dai filosofi nel giudicare della realtà non mancano

di farsi sentire nei poeti. Gli Stoici, per esempio, ed Epicuro tenevano

in grande considerazione la semplicità della vita. E Properzio, per tacere

di molti altri scrittori, bandiva questa saggia massima nella seconda

elegia:

Quid iuvat ornato procedere, vita, cannilo

et temies Coa veste movere sintis,

Tale motivo non pare sia stato estraneo alla poesia ellenistica, come,

con alcuni esempi, il Pohlenz riesce a provare. L'individualismo si ma-

nifesta anche nel gran pregio che si attribuiva all'originalità delle opere

poetiche, quando percorrevano vie non ancora battute. Così Teocrito

poteva vantarsi d'aver composto carmi figli solo del suo ingegno, e Lu-

crezio poteva scrivere (I, 926-30 = IV, 1-5) "^Avia Pieridum peragro loca

nidlius ante Trita solo. Invai integros accedere fontes, etc. Con quale

animo Virgilio si apparecchiasse agli studi di filosofia, dimostra in

Catalept. 5, quando egli, con soddisfazione, dava l'addio alle chiacchiere

dei retori: " Nos ad beatos vela mittimus portus Magni petentes docta dieta

Sironis Vitamque ah omni vindicabimus cura „. Dell'influenza della scuola

cinica fa fede un epigramma di Posidippo, che, considerata la tristezza

della vita, finisce, a guisa del Leopardi, in questa sconsolata conclusione:

^v uQa Tolv Siaaolv évòg acQcaig, ^ tò yevéa&ai

(iijSéTiot^ ìj TÒ &avelv adrina tiktÓ}1£pov.

Giorgio Pasquali. Das Proomium des Arai, pp. 113-122. — Arato ha

modellato il proemio del suo poema su quello degli "EQya aal "Hnéqai,.

Gdilelmus Cronert. De Lobone Argiva, pp. 124 145. — Lobone scrisse

un libro IleQl noin^TÙiv che non fu equamente giudicato da Edoardo

Hiller in un suo articolo inserito nel Rhein. Museum (XXXIII, p. 518 sgg.)

ed intitolato : Die literarische Tàtigkeit der siehen Weisen. — Sul modo
con cui disponeva il suo lavoro, sui pochi pregi ed i molti difetti,

sugli errori, in cui Lobone incorse, il Cronert fa uno studio diligentis-
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simo e dottissimo. Seguono i frammenti raccolti da Diogene Laerzio e

da Snida. Il testo è in parte basato su nuove collazioni.

Hans Wegehadpt. Plutai'ch HóreQov Sòoìq ^ tvvq XQV(^'-f4,cJTeQov, pp. 146-

169. — E un'edizione critica condotta con severità inappuntabile di me-

todo, la quale acuisce l'attesa dell'edizione teubneriana di tutti gli opu-

scoli morali di Plutarco.

Kurt Hubert. Zur EnUtehung der Tischgenprdche Plutarchs, pp. 170-187.

H. HoBEiN. Zti-ecn- ìind Bedeutiing der ersfen Rede des Maximus Tyriiis,

pp. 188-219.

Wilhelm Capelle. Die Alexanderzitate bei Olympiodor, pp. 220-248. —
Olimpiodoro, commentatore dei MereioQoÀoyiyA attribuiti ad Aristotele,

cita, tra i commentatori anteriori, un Alessandro che non può essere

altri che Alessandro di Afrodisia e non Alessandro di Aigai, od un terzo

autore a noi non altrimenti noto.

Gunther Jachmann. Die Komposition des plautinischen Poenulus, pp. 249-

278. — Alle note ricerche del Leo su Plauto si riattacca questo lavoro

che tratta della contaminazione di due commedie greche, avvenuta nella

commedia latina. Il risultato, a cui il -lachmann giunge, è che l'origi-

nalità di Plauto si manifesta maggiore di quello che comunemente si

ammette.

H. Sjògren. Adnotationes criticae in Ciceronis epistidas ad Atticum,

pp. 279-296. — È un buon contributo alla critica del testo con ten-

denze conservative. Ad esempio, nel passo ad Att., I, 13, 3, dove si

parla del sacrilegio di Clodio, che s'introdusse vestito da donna nel

tempio della dea Bona, la tradizione manoscritta dà: postea rem ex se-

natus consulto ad virgines atque ad pontifices relatam, eqs.; ma degli edi-

tori alcuni soppressero le parole ad virgines atque, altri corressero ad

augures atque ad pontifices; tutti quindi eran convinti che vergini e

pontefici non potessero essere messi insieme. Che invece alcune ceri-

monie del culto fossero affidate ed a pontefici ed a Vestali è cosa fuor

di dubbio; basterebbe il v. di Orazio III, 30, 9: Crescani laude recens,

dum Capitolium Scandet cum tacita virgine pontifex. Quindi inutili le cor-

rezioni e convincentissime le argomentazioni del Sjogren, che alla prova

da me citata altre ne aggiunge di non piccolo peso. Un altro passo

inutilmente corretto è ad Att. Il, 20, 1 : Pompeius amat nos carosque

habet. ' Credis?^ inquies. Credo; prorsus mihi persuadet, sed quia volo. Prag-

matici homines Gli editori moderni, trascinati dalla autorità del Bii-

cheler, in luogo di volo scrissero volgo, unendo questa parola con le

seguenti, senza interpungere. Cicerone vuol dire che crede ciò che vuole,

e non si capisce perchè il passo abbia potuto passare per corrotto. Non
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mai abbastanza potrà approvarsi il lodevole sforzo del nostro filologo

che si oppone alla manìa di introdurre mutazioni nei testi, mutazioni

le qua'j di solito vengon fatte per vanità e non riescono certo a mi-

gliorare le condizioni in cui uno scritto ci è pervenuto.

Tu. BòGEL. Zum zweiten und dritten Buch von Ciceros Schrift de legibus,

pp. 297-321. — Tratta di importanti questioni sulla composizione e sullo

stile dell'opera ciceroniana.

K.4.RL MùNSCHER. Ber Abschnitt von Rhytkmu^ in Ciceros^ Orator,

pp. 322-358. — Delle fonti, della disposizione della materia nei capitoli

deWOrator dedicati al ritmo si discute in questo lavoro che assuma

una notevole importanza per lo studio della prosa ritmica dei Romani.

Hermann Schultz. Die Georgica in Vergila Stilentwicklung, pp. 359-370.

— Partendo da una affermazione del Leo che " eigentliche Aufgabe

der ròmischen Literaturo-eschichte ist die Uebertragung der griechischen

Literatur nach Inhalt und Form, die Einwirkungen der geistigen Stro-

mungen der griechischen Welt auf die romische zu untersuchen „, lo

Schultz si propone di determinare le relazioni che passano tra le Geor-

giche ed i poeti greci. È noto che Virgilio non s'ispirò ad un solo autore,

ma attinse a piìi fonti. I contatti tra le Georgiche ed Omero, Esiodo,

Arato, Nicandro furon già messi in debita luce : ma rimane aperta la

questione quale di questi poeti abbia decisamente influito sullo stile del

Mantovano, quando componeva l'opera sua più perfetta. Ma il problema

posto in questi termini è assurdo ed insolubile, poiché lo stile non è

una veste che si possa mettere o smettere ogni volta che salti il ticchio.

Si potrà stabilire quale sia stato l'autore piti seguito ed in realtà questo

è il risultato a cui giunge lo Schultz. Virgilio, come ognun sa, per or-

dine di Augusto rifece la parte del libro IV delle Georgiche, che riguar-

dava Gallo, nel tempo in cui stava stendendo VEneide. Mentre Esiodo

era stato specialmente da lui studiato quando componeva le Georgiche,

nell'epoca in cui scriveva VEneide, l'autore suo fu Omero, e quindi, nel-

l'episodio che fu sostituito alle lodi di Gallo, si manifesta uno stile

epico che tradisce il lungo studio à^WIliade e à.QÌV Odissea. Pare quindi

che lo Schultz creda fermamente nella varietà degli stili classificabili

per generi, e si immagini che uno scrittore possa a piacimento più o

meno accostarsi ad un modello di stile eccellente.

Richard Bùrger. Beitrcige zur Elegantia Tihulls, pp. 371-394. — Di-

versi e di più guise i giudizi pronunciati su Tibullo. Mentre il Dissen

dice: " nitet ubique inaSectata elegantia et agnoscimus versatum ar-

tificem, qui quae sentit magna cum facilitate eloquitur recte, dare,

pulchre, et vere classicus dici meretur „, il Jacoby si permette d'escire
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in queste considerazioni (Rhein. Mus., LXV, p. 84): * trotz dar Klarheit

Weichheit und Lieblichkeit der Sprache konstatieren wir eine gewisse-

Aermlichkeit des Ausdrucks in sprachlicher wie in metriscter Be-

ziehung ,. Di tali giudizi opposti il Bùrger incolpa il " subjectives

Empfinden „, come se fosse possibile un giudizio critico non soggettivo,

e cerca nelle viete regole retoriche una base oggettiva per valutare

l'arte del piìi perfetto dei poeti elegiaci. Non nego l'utilità di determi-

nare la maggior o minor frequenza nell'uso di seu o sive, di neu o neve

di ac atque e di altre simili bazzecole. Ma forse che in esse consista

Velegantia Tibulli o che con esse si possa seriamente giungere ad un ob-

biettivo giudizio estetico sull'arte d'uno scrittore? Il risultato, a cui il

nostro filologo perviene, è di includere tra i seguaci dell'atticismo, oltre

ad Asinio Pollione ('?), Sallustio, Virgilio ed Orazio (nelle loro prime

opere), anche Messalla e Tibullo.

Erich Ziebarth. Der Eid votn Kloster Lorsch, pp. 395-406. — E uno

studio su un giuramento degli antichi Germani stato tradotto in latino

da Jacobus Mycillus, professore di lettere greche nella università di

Heidelberg verso il 1550. Il testo greco fu trovato nel cod. Monac. Lat.,

.13096 da P. Lehmann.

Hermann Jacobsohn. Zur Stammbildung der Nomina ini Lateìni^'cheti

and Indogermanischen, pp. 407-452. Tratta di tre questioni glottologiche :

I. Telliis; li. Tatpuriishakomposita im Lateinisclien.;l\\. Verhalahstracta als

Hinterglieder in der Komposition.

Paul Jacobsthal. Zur Kunstgeschichte der griech. Inschriften, pp. 453-

465. — Comunemente si crede che i Greci abbiano considerato la pietra

ed il bronzo ])uramente e semplicemente come materia indispensabile

delle iscrizioni, senza darsi cura di ornarla, come si usava presso i Ro-

mani nell'epoca imperiale. Ma che anche in ciò questi abbiano imitato

un uso della Grecia antica dimostra il Jacobsthal.

Leo Weber. Zur Miinzpràgung des phri/gischen Hierapolis, pp. 466-490.

— Il titolo della Neocoria fu dato a lerapoli da Caracalla, come si ricava

da monete che l'A. fa oggetto di studio.

Massimo Lenchantin de Gubernatis.
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RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE

The Journal of Philology. XXXI. 1910. 62. — R. Ellis, Adversaria. VII,

pp. 153-161 [Sofocle, Elettra, 1074 sgg. (1075 rcaQog invece di naxQÓs)

— Stazio, Selve III 4, 5 sgg. (8 forse la lezione buona è fratres dei

mss di solito dagli editori mutato in fratris). IV 2, 5-7 (6 non surgere

col Markland). I 5, 42 [animante del Sanuer invece di animoque è molto

probabile). II 1, 104 sg. (104 timidas invece di vinctas o iunctas). II 3,

16 sg. (uitreae invece di niueae. Seguono osservazioni intorno a II 5,

27 sgg.). II 6, 40-43 (42 belUs iam può essere una corruzione di hellaci

in). IV 8, 25-27 (25 ut, nel senso di postquam, invece di et, e 26 se col

Poliziano, invece di sed). V 1, 18-20 (19 sg. qui tutu miseram, qui

accessus ad aurem
\
Coniugis orbati?). V 1, 181 {mortis). IH 2, 29 sg.

(80 Sint quibus exploret nauis rimosa molorchos) — Manilio IV 298

{decanae o deganae forse richiama al Dekkan nell'India)]. — 0. L. Rich-

mond, Toivards a recension of Propertius, pp. 162-196 [D (Dauen-

triensis-Olanda-1792) e V (Ottoboniano Vatic. 1514) derivano dal Vossianus

117; il Leidensis Voss. Lat. 81, il Laurentianus 88, 87, il Cantabrigiensis

Add. 3394 e il Berolinensis già Askewianus da un antico ms irlandese

molto importante. Segue lo stemma codicum optimorutn]. — I. Bywater,

"Aianta II, pp. 197-206 [Debbo limitarmi alle seguenti indicazioni :

Dione Crisostomo, Or, 33, 397 M. G a 1 e n o , Jm Hippocr. epidem.

t. 17. 1, 613 K. G lambii e 0, Pro^r. 21. F i 1 o s t r a t o , T. ^^oHo«n

6,11. Platone, Rep. 342 b 7 ; 360 b 4; e 1 ; 363 a 4; 365 a 6; 377 b 1.

880 a 5; d 5; 401 e 4; 405 b 1; 415 d 6; 436 e 4; 439 a 1 ; e 6; 441 b8.'

d8; 581 d 10; 615 d2. Le^.817 b2. Plutarco, Mor. \%bJ) {<d7iaQ>

oveiQov); 169 A [è^uneaòv); 859 B (/^vQzlvijg); 657 A (forse naraÀvovia

xaiaTi^avvovra)
; 747 E (forse ahrovg, zovg nÀt^alov). Quintiliano

Inst. 15,7 (genus invece di gente). Pseudo-S e r g i o in Keil Gram. Lat.,

4, 581]. — T. W. Allen, Dictys of Crete and Homer, pp. 207-283

[Lavoro d'importanza addirittura eccezionale, che mi spiace di non poter

riassumere in breve; da un breve riassunto troppo poco se ne compren-

derebbe. Mi accontento pertanto di recarne la conclusione ultima, che

e questa :
"

il diario di Ditti rappresenta la cronaca originale di Tx-oia „ ,

cioè della guerra Troiana, attinta a fonti che alla loro volta dipende-



— 170 —

vano dai racconti preomerici. Bisogna però anche tener conto della dif-

ferenza che necessariamente deve intercedere fra cronaca ed epos]. —
A. Platt, "Qquv in A es eh y In s , etc, pp. 234-235 [In Eumenidi 109,

ed Euripide Bacch. 723 l'accusativo &Qav è usato a denotare un

punto speciale del tempo. Esempi di un uso simile in vari altri scrittori

soprattutto di prosa]. — A. E. Housman, Greelc nouns in Latin poetry

front L ti e r et i u s fo Ju v e n al, pp. 236-266 [Rassegna dei nomi greci

.specialmente di persona nella forma che hanno assunto nei poeti latini

nei vari casi di declinazione. La norma, di cui sono piìi frequenti le

applicazioni, e quella dell'analogia; ma si danno anche molte anomalie,

come p. e.s. negli accusativi Achillen e VUxen. Spesso, ben s'intende,

l'uso di una forma a preferenza di un'altra è determinato da ragioni

metriche, fra cui prevale l'elisione. L'autore polemizza con vari gram-

matici recenti, in particolar modo con L. Sniehotta, De uocum graeca-

rum apìid poefas latinos dacfylicos ah Enni ìisqxe ad Ouidi tempora usu

{Breslauer philol. Ahhandl. IX 2), del quale definisce il lavoro " an im-

posture ^]. — H. Jackson, Clemens Al e x a n d r i nu s , Strornaieis

IV V 23, p. 267 [TiÀéov d'àvEQov sta bene, ma bisogna segnar virgola

dopo, cioè separare la formola da ^Zénovzag che segue; così ti. &. signi-

ficherebbe :
" ciò che non è un bene, ma un male „J.

— E. G. Hardy,

Were the Lex Thoria of 118 B. C. and the Lex Agraria of 111 B. C.

reactionary lairs ?, pp. 268-286 [Alla domanda l'autore risponde negati-

vamente ; ne l'una ne l'altra legge non erano, in nessuna parte e per

nessun riguardo, reazionarie. È bensì vero che la lex Agraria ratificava

in pili punti la legislazione dei Gracchi; ma mentre questa in tutto il

suo complesso aveva fallito al proprio scopo, la lex Agraria era compi-

lata in modo da eliminare, per quanto era possibile, il pericolo di in-

convenienti nella sua applicazione e di dannose complicazioni nell'av-

venire]. — A. Platt, Notes oh Quintus Smyrnaeus, pp. 287-298

[Sul testo del Koechly e prendendo occasione dal lavoro dello Zimmer-

MANN, Neue kritische Beitrdge zu Q. S. (1908). 1 luoghi tolti in esame

sono poco meno di 50, dai libri I. IlI-XIV del poema].

The Classical Quarterly. Y. 1911. 3. — T. R. Holmes, A collation of

Codex Lovaniensis, pp. 137-162 [È il miglior manoscritto di Cesare
nel British Museum (Add. Mss. 10,084), attribuito al sec. XI, già colla-

zionato dal HoLDER per la sua edizione del Bellum ciuile, e dal Du Pontbt

per quella del Bellum Alexandriniim e del Bellum Africanum. L'Holmes

pubblica la sua collazione per la parte contenente il Bellum Gallicum

sull'edizione critica del Mei sul del 1894]. — S. E. Jackson, The atithorship
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of the ' Ciilex\ pp. 163-174 [È veramente di Virgilio, come risulta,

oltreché dalle testimonianze degli antichi e dall'età della sua compo-

sizione, da " alcuni strani , parallelismi e somiglianze con le Egloghe, le

Georgiche e VEneide. Rassegna minuta di tutti cotesti luoghi paralleli e

simili che sono molto numerosi]. — J. U. Poweli., Textual notes, pp. 175-177

[Tucidide III 51, 4 è^elQyaavo IV 32, 1 Àa&óvies rìtv ànó^aaiv

{Tioioifievoi.), oiof-iéviov VI 62, 4 èyévezo coU'Herwekden; ivi e V 26, 2

dopo un neutro plurale Tucidide adopera il verbo anche in plurale.

— Teft<!/««s Prt;). p. 3, 2 forse (5'fyotra {t' àv') ll.è7r{e\uoÀev) Oxyrhijnchufi

Pap. Ili p. 72, n. 425 I. 8 neAdyovg NeiÀov te yovlfiov. Fayùm Towns

Pap. p. 85 1. 16 (5' èQÙùìv}. — J. E. Harry, 'Oqù} fiévog nvéovaav [Soph.

El. 610), p. 178 [Propone óqù) /Aévei avvovaav]. — H. Wii.lia.mson, Note

on Lucretiiia, hook V, II. 737-740, pp. 179-180 [ante iiiai appartiene

in proprio al v. 739 in cui si trova, e corrisponde con perfetta equiva-

lenza a TÒ TiQÓad'ev T'^g óSov 740 cuncta è oggetto di opplet]. — W. B. An-

derson, Some ' vexed passagcs' in Latin poetry, pp. 181-184 [Ennio
' Ann. ' 411 Vahlen regis (cioè Philippi) — Varrone ' Sat. Men. ' ap.

Noti. 814 Mgrues — Catullo II 7-10 ironicamente; in 7 " .?mì è quasi

inevitabile „ invece di subif LXIV 285 sgg. : 287 Maenasin Edonis Un-

qnens, celebranda choreis — Lucano V 596 sgg.: 601 uenttis qui con-

cidat — Val. Fiacco Arg. VII 394 sgg. : 394 nemus invece di Venus

(cfr. Ovidio Metani. VII 74 sgg.^]. — E. W. Fay, The Latin dative:

nomenclature and classification, pp. 185-195 [Il titolo dice tutto; il lavoro

non si può riassumere in breve. Vi si parla fra altro del datiuus com-

modi e incommodì, 2}ossessitms, iudicantis, con intransitivi, con composti, ecc.

" Il datiuus efhicus (pronominale) e il dativo (latino) con interiezioni,

benché se ne possa ammettere la derivazione dal datiuus commodi, forse

appartengono all'infanzia della lingua ,].

Idem. 4. — H. W. Garrod, Seneca tragoedus again, pp. 209-219

[Note, la massima parte, di critica del testo. Hercules Oetaeus 503 tran-

si(ce)re Nessus uerticem solitus uagos 574 torridum 697 cantos invece

di tutos 904 indoìem nel senso peculiare di incrementum 929 sponte in-

vece di /"or/f 997-99 cfr. 1327-31 997 frangens 998 va uncinato essendo

un'interpolazione da 1329 1004 sw/puribus atras (o ustas) squalidis pinws

quatit? 1018 j^atiens Zora 1030 7ieci invece di scelus 1185 ciuis in-

vece di cuius 1523 glaciantiir invece di patiuntur 1559 miseris, tyranni,

1560 audaces inhibete 1636 ^orse priscus... metus 1833 non est gemen-

dus nec prece urgendus graui 1883-84 fletè Herculeos obitus, natum|

nondum Phoebe nascente genus 1978-79 forse 2)«^em... nati — Hercules

furens 83 commento 353 noscere invece di posse 876 aras t/agite

supplic/s 1072 cfr. Lucano IV 190 sg. 1120 inaret invece di oneret.

— Troades 629 erutum ; Pelasgi ... nltimam è parentetico 770 n'clius
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precabar 1000 toruos {-us) 1051 hicet invece di iacet 1075 sg.

1169 exìiam invece di expuam — Fhoenissae 365 sg. felix, scelus si mi-

sera non ultra suum 1
sceleri occucurrit — Medea 112 cfr. Stazio Silu.

I 2, 5 136 forse fecit invece di saeuit 740-43 commento 922 peperi

— Phaedra 276 impetens 498 suffidcit 989 B-990 commento a portai,

che sta bene — Oedipus 2 exerit invece di exoritur 341 ferro iuuencus

508 utraque invece di altaqiie — Agamemnon 659 forse : omne quts tempus

potet 760 anguinea — Thyestes 110 arescit omne ìnarmor 111 ponto

remiis 423 consultum 818 munera invece di limina — Octavia 85 pla-

caque invece di placata 853 forse fetam invece di fata]. — J. T. Sheppard,

The first scene of the ' Stippliants' ofAeschylus, pp. 220-229 [Ana-

lisi del Coro (1-175), con riferimenti alla leggenda d'Io e d'Epafo e ac-

cenni a quella delle Danaidi, particolarmente ad Ipermnestra, che " non

è un'eroina romantica,]. — M. 0. B. Caspari, Oh the ' iuratio Italiae'

of 32 B. C, pp. 230-235 [Commento alle parole del Monumentum An-

cyranum e. 25 :
" iuravit in mea nerba tota Italia sponte sua et me belli

quo uici ad Actium ducem depoposcit ,. L'interpretazione convenzionale

che se ne dà non soddisfa punto, specialmente sotto l'aspetto cronolo-

gico, perchè non è assodato che la posizione di Ottaviano fosse legitti-

mata fino a quando egli assunse il consolato in principio del 31 a. C;

occorrono altre ricerche]. — Tu. 0. Achelis, Theophrastus de pie-

tate, pp. 236-237 [Proposta di lezioni congetturali, sulla seconda ediz.

del Nauck, agli estratti del trattato indicato contenuti in Porfirio,

de abstinentia : "Theophrastos' Schrift ùber Frommigkeit. Ein

Beitrag zur Religionsgeschichte. Mit kritischen u. erklàrenden Bemer-

kungen zu Porphyrios' Schrift uber Enthaltsamkeit, von J. Bernays ,.

Berlin 1886]. — G. Dickins, The true cause of the Peloponnesian war,

pp. 238-248 [Analisi delle ragioni addotte da Tucidide (I 23) intorno

alla causa della guerra del Peloponneso. Il 'criticismo' dello storico è

errato, e quella che egli indica come àhi^eaidtì] rcQÓcpaais non può essere

stata tale. La vera causa fu il desiderio di Atene che fosse conservato

lo status quo]. — A. E. Housman, Dorotheus again, and others,

pp. 249-252 [Note di critica del testo, edizione del Heeg in Catalogus co-

dieum astrologorum Graecorum del Cumont V ni]. — A. Platt, Miscel-

lanea, pp. 253-257 [Osservazioni critiche a Parmenide (Diels). I 37.

II 2. VIII 55. Li s i a V 4. VII 22. XII 47. Plutarco, de liberis edu-

candis 12 E; quomodo adolescens... 17 D; quom. adulator... 57 E, 63 C; de

soli, animalium 977 A, 967 F, 977 F, 979 A. Moralia e Filostrato,

vita Apollonii, passim], — Lo stesso, Oedipus tyrannus 772, p. 258

[fiei^ova invece di fiei^ovi]. — H. Richards, Varia : Greek arguments, eie,

to j}lays of Aristophanes, pp. 259-263 [Note critiche ad Aristo-

fane (Bergk) Acarn. arg. 1, 17. Cavai. 1, 1 ; 3, 5. Nubi 4, 1 ; 6, 6; 10, 12.
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Vespe 1, 12; 1, 21; 2, 3. Pace, 1, 19. fJccelli 2, 1. Rane 1,7. E s e h i 1 o

Sofocle, Euripide vite passim. [Erode] ^tcqI TtoÀneiag, Lesbo-

natte (ed. Kiehk1907), Eraclito, Qtiaestioneft Homericne (Oei.mann1910),

passim..]. — W. H. Stevknsdn, A poem ascribed tu A ug u stus, pp. 264-265

[Segnalato dal Tkaube in Roma nubilis {Abhandlunyen der k. bayerischen

Akademie d. Wissenschaften I CI. XIX Bd., II Abth. p. 320). La prima

edizione è quella del Hagen in Rhein. Musetim XXXV. 1880, pp. 569 sgg.

da un ms di Berna, n.° 109, del sec. X. II verso 5 * Non semper gau-

dere licet: fugit bora, iocemur „ è citato in questa curiosa forma guasta:

"Non semper licet gaudere: fugit bora, qua iacemur ,].

The Classical Review. XXY. 1911. 6. — (D. Mason?), A misimderstood

jjassage in the ' Oedipus ti/rannus' (227-235), pp. 161-163 [Sostituendo

in 227 èneynaAiàv a èjte^eÀojv (mutato dal Dindorf, seguito da quasi

tutti gli editori, in Ine^éÀoi) tutto il passo acquista un senso cbiaro e

non vi è bisogno di supporre la caduta di un verso dopo 227 ; è/tÌKÀi^/.ta

ha lo stesso significato di è'yiiÀrjfia e la frase eyKÀrnA.a èyaaÀovftat

equivale a è'yKÀijfia {= èjtlyiÀr^fia) ìtaTrjyoQOì)/.iai che occorre al v. 529

di 0. T.]. — D. Mason, Note on Plato' s ' Protagoras' 355 D, p. 164-165

[^ yeÀoTov Àéyere TtQày^a — Àafj^^dveiv. Commento e interpretazione;

fra altro : il ' bene ' e il
' male ' si riferiscono ai piaceri e alle loro dolo-

rose conseguenze: év ò^ulv significa 'nella vostra anima'; àvd^ia tù>v

Kttiiwv significa ' non degni di cattive conseguenze '

; e àvri precisamente

'nel senso di ']. — W. F. W., Why more than otte holethrough the moon?,

pp. 166-167 [A proposito di un fenomeno lunare accennato da Plu-

tarco nel dialogo De facie in orbe lunae. L'accenno per l'importanza

che ha ^~'^r gli studi astronomici nell'antichità merita un esame accu-

rato]. — A. Lang, H m er i c a
, pp. 167-168 [Risposta ad una recensione

critica, pubblicata nella Classical Reriew 1911. 3, dell'opera del Lang

World of Homer, riguardo a.\VàfidQTrjfta di Patroclo (Iliade XVI 86 sgg.) e

al carattere di Ulisse nei poeti posteriori diverso da quello che ha in

Omero]. — L. H. Allen, Horace, Od. I 20: 'tu bibes\ pp. 168-170

[Furono proposti i seguenti emendamenti: tu bìbas; bibìs; tutti bibes;

non bibes; e potabo; vides; liques; invides. Basta sostituire tun' a tii\. —
Notes: E. H. St. Walde, Eh r. ' Medea '

6'(9S y.a\ aoìg uQuca ye, pp. 170-171

[Commento ; forse va segnato punto interrogativo dopo óófiotg in cor-

rispondenza con 606]. — A. Sloman, Note oti Caesar B. G. IV 3,p. 171

(A proposito della nota del Rouse in Class. Review 1911, 3 pag. 74 sg.

(v. Rivista XXXIX 630); quam non è indefinito, ma intensivo. Scrive:

et ]ìauhj quatti smit eiusdein getieris ce t eri humnniores]. — H. Johnson,



— 174 —

Al/ia lavQov, pp. 171-172 [A proposito della notizia data dagli storici

che Temistocle e Psammetico morirono alfia tcìvqov Tiióvieg. I medici

negano ohe il sangue di toro sia letale agli uomini. Era forse sangue

guasto quello bevuto dai due personaggi ? Forse TavQos significa invece

alóoìop, y,o%(jivri. " Ergo nescio an ali,ia tavQov in muliebre illud innuat

quod — vulgo menses, menstrua nominatum — to^ikòv in philtris a

sagis, Canidiae sororibus, usurpetur. Aegyptiae certe uxores hodie etiam

marilos, nova conubia affectantes, aqua hoc cruore corrupta in ollamque

fictilem versa solent iuterdum necare ,]. — W. H. Thompson, jun., A
drama 'full of Ares', p. 172 [A r i s t o f an e^, Rane 1021; è probabile

che cotesto verso sia un'allusione scherzosa ai Sette contro Tebe di

E s e h i 1 o]. — J. P. PosTGATE, Oxyrhijuchus papyrus 1085, ib. [Proposte

di supplementi di varie lacune, fra cui: 2 [q>]iòì]cos 23 [q>Qiaao]fA.év'rj

34 ^Q07i£Téaa[i yévvaoi] ].

The American Journal of Philology. XXXII. 1911. 3 (127). — M. B. Ogle,

The house-door in Greek and Boman religion and folk-lore, pp. 251-271

[Rassegna di luoghi di scrittori greci e romani in cui si accenna alla

porta di casa e alle superstizioni ad essa relative. Queste si connettono

specialmente con la credenza degli spiriti, delle anime dei defunti che

vagavano sulla soglia ed era necessario propiziarsi. La soglia si consi-

derava come fonte d'ispirazione profetica, in dipendenza dal fatto che

i morti si ritenevano dotati di virtìi divinatorie]. — R. G. Kent, L u-

cilius on El and I, pp. 272-298 [Sulla grafia ei e i nei manoscritti e

nelle edizioni di Lucilio. Le parole che vanno scritte con ei sono :

metile, meillia
;
peiliim, ' lancia '; le desinenze 1) del nominativo e voca-

tivo plurale dei temi in -o, maschili (e femminili), es. puerei; 2) del

dativo singolare dei temi consonantici, es. mendacei, furei ; 3j del no-

minativo e vocativo plurale di alcuni pronomi e aggettivi pronominali,

es. illei. Vanno scritte con i le parole: miles, militia; pila, 'mortaio',

pilum, 'pestello'; le desinenze 1) del genitivo singolare dei temi in -io,

es. Luci, Corneli, Cornifici, Lucili; 2) del genitivo singolare dei temi

in ~o, es. pupilli, pueri; 3) del dativo singolare di alcuni pronomi e ag-

gettivi pronominali, es. illi, uni. Lucilio nell'adoperare una delle due

forme a preferenza dell'altra non tenne conto certamente di ragioni

che abbiano una base linguistica]. — G. Norlin, The conventions of the

pasturai elegy, pp. 294-312 [La poesia pastorale o bucolica classica è

caratterizzata da certi elementi che ben si possono chiamare conven-

zionali. Cotesti elementi sono passati da essa alle poesie del medesimo

genere nelle varie letterature moderne. Ora l'autore studia appunto tali



— 175 —
passaggi nelle letterature italiana, inglese e francese. E per noi basta].

— J. A. Scott, Repeated verscs in Homer, pp. 313-321 [Traduco la

conclusione :

"
i versi ripetuti non forniscono un indizio della relativa

antichità àelVIliade e àeìV Odissea... e nemmeno non costituiscono una

prova di imitazione o dipendenza di un poema dall'altro ,]. — E. H. Stuk-

TEVANT, Notes on Juvenal, pp. 322-327 [Note esegetiche e filologiche

a 3, 13-16 (con speciale riguardo a mercedem e mendicai); ib. 254-256

(tunicae). 7, 82-87 {fregit subsellia); ib. 126-128 (lusca). 8, 76 sg. (l'ac-

cenno alla caduta del tetto e delle colonne si riferisce probabilmente

anziché alla ' storia ' greca di Cleomede di Astipalea al fatto della di-

struzione del tempio di Gaza per opera di Sansone)]. — R. B. Steele,

2'he endings -e r e and -e r u n t in dactjjlic hexameter, pp. 328-332 [Sta-

tistica delle due terminazioni in ciascuno de' sei piedi dell'esametro

dattilico in Lucrezio, Virgilio, Lucano, V. Fiacco, Sta-

zio, S. Italico, Ovidio {Metani.), Orazio, Persio, Giove-
nale e Claudia no].

Classical Philology. VL 1911. 3. — F. Frost Abbott, The origin of the

realistic romance among the Romans, pp. 257-270 [La questione è trat-

tata, come ben s'intende, con speciale riguardo al romanzo di Petronio.

Nessuna delle varie teorie messe avanti per spiegare l'origine del ro-

manzo realistico nella letteratura romana è tale che possa escludere le

altre, anzi sembra ovvio aifermare che questo provenga ad un tempo

dalle diverse fonti indicate dalle teorie medesime; e cioè da remini-

scenze dell'epopea nelle parodie che di essa fecero la comedia e il mimo,

dai racconti milesii e dalla satira Menippea. Alcuni dei personaggi del

l'omanzo cu Petronio richiamano a tipi perpetuati dall'arte : Encolpio è

una specie di don Giovanni antico. Il realismo di figure e ' situazioni
'

è quello stesso che troviamo in alcune comedie plautine. La satira Me-

nippea oltreché col suo contenuto esercitò influenza sul romanzo anche

dal lato della forma : è fuori di dubbio che il romanzo di Petronio si

connette direttamente, quanto alla forma, con essa satira]. — A. Shewan,

Suspected flaws in Ho me rie similes, pp. 271-281 [Le similitudini nei

poemi omerici sono caratterizzate da grande varietà e vivacità, ma
questo non toglie che in qualche 'dettaglio' siano talvolta difettose.

Ciò almeno sostengono alcuni commentatori, specialmente fra' più recenti,

e potrebbero forse aver ragione ; a ogni modo i difetti sono soltanto

di forma e dipendono dalle ripetizioni frequentissime, che danno luogo

a parallelismi, nel variare i quali i diversi autori dei poemi sono caduti

qualche volta in errore]. — B. L, Ullman, The manuscripts of Pro per-
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titis, pp. 282-301 [Intorno alla storia dei più antichi manoscritti rli

Properzio, alla relazione fra A e F e ai due ultimi studi relativi

all'argomento : Simar, Les Mss du Properce du Vatican (v. Rivista XXXVII

630 sg.) e Richmond, Tmvards a recension of Propertius (v. quassii pag. 169).

Il piii antico ms finora noto è il Wolfenbiittel 224 Gud., chiamato

N(eapolitanus), perchè si conservava una volta nella chiesa di S. Giovanni

a Carbonara a Napoli. Segue il Leid. Voss. Lat. in Oct. 38, designato

con la sigla A, non posteriore al 1250. Di mss di Properzio non

c'è traccia in Italia nel medio evo. F cioè il Laurenziano 36, 49, è il ms

mandato da Lombardo a Coluccio Salutati, del quale Coluccio è la terza

mano di esso F e del Vatic. Ottobon. 1883 : molto probabilmente la data

della scrittura è il 1380. Ora F deriva da A ; le lezioni di F che diffe-

riscono da A sono dovute a tentativi di emendazione del Petrarca. Dei

due studi citati il secondo è il meno buono, anzi alcune sue deduzioni

non hanno valore]. — D. Reed Stuart, The prenuptial vite in the neiv

Callim a e h u s, pp. 302-314 [Aetia in Oxijrhynchus Papyri VII 15 sgg.:

^òrj Kal novQO} — ovx òair^. Si accenna indubbiamente al rito, celebrato

misticamente, dell'unione clandestina, la ànavÀia, palese reminiscenza

del leQÒg ydfiog di Zeus ed Era, uso che in questa o in quella forma

ricorreva in vari paesi greci, e vige tuttora nell'arcipelago Babar e

presso alcune trihìi dell'India meridionale. Nel verso 3 a^aevi è indi-

spensabile, e a torto si propose di sostituirvi ainlv.a : quanto a yiovQiii

significa 'ragazzetto']. — E. W. Fay. The Latin confixes -è d o n-

,

-ed no-, ' eating\ pp. 315-324 [Analisi etimologica delle parole nredo,

dulcedo, gravedo, di altre meno usuali col suffisso -èdo, di altre ancora

che rientrano nella stessa categoria, come oscèdo, artindo, unedo, teredo,eec.;

cuppedo e gli astratti in -ido : libido, formido • Dossennus (è certamente

affine a SoQTr-fjGTÓg, e ha il senso di ' mangiatore di cena ' cioè man-

gione ; comunque esprime l'idea del mangiare)]. — E. J. Filbey, Con-

cerning the oratory of B r u tua
, pp. 325-333 [Rassegna ed esame dei

giudizi dati da Cicerone e da altri scrittori antichi, Quinti-

liano, Tacito, Plutarco ecc. intorno all'arte oratoria di Bruto.
" La rappresentazione dello stile oratorio e delle 'vedute' di Bruto

che Cicerone fa nel trattato Brutus non coincide con le testimo-

nianze da altre fonti... e non è esatta „]. — G. L. Hendrickson, The pro-

renance of J e r o m e' s Catalogne of V a r r o' s ivorhs, pp. 334-343 [L'au-

tore giunge alle seguenti conclusioni: * 1) fonte diS. Gerolamo
non possono essere state le Imagines...; il suo elenco contiene la men-

zione di altre opere che ivi non sono citate, e non soltanto di altri titoli,

ma di altri volumi, alia plurima; 2) l'elenco di S. Gerolamo fu compi-

lato dopo che erano state condotte a termine le Imagines, poiché con-

tiene la menzione di un'opera, i //6?-« reriow r»s<tcari(m (e probabilmente

(
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altri), che furono scritti posteriormente ; 3) nell'elenco è omessa la

menzione di un'opera, i libri de poetis (e forse di più), già composti e

pubblicati quando le Imagine^ erano terminate... Da tutto ciò si deduce

che l'elenco non è di mano di Varrone „]. — Notes and disciissions :

J. A. Scott, Nestor's son Peisistratun in Ho ni e r, pp. 344-345 [Di Pi-

sistrato figlio di Nestore non è fatto cenno neWIliude perchè egli era

nato dopo la partenza dei Greci per Troia]. — H. W. Prescott, Margi-

nalia OH Apulei n s' .s
' Metamorphoses \ pp. 345-350 [Note critiche ed

esegetiche a p. 17, 9 (Helm) = I, 19; 34, 11 ^11, 11; 35, 4 = 11, 12;

51,11=II,32;65,3=111,17;89, 17= IV,20;90,22= iV,21;113,3=V,12;

181, 18 = Vili, 7; 209, 15 = IX, 9J.
- W. A. Meruill, Notes on Lue re-

ti us, pp. 350-351 [Imitazioni e parallelismi di I, 321. ili. 42; 198; 235.

V, 1408]. — P. Shorky, Emendations of Porphyry 'de abstinenfia',

pp. 351-352 [I, 12 Nauck^, p. 94 ;T:o/iyià (o forse noÀÀòJv o noÀÀol) invece

di àÀÀà — I, 30, p. 107 ^i
èKneaovai

>J
énovacv dueÀijÀvd'óai]. —

C. L. Thompson, Notes on ttvo compounds of 'figo ', pp. 352-354 {Praefigere :

ps. -Quintiliano Declam. X, S.— Confìgere: Proverbia (del V. Testam.)

22, 23. Segue una lunga nota riguardo a configere di C. D. Buck].

Idem. 4. — R. W. Husband, Kelts and Ligurians, pp. 885-401 [Com-

plemento dello studio del medesimo autore Race myxture in earJy Pome

pubblicato in Transactions... of the American philol. Assoc. XL pp. 63-81

(v. Rivista, XXXIX 830). — Come l'argomento più che la filologia
classica, propriamente detta, riguarda la storia antica, mi limito

a poche indicazioni. Le notizie degli scrittori greci e romani, e parti-

colarmente di Polibio, Cesare e Livio, sono in massima atten-

dibili, secondochè fu dimosti'ato da quanti si occuparono della questione

e in modo speciale dal Ni e se. E unanime l'opinione degli antichi che

le migrazi^x-J celtiche abbiano avuto origine dalla Gallia. La prima orda

era composta di Biturigi, Arverni, Senoni, Edui, Ambarri, Carnuti e

Aulerci; di questi popoli gli Edui e gli Ambarri erano Galli, gli altri

Celti. La seconda migrazione dei Galli fu quella dei Cenomani, una

'divisione' degli Aulerci, seguiti dai Libui e dalla razza mista dei Sa-

luvii. La terza fu dei Boi e dei Lingoni, entrati in Italia dalle Alpi

Pennine. Ultime vennero le tribù dei Senoni, di cui non sappiamo con

certezza quale via abbiano seguito ; è possibile soltanto dire che forse

i nomi correnti fra' Senoni Pisaurum, Sena, Aesis, Sarsina, Siiasa, erano

celtici, indubbiamente non latini]. — C. Bonner, The prenuptial rite in

the ' Aetia ' of C ali i ni a eh u s
, pp. 402-409 [Aggiunte all'articolo dello

Stuart nel fase, preced. di Classical Philology. È certo che l'oscura ce-

rimonia di Nasso, a cui allude Callimaco, va interpretata, appunto

come ha fatto lo Stuart, con metodo antropologico. " Nel costume nassio

il punto importante non è soltanto il contatto del ragazzo con la sposa,

Rivista di filologia, ecc. XL.
'

12
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ma la loro avyKolfii^atg — una imitazione burlesca, probabilmente una

sopravvivenza, del commercio prenuziale con altra persona dal marito ,.

Un uso simile vige fra' contadini della Svezia. Si tratta insomma di una

superstizione popolare riguardo alla verginità, che ha relazione col ser-

vizio delle hierodule in alcuni tempii, a Babilonia nel culto di Mylitta,

a Eliopoli in Siria, nell'Armenia, e a Cipro: superstizione che addusse

alla deflorazione rituale]. — F. W. Shiplet, The heroic clausula in Ci-

cero and Quintina n, pp. 410-418 [Apparentemente Cicerone
e Quintiliano sono in contraddizione fra loro rispetto alla clausula

eroica - ^ y^ - - ; il primo, Orator 217, la approva, il secondo, I. 0. IX

4, 102, la condanna. "Reale disci-epanza fra essi non esiste: i tipi pre-

valenti in prosa, compòsulsses e non lùdeàtur, non vanno considerati

come tipi della clausula eroica, a cagione dell'accento sulla prima sil-

laba breve del dattilo : e nei rari casi in cui la clausula eroica -^ <^ «^ -i ^

è usata in prosa, il ritmo è ordinariamente spezzato da una pausa di

cesura dopo la prima breve del dattilo, o da una pausa di dieresi dopo

la seconda sillaba breve, mentre la clausula eroica nel verso non ha

una pausa simile,,]. — J. A.Scott, Athenian interpolations in Homer.
Pari I: internai evidence, pp. 419-428 [Traduco letteralmente anche qui

la conclusione :
" il risalto di Atene micenea, i pochi e sbiaditi accenni

in Omero ad Atene o agli Ateniesi, e i divari fra la tradizione ome-

rica e l'attica confermano l'opinione che Vlliade e VOdissea non subi-

rono mai il controllo degli Ateniesi, e quindi non ci sono nei due poemi

interpolazioni in favore di Atene „]. — A. S. Pease, The amen of sneezing,

pp. 429-443 [Indicazione, con citazioni, di luoghi di scrittori greci e la-

tini in cui si accenna allo sternuto. La credenza nel significato dello

sternuto è una superstizione molto antica, che apparisce già in forma

sviluppatissima per la prima volta in Omero e vive ancora ai nostri

giorni. 11 suo scopo, come di altri generi simili di augurio, è insieme

corroborativo e profetico ; nello sternuto è presupposta la presenza tem-

poranea di un potere divino, e l'atto in se è una rivelazione divina
;

anche richiama alla terapeutica pratica]. — R. H. Tuket, The stoic use

of ylé^tg and cpQaaig, pp. 444-449 [La Àé^ig secondo la definizione stoica

è il discorso senza riguardo al suo contenuto, e dalla Àé^ig non si di-

stingue essenzialmente la q)Qdatg. In senso ristretto q>Qdaig si riporta a

un gruppo di parole, mentre Àé^tg si riferisce a una parola sola. L'una

e l'altra sono elementi dL&\V'E?.?.riviafióg, termine retorico indubbiamente

d'origine stoica : (pQdaig e Xé^ig erano per gli Stoici termini equivalenti,

ma derivavano da diverse fonti]. — E. H. Sturtevant, Studies in Greek

noun-formation, pp. 450-476 [(Continuazione ; v. Rivista XXXIX 626).

— Desinenze labiali : parole in -qo»? o -^à e -tpà, in -(p>]g o -(fdg, gen. -q>ov,

e in -q>og e -cpov, gen. -cpov. Elenchi con indicazione dei luoghi in cui
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le parole occorrono]. — Notes and discussions : P. Shokey, Emendation

of Ch ry sipp US frng. 574 (v. Aknim),'pp. 477-478 [TtQoaòelad'ai invece

(li TiQoaóéxead'ai]. — J. S. Piiillimore, " Bene ufi „, pp. 478-479 [Non

significa 'fare buon uso di', bensì 'usare, servirsi compiutamente di',

senza ostacoli...]. — F. B. Takhell, Note on the hair-dressinf/ of Athetiiau

girls and iromen, pp. 479-481 [Notizie intorno alla pettinatura delle

fanciulle e donne ateniesi quale si vede in alcune rappresentazioni

figurate].— A. G. Laird, Lysias 19, 22 (e) 18, li, pp. 481-483 [Com-

mento ai due luoghi. Nel primo propone rij? àdeÀcp^s (invece di zov

àÒE^(pov) {rag iiTtò) zov èfiov TtaiQÒg (invece àìó^ioTtazQlov) àno-neifAévag.

Nel secondo è^rmuóaax' &v invece di é^r^fiicoae]. — G. R. Turoop, C ì-

c er o's ' de senectute ' §§ 10 and 37, pp. 483-484 [10 virtus era origina-

riamente una glossa di gravitas — 37 la lezione di ER illa domo mos

patrius et disciplina era indubbiamente la lezione dell'archetipo di AL
e del Bruxellensis 9591 del X sec, ms quest'ultimo di cui l'autore pub-

blicherà presto la collazione completa]. — E. T. M., " Justice in the age

of Homer „, pp. 484-485 [A proposito dell'articolo del Bonner in

Class. Philology VI 12 sgg.; v. Rivista XXXIX 839].— R.C. Flickingek,

XOPOT in Terence's ' Heauton', p. 485 [Nel verso 170; l'autore ri-

tornerà sull'argomento].

University of Michigan Studies. Hutnanistic series. Volume IV. Roman
history and mythology. 1910. — 0. F. Butler, Studies in the life of He-

liogahalus, pp. 1-169 [Il lavoro comprende uno .studio preliminare : ana-

lisi della moderna letteratura critica, dal 1838. intorno agli Scriptores

Historiae Augustae, acni seguono due capitoli: I, Storia degli anni 218-222

d.C; II, Studio critico della Vita Heìiogabali, e due appendici. Traduco

letteralmente la conclusione: " 1. La Vita HeUogahali è divisa, come ri-

sulta dalla sua analisi, in cinque sezioni. La prima è introduttiva e

contiene molti materiali raccolti da varie fonti senza riguardo al loro

valore, accompagnati da due racconti desunti dalla Cronaca. La seconda

ha maggior connessione, ma è ricavata da due fonti, delle quali una è

la Cronaca, l'altra, di minor valore. La divisione fra le due dimostra

dove lo Script or smise di seguire la Cronaca non palesemente. La

terza contiene tutti i particolari che sono nella Vita. Essa presenta i

più numerosi punti di contatto con Dione ed E r o d i a n o , ma nella

maggior parte dei casi queste rassomiglianze sono troppo vaghe per

avere valore storico. Questa parte della Vita è composta molto bene ;

in ])arte da Mario Massimo, occasionalmente dalla Cronaca, e sono

usate parecchie altre fonti. La quarta sezione è un brano di storia estre-

mamente prezioso. Fornisce un interessante parallelo con Dione ed
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Erodiano, ora in accordo con uno di loro o con entrambi ora in

disaccordo con i loro racconti, ma sempre con retto procedimento e

senza le preoccupazioni così accentuate della sezione terza. La quinta è

composta in modo semplice e serve come appendice. — 2. Il vario va-

lore di queste sezioni, le molte indicazioni di pluralità delle fonti, che

includono strane dissomiglianze e contraddizioni, tolgono la possibilità

di credere che la Vita possa essere l'opera di un solo autore. — 3. Ciò

vieta di ritenerla lavoro di Mario Massimo,,]. — J. G. Winter,

Jlie niyth of Hercules at Rome, pp. 171-273 [Rassegna preliminare delle

opinioni di tutti i mitologi intorno al 'problema', alla quale segue uno

studio intorno alle relazioni e alle fonti delle versioni del mito, con un

raffronto minuto fra Livio, Virgilio, Properzio e Ovidio.

Jn una tavola ' stemmatica ' sono indicati tutti gli scrittori greci e latini,

con le reciproche dipendenze, in cui è fatto cenno del mito. Per l'epi-

sodio Hercules-Cacus sono da tener presenti nell'ordine seguente V i r-

g i 1 i 0, VOrigo gentis romanae, attribuita ad Aurelio Vittore, Dio-

nigi d' A li e a r n a s s , Livio, Strabene, Diodoro, nei

quali si trova la forma originaria del mito. Questa è una specie di

contaminatio. La forma virgiliana non è certo la primitiva del mito in Italia.

Si può soltanto affermare che Virgilio per il primo diede forma let-

teraria al contenuto della leggenda popolare e della tradizione orale.

Hercules è nulla più dell' "Herakles stereotipato della mitologia greca „,

a cui fu contrapposto Cacus, un'antica divinità romana di attributi in-

certi, forse un primitivo dio del fuoco, corrispondente per il suo potere

e la sua personalità a Tifeo greco. Il mito di Herakles è debitore, in

massima parte, della propria diffusione in Italia a Cuma. È certo che

l'eroe greco era noto agli Etruschi già nel VI sec. a. C. Quando gl'Ita-

liani abbiano associato il loro indigeno Cacus all'eroe greco non è pos-

sibile stabilire definitivamente: al più tardi nel III sec. a. C; Virgilio

riabilitò la primitiva concezione demonica di Cacus sul tipo di Tifeo.

— L'ultimo (IV) capitolo del lavoro è dedicato allo studio delle rappre-

sentazioni del mito di Hercules nell'arte]. — A. E. Evans, Roman law

studies in Livi/, pp. 275-354 [Introduzione e tre capitoli: lus. Prece-

denti e costume. Procedura criminale. L'argomento dello studio fu sug-

gerito all'autore da un articolo di E. I. Bekker in Savigny Zeitschrift ftlr

Rechtsgesckichte :
' Die romischen Komiker als Rechtzengen \ recensione

dell'opera del nostro Costa sulla legge romana privata in P 1 a u t o. I

risultati delle ricerche dell'EvANs sono i seguenti: " 1. lus in Livio

denota la relazione fra' partiti consistente nei diritti e doveri degli uni

e degli altri; riguardo alle relazioni fra lo Stato e i cittadini indica

l'autorità, in molti casi incorporata nella legge, legge che è ad un tempo

una limitazione di autorità e un'espressione di diritto. — 2. his gentium
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in Livio significa lej^ge internazionale in un senso affine, benché non

palesemente, al moderno. — 3. Precedenti e costume, come Livio

dimostra, danno origine a vari generi di ius, quali la polizia di Stato

e la legge costituzionale. — 4. Così si vennero svolgendo in Roma due

giurisdizioni per la procedura criminale. Una fu una procedura pubblica

prima che il popolo avesse i suoi tribuni che lo guidavano; l'altra era

la quaestio exlraordinaria... decretata regolarmente dal Senato e fonte

diretta del senatus consultum uUimutn... Nel ricordare i progressi politici

e industriali dei Romani Livio dovette necessariamente toccare occa-

sionalmente anche del diritto privato „]. — L. B. Woodruff, Reminiscences

of En n i u s in Sili ic s Italie us, pp. 355-424 [Precede un ca])itolo

riguardante le 'teorie' intorno al poema di Silio Italico Punica, e par-

ticolarmente le sue fonti ; che fra queste ci sia stato anche Ennio,
oltreché Livio, è cosa già avvertita da vari critici e storici della let-

teratura romana, ma l'esame ancora non fu approfondito. Nei due ca-

pitoli successivi si studia la dipendenza di S. Italico da Ennio,
con una minuta rassegna prima dei luoghi che dimostrano un'influenza

diretta, poi di quelli che dimostrano un'influenza indiretta. Sono nume-

rosi tanto gli uni quanto gli altri, come si può vedere pur dai pochi

frammenti che possediamo degli Jnn«?es di Ennio; le due specie d'in-

fluenza si appalesano ad un tempo nella sostanza e nella forma. In quella

sono evidenti anche le tracce dello studio di Livio, e in questa l'imi-

tazione virgiliana. Ma dove le reminiscenze di Ennio nel poema di

S. Italico spesseggiano maggiormente, sebbene non si debba in ciò

accettare ad occhi chiusi le affermazioni troppo recise e quindi in parte

errate di alcuni critici tedeschi e soprattutto del Heynacheb, è nella

rappresentazione delle divinità e nell'accenno ai vari presagi che si eb-

bero durante la guerra. La descrizione che ne fa il poeta corrisponde

non di rado a quelle che dei medesimi presagi fanno altri scrittori, spe-

cialmente Cicerone e Livio. La conclusione ultima del lavoro è

questa : che non è possibile trovare per le singole speciali parti delle

Panica una singola fonte].

Eranos. Ada philologica Suecana. XI. 1911. 1-2. — 0. A. Danielsson,

Ztt Sophokles Philoktetes, pp. 1-87 [22 sg. a fioi TtQoaeÀ&ìov alya

afjiiaiv' eiV è k e ì (col Canter) |
à ó y o v TCQÒg atzòv... — 29 sg. rJd'

è^vne^&e , Kal atijSov y o v ò e i x v n o v.
\
Sga Jta5'' l n v ò v... —

42 HQoaz a i
ri
— 66 o d t co yÙQ oiò^ e fi' àÀywelg ' — 146 óecvòg

éÒQLzrig T ù V òe fieÀdd-QOìv, — IbO [^dÀai] 153 ai>À à g 157 azi^ o g

(col Wakefield) — 236 naqé(J%e — 426 oìfioi, òv av z ó> S' èie-
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Àe^ag, olv èyd> — 452 rà ^et ènaivfj (o -w) zovg d'eovg eòq ì» v

•naKQÌ£ — 533 iù)fi£v ' andiamo via ' (weggehen) 534 eiaoÙKìiaiv sta bene

— 872 eigóncos invece di sìtióqcos (lo stesso scambio che si osserva

spesso nei mss fra fiaXelv e Àa^elv) — 1039 èfioi invece di éfiov

1040 àÀÀ' eia T ^ cp àg yf] — 1131 tó y invece di tòv 1133 sg. f-is-

d'vatEQov
I
(i/t'); d/ì/l'... — 1140 àvÒQa invece di àvÒQÓg — 1265 sg. stanno

bene tanto [Aéya aaxóv quanto néfutovzes — 1361 rama invece di zàÀÀa

— 1370 sg. sull'espressione anaforica óiTTÀrjv x'^qiv pienamente giusti-

ficata: SiTTÀììv si riferisce a Filottete e a suo padre Peante. —

1431 sg. anvÀa. x ù» v 6 e zov a z ó À o v\ zó^cov (r') éf,iòJv].— A. W. Ahlberg,

De traiectionis figura ah antiquissimis j^rosae scriptorihus latinis adhihitu,

pp. 88-106 [Supplemento al lavoro dello stesso autore De traiectionis

figura in antiquissimis inscriptionibus italicis adhibita (1910). Qui egli si

occupa di Catone, degli annalisti e degli oratori vissuti

prima di Sallustio, raccogliendo tutti gli esempi della traiectio di vario

genere che in essi s'incontrano. A conclusioni speciali in questa prima

parte dello studio l'autore non giunge; giunge bensì nella seconda, tutta

dedicata a Sallustio, e come egli stesso le riassume credo conve-

niente riportare senz'altro le sue parole :
" Sallustius traiectionem caute

adhibuit, ncque trans fines ab antiquis prosae scriptorihus constitutos

est euagatus. Et si in orationibus paulo maiori licentiae indulsit, in hac

quoque re exemplum antiquorum sequitur, quoniam oratores non tam

seueris legibus adstricti erant quam historici. Ceterum progressus est

in traiectione utenda: in Historiis traiectio in ablatiuum absolutum ir-

repsit, cuius usus exempla et in Catilina et in Jugurtha desunt ,].

Le Musée Belge. Eerue de philologie classique. XV. 1911. 3.— A. Counson,

Romania, pp. 225-251 [Il lavoro non appartiene se non molto lonta-

namente al campo degli studi di filologia classica; basta quindi il ti-

tolo]. — P. Graindor, Liste d'archontes éponymes téniens, pp, 253-262

[Iscrizione inedita ; arconti eponimi dell'isola di Tenos del V e del IV sec.

a. C. Testo e commento storico ed epigrafico]. — L. Halkin, La sta-

tistique archéologique de la Belgique ancienne, pp. 263-274. — Th. Simar,

Just e Lipse, pp. 275-292 [I due ultimi studi escono affatto dall'am-

bito della filologia classica propriamente detta].

Mnemosyne. Bibliotheca philologica bufava. N. S. XXXIX. 1911. 2. —
P. H. Damsté, Notulae criticae ad Siliu m Italie um, pp. 113-184

[(Continuazione ; v. Rivista XXXVIII 468), — Luoghi presi in esame :



- 183 -

IX 8 8gg. 96 sg. 103 sgg. 229 sgg. 258 sg. 263 sg. 267. 305 sg. 814 sg.

872 sg. 403 sg. 434 sgg. 491 sgg. 567 sgg. 572 sgg. X 134 sg. 164 sgg.

173 sgg. 180 sg. 247 sgg. 270 sgg. 279 sgg. 360 sgg. 382 sgg. 395 sg.

398 sg. 459 sg. 461 sgg. 470 sgg. 530 sgg. 537 sgg. 551 sgg. 608 sgg.

XI 5 sg. 28 sgg. 48 sgg. 55 sgg. 157 sgg. 161 sg. 185 sg. 343 sg. 361 sg.

439. 440 '^gg. 487 sg. 521 sgg. 535. 540 sg. 558 sg. XII 106 sgg. 116 sg.

168 sgg. 179 sg. 210 sg. 241 sg. 258 sgg. 885 sg. 363 sg. 415 sgg. 434 sg.

453 sgg. 465 sgg. 490 sg. 633 sg. 697 sg. 734 sgg.]. — Lo stesso, Ad mensas

j!Jrt«jce«s, p. 134 [Nota 'bibliografica' a Virgilio Aen. ITI 255 sgg.].

I. V. Wageningen, Varia, pp. 135-140 [Note a Cicerone, de nat. deor.

1 §§ 25. 26. 80. Seneca epist. II 2. IV 3. XV 4; 6-7 P e r s i o I 67 sg.

(67 sitt^e invece di sive)]. — v. L(eeuwkn), Ad ' Iliadis'' scholia A, p. 140

[-4 189 oè xaiaÀa^cóv invece di ènÀa^év — M 276 r/;v v^xjjaiv]. —
H. T. Karsten, Donatiana et T e r e n t i a n a

, pp. 141-184 [Analisi,

minutissima per le due prime, e recensione critica delle seguenti pub-

blicazioni sull'argomento: Erd. Struck, De Terentio et Donato. Dissert.

Rostochiensis. hìps. 1910. Herm. Steinmann, De artis poeticae veteris parte

quae est tcsqì r]&òJv. Dissert. Gottingensis. 1907. 0. Feyerabend, De Se7-vii

doctrina rhetorica et de Terentiano commento Donati. Marpurgi 1910]. —
V. Ij(eeuwen), Ad hymn. Apoll. 402, p. 184 [(poi3rjaai, invece di vor^aai],

— P. A. Damsté, Ad scriptores Historiae Augustae, pp. 185-194 [Note di

critica del testo a poco meno di 50 luoghi di Giulio Capitolino:
Massimino e Massimino iunior, Gordiano, Massimo e Balbino, sulla se-

conda edizione del Peter, voi. 2°]. — v. L(eeuwen), Ad hymn. Cer. 445,

p. 194 ['vdaae — collocavit, sedem ei assignavit, degere iiissit — invece

di h'£vae]. — .J. J. Hartman, Annotationes criticae ad PI u tar e h l opera,

pp. 195-222 [(Continuazione; v. Rivista a. e. p. 346). —Ancora le Vite;

luoghi presi in esame 132. Continuerà]. — Lo stesso, De v i dio in

exsilium proficiscente. Tv. I 10, 15-20, pp. 223-224 [La nave che portava

il poeta in esilio giunse dall'Egeo, attraverso a tutto l' Ellesponto,

nella Propontide. Col passo di Ovidio è da confrontare uno corrispon-

dente di Apollonio Rodio I 922-985].

Idem. 3. — Necrologia di I. M. J. Valeton, uno dei quattro direttori

della Mnemosyne. — P. H. Damsté, Ad scriptores Historiae Augustae,

pp. 225-241 [(Continuazione dal fase, preced. della Mnemosyne). — Sono

presi in esame poco meno di 100 luoghi diTrebellio Pollione
e V p i s e o]. — Lo stesso. Ad Mi n ti cii Fé liei s ' Oct. ' 22, 6, p. 241

[trina invece di tunc]. — H. Wagenvoort H. Fil., Emendatur Ho r atiu s

Carni. II 16. 4 p. 242 [nauta, naturalmente vocativo, invece di nautis].

— S. A. Naber, Adnotationes criticae ad Appiani Historiam Romanam,

pp. 243-292 [Sono esaminati quasi 230 luoghi, sulle edizioni dello

ScHWEiGH.'iusER 1785, del Bekker 1852, del Mendelssohn, voi. I, 1879, e
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del ViERECK, voi. II, 1905]. — J. J. H(artman), Ci c, j^t'o Uose. Am.

§ 136, p. 292 [humilitatem cum amplitudine de dignitate]. — Lo stesso,

Annotationes criticae ad Fiutar chi opera, pp. 293-329 [(Continuazione

dal fase, preced. della Mnemosyne). — Ancora le Vite ; luoghi tolti in

esame 198]. — Lo stesso, De Ovidio in exilium proficiscente, p. 331

[Chiede come sia possibile conciliare con l'elegia 3* del primo libro de'

Tristia ciò che del viaggio e della fermata ad Uva il poeta dice al-

trove: Pont. II 3, 88 sgg. (e Tr. I 3, 5 sg.)j. — J. v. Leeuwen J. f.. Ho-

me rie a, pp. 382-368 [(Continuazione; v. Rivista a. e. p. 345). —
XXXVIII. Locorum Homericorum qui immerito vituperati sunt defensio. Mi

limito a indicare i luoghi esaminati, qua e là con qualche osservazione:

il pi-incipio delVlliade [" obscuri nihil manet quodve minus placeat, si

ad ìpv^àg ììqcócdv et ad avtovg supplemus Aehivorum nomen e verbis

proximis repetitum. Hoc enim voluit poeta, qui de solis Achivis iam

loquitur. Troiani quot caesi quot a feris laniati fuerint non rogans

nunc... Spectat... poeta pugnas secuudam et tertiam, cum Troiani victores

campum obtinuerunt, multi autem Archivi iacuerunt xvvcòv fAéÀnri&Qa „.]

— A 297-303. 397-400 [' Manifesta... hoc loco sunt vestigia fabulae

nostro Carmine antiquioris „, ma non si può parlare di interpolazione].

421 sgg. 592 — B 29-33 [il poeta concilia, come altrove, tradizioni

differenti fra loro]. 50 sgg. 73-75. Il catalogo delle navi passim — F 121

[" quis Iridem misisset ideo nunc non dixit poeta quia pridem, B 786 sqq.

dixerat J. 127-132 - E 355. 576-579 [Si tratta, per Pilemene, ivi dato

per morto, e che in iV 658 torna in scena, di un caso di omonimia,

come giustamente aveva già osservato Aristarco; così per Adrasto

dopo morte, Z 63, ucciso da Diomede, A 333, e poi di nuovo, Il 694,

da Patroclo].

Napoli, 31 dicembre 1911.

Domenico Bassi.
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE DALLA DIREZIONE

Grundziige und Chrestoruathie dor Papyruskunde von L. Miiteis und

U. WiLCKEN. Erster Band: Historischer Teil Erste Hillfte: Grundzùge

von Ulrich Wilcken. Zweite Hiilfte : Chrestomatliie von Ulrich

WiLCKEN. — Zweiter Band: Juristischer Teil Erste Hillfte: Grundzùge

von Ludwig Mitteis. Zweite Hiilfte: Chrestomathie von Luowia

MiTTEis. — Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1912, risp. di pagg. lxxii-437,

vin-579, xvni-298, vi-430.

Albrecht Dikterich. Kleine Schriften. Mit einem Bildnis und zwei Tafeln.

Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1911, di pp. xlii-546.

Walther Leonhard. Hettiter und Araazonen. Die griechische Tradition

ùber die * Chatti „ und ein Versuch zu ihrer historischen Ver-

wertung. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1911, di pp. x-252.

Erich Ziebarth. Kulturbilder aus griechischen Stàdten. Zweite, vermehrte

und verbesserte Auflage. Mit 23 Abbildungen im Text und 2 Tafeln.

Leipzig, B. G. Teubner, 1912, di pp. vi-120.

Tucidide. Storia della guerra del Peloponneso. Passi scelti commentati

da Agostino Silvani. Introduzione di Giovanni Roberti. Milano-Roma-

Napoli, Albrighi, Segati e C, 1912, di pp. xxvi-212.

J. T. Sheppard. Greek Tragedy. Cambridge: at the University Press,

1911, di pp. vii-160.

Pervigilium Veneris. Oxonii e Typographeo Clarendoniano, 1911, senza

num. di pp. (Oxford Plain Texts).

Carolina Lanzani. La lotta fra Herakles e Apollo per il tripode Delfico

(Estr. dagli " Studi storici per l'antichità classica ,, Yol. IV, Fase. l-II,

pp. 17.5-195).

P. Ovidio Nasone. Le Metamorfosi ridotte e annotate per le scuole da

Francesco D'Ovidio. Nuova edizione riveduta e accresciuta dall'an-

notatore. Torino-Roma ecc., Ditta G. B. Paravia e C, 1911, di

pp. xvi-357.

GuNNAR Rudberg. Zum sogenannten zehnten Buche der Aristotelischen

Tiergeschichte. Uppsala, A.-B. Akademiska Bokhandeln ; Leipzig,

0. Harrassowitz, 1911, di pp. iv-143 (Skrifter utgifna af K. Huma-
nistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. XIII. 6).
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Achille Beltrami. La composizione del libro duodecimo di Quintiliano

(Estratto dagli " Studi italiani di Filologia classica ,, Voi. XIX,

pp. 63-72).

— — De Quintiliani Institutionis oratoriae codicibus Ambros. B 153 sup.,

Vatic.-Urbin. 327 et Medie-Laurent. 46, 9 (Estr. dalle " Memorie ,

del R. Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Voi. XXII, XIII della

Serie III, CI. se. mor. e stor., pp. 151-186, in- 4").

Concetto Marchesi. Un nuovo codice del " De officiis , di Cicerone

(Cod. di Troyes 552) (Estratto dalle " Memorie „ cit., Voi. cit.,

pp. 187-212).

FiuEDRicH Pfister. Zur Geschichte der Alexandertradition und des Alexan-

derromans (Sonderabdruck aus " Wochenschrift fiir klassische Phi-

lologie ,, 1911, n. 42), di pp. 13.

Henricus Hollstein. De monobibli Properti sermone et de tempore quo

scripta sit. Dissertatio inauguralis. Marpurgi Cattorum. Typ. Chr.

Schaaf, 1911, di pp. 75.

Luigi Cis'>rio. Epitalamio d'EIena. Traduzione dell'idillio XVIII di Teo-

crito. Cremona, Tip. Ditta P. Pezzi e C, 1911, di pp. 30 (Nozze

Muoni-Decio).

Platone. Il Menesseno. Traduzione di Antonino Cassarà con introduzione

e note. Catania, Vinc. Muglia. 1911, di pp. xvi-31.

Robertus Frideuici. De librorum antiquorum capitum divisione atque

summariis. Accedit de Catonis De agricultura libro disputati©. Dis-

sertatio inauguralis. Marpurgi, Typis Rob. Noske, 1911, di pp. 85.

Samuel Ball Platner. The topography and monuments ofAncient Rome.

Second edition revised and enlarged. Boston, Allyn and Bacon, 1911,

di pp. xiv-538 [con 8 tavole e 93 illustrazioni nel testo].

E. M. Thompson. Paleografia greca e latina. Traduzione dall'inglese con

aggiunte e note di Giuseppe Fumagalli. Terza edizione riveduta ed

ampliata. Con 38 incisioni nel testo e 8 tavole in fototipia, di cui

una in tricromia. Milano, Ulrico Hoepli, 1911, di pp. xi-208.

WiLKO De Boer. In Galeni Pergameni libros HEPI WIXH2 HAQQN
KAI AMAPTHMATQN observationes criticae. Dissertatio inaugu-

ralis. Marpurgi Cattorum, typis R. Noske, 1911, di pp. 56.

Thomas FitzHugh. The West-Indoeuropean Superstress (Extracted from

the Proceedings of the American Philological Association, Voi. XLI,

1911, pp. xxxi-xxxvi).

Robert Henning Webb. An attempt to restore the y archetype of Terence

manuscripts (Printed from the " Harvard Studies in Classica) Phi-

lology ,, Voi. XXII, 1911, pp. 55-110).

Domenico Bassi. L'illustrazione inedita di Bernardo Quaranta dell'opera

neQÌ eiaefieias di Filodemo (Estratto dal volume :
" Symbolae litte-

rariae in honorem Julii De Petra ,), di pp. 14.

Augustus Mancini. Index codicum latinorum publicae bybliothecae Fa-

ventinae (Estratto dagli " Studi italiani di Filologia classica ,

Voi. XIX, pp. 19-23).
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Clemente Merlo. I dialetti italiani centro-meridionali e le sorti della

declinazione latina (Estratto dagli " Studi letterari e linguistici ,

dedicati a Pio Rajna, pp. 667-673).

Giuseppe Ciardi-Dupré. Greco aìvoftai, Latino tinca. Firenze, Tip. Gali-

leiana, 1911, di pp. 4.

Gustav Schneiuer. Lesebuch aus Platon und Aristoteles. Fùr den Schul-

gebrauch herausgegeben. Dritte, erweiterte Auflage. Wien-Leipzig,

F. Tempsky-G. Freytag, 1912, di pp. 243.

Hermann Nohl. Hilfsheft zu Cicero. Wien-Leipzig, F. Tempsky-G. Freytag,

1912, di pp. 94.

Denkmiiler griechischer und ròmischer Skulptur. Herausgegeben von

A. FurtwIngler und H. L. Ulkichs. Handausgabe. Dritte, stark

vermehrte Auflage 60 Tafeln und 76 Textabbildungen. Mùnchen,

F. Bruckmann A.-G., 1911, di pp. viii-214.

Bruckmanns Wandbilder alter Plastik. Erlàuternde Texte von Fr. W.
VON Bissino E. Buschor und H. H. Josten. Miinchen, F. Bruckmann

A.-G., 1911, di pp. 55.

Q. HoRATii Flacci Opera. Florentiae, apud G. Barbera, 1911, di pp. xu-265.

Paolo Fossataro. Il concetto della vita e la morale di Orazio. Prelezione.

Napoli, Tip. Fed. Sangiovanni e Figlio, 1911, di pp. 19.

CoRNELii Taciti De vita et moribus lulii Agricolae liber. Recensione con

un prospetto delle varianti e note critiche di Paolo Fossataro. Na-

poli, Lib. Detken e Rocholl, 1911, di pp. viii-75.

Petronii Cena Trimalchionis. Testo latino con note e studi illustrativi

di Paolo Fossataro. Napoli, Tommaso Pironti, 1912, di pp. 145.

Tabulae Iliacae Capitolinae inscriptionem denuo recognitam percensuit

artissimo adiecto apparatu Humbertus Mancuso (Estr. dai " Rendi-

conti „ della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, sto-

riche e filologiche, voi. XIX, ser. 5*, fase. 8°), di pp. 12.

Umberto Mancuso. La " Tabula Iliaca „ del Museo Capitolino (Estr. dalle

" Memorie „ della Reale Accademia dei Lincei, Serie 5", Classe di scienze

morali, storiche e filologiche, Voi. XIV, pp. 662-731, con una grande

tavola fuori testo).

Hermann Peter. Wahi'heit und Kunst Geschichtschreibung und Plagiat

im klassischen Altertum. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1911, di

pp. xii-490.

R. C. KuKULA. Romische Sàkularpoesie. Neue Studien zu Horaz' XVI. Epodus

und Vergils IV. Ekloge. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1911,

di pp. iv-97.

Hugo Willrich. Livia. Mit einem Titelbild. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner,

1911, di pp. vi-79.

XII Panegyrici latini. Post Aemilium Baehrensium iterum recensuit

Guilelmus Baehrens. Lipsiae, B. G. Teubner. 1911, di pp. xxxii-327.

Aeheae Tactici De obsidione toleranda commentarius. Edidit Richardus

Schoene. Lipsiae, B. G. Teubner, 1911, di pp. xxiv-205.
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Phrynichi Suphistae PraeparaHo sopliistica. Edidit lobannes De Borries.

Lipsiae, B. G. Teubner, 1911, di pp. xlvi-199.

Plinio Fraccako. I processi degli Scipioni (Estratto dagli " Studi storici

per l'antichità classica ,, Voi. IV, fase. 3-4, pp. 217-414).

DoMKNico Fava e Silvio Pellini. Hiimanae litterae. Voi. 1 Prosatori e

poeti latini del Rinascimento. Con introduzioni storico-letterarie e

bibliografiche, di pp. xu-394. - Voi. II Temi tratti dagli Umanisti

dei Sec. XV e XVI e tradotti in italiano per uso di retroversione,

di pp. vii-3.30. Milano, Francesco Vallardi, 1911.

Paul Leumann. .Johannes Sichardus und die von ihm benutzten Biblio-

theken und Handschriften. Muncben, Oskar Beck, 1912, di pp. x-287,

in 8" gr. (Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Pliilologie

des Mittelalters begrvindet von Ludwig Traube. Vierter Band, erstes

Heft).

Carl Fries. Die griechischen Gotter und Heroen. Vom astralmytholo-

gischen Standpunkt aus betrachtet. Berlin, Mayer und Miiller. 1911,

di pp. 307.

Wilhelm von Ghrists Geschichte der griechischen Litteratur. Unter

Mitwirkung von Otto Stahlin bearbeitet von Wilhelm Schmid. Erster

Teil : Klassische Periode der griechischen Litteratur. Sechste Auflage.

Munchen, Oskar Beck, 1912, di pp. xiv-771 (Handbuch der klass.

Alterturaswiss. berausg. von Iwan von Mùller, Siebenter Band, 1. Teil).

Sex. Propertii Elegiarum libri tV Recensuit Carolus Hosius. Lipsiae,

B. G. Teubner, 1911, di pp. xv-190.

P. Papini Stati Silvae Krohni copiis usus iterum edidit Alfredus Klotz.

Lipsiae, B. G. Teubner, 1911, di pp. xcvi-220 [con una tavola foto-

tipica].

luRisPRUDENTiAE Anteiustinianae rcliquias in usuai maxime academicum

compositas a Ph. Eduardo Huschke editione sexta aucta et emendata

ediderunt E. Seckel et B. Kuebler. Voluminis alterius fasciculus

prior. Lipsiae, B. G. Teubner, 1911, di pp. 188.

M. Terenti Varuonis Rerum rusticarum libri tres. Post Henricum Keil

iterum edidit Gcorgius Goetz. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di

pp. xvi-162.

Sexti Empirici Opera. Recensuit Hermannus Mutschniann. Voi. I IITP-

PQNEIQN inOTYnQZEQN libros tres continens. Lipsiae, B. G.

Teubner, 1912, di pp. xxviii-210.

Grundriss der Geschichtswissenschaft zur Einfiihrung in das Studium

der deutschen Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit heraus-

gegeben von Aloys Meister. Band I Abteilung 1 Berthold Bretholz

Lateinische Palàographie zweite Auflage. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner,

1912, di pp. vi-112.

E. S. Artom. La lettera di Demetrio II a Gionata (I Macc. XI. 30-37), di

pp. 7. — La lettera di Antioco Epifane morente agli Ebrei (11 Macc.

IX. 19-27>, di pp. 7 (Estratti dalla " Rivista Israelitica „ Vili, fase. 3-4V
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Epistulae privatae graecae quac in papyris aetatis Lagidarum servantur.

Edidit Stanislaus Witkowski. Adiecta est tabula phototypica. Editio

altera auctior. Lipsiae, B. G. Teubner, 1911, di pp. xxxvn-194.

Aristotklis De anima libri III. Recognovit Guilelmus Biehl. Editio al-

tera. Cnravit Otto Apelt. Lipsiae, B. G. Teubner, 1911. di pp. xiv-141.

Commentationes philologae lenenses. Ediderunt Seminarli philologo-

rum lenensis professores. Voluminis noni fasciculus prior. Paulus

LusDERSTEDT : De C. Maecenatis fragmentis. Lipsiae, B. G. Teubner,

1911, di pp. 119.

Q. Orazio Placco. Il terzo e il quarto libro delle Odi e il Carme Seco-

lare. Traduzione metrica col testo a fronte di Lionello Levi. Venezia,

Libreria Veneziana Scolastica, 1912, di pp. viu-123.

L. Maccari. Stichomytbica. Urbini, typ. Melch. Arduini, 1911, di pp. 14.

R. Valentin!. Giacomo Becchetti umanista lombardo (Estr. Riv. " Classici

e neolatini „, n. 3-4, a. VII), di pp. 24.

Oskar Villaret. Hippocratis de natura bominis liber ad codicum fidem

recensitus. Dissertatio inauguralis. Accedunt Prolegomena de codi-

cibus et de dialecto huius libri et Adnotationes. Berolini, Mayer et

MùUer, 1911, di pp. 88.

RoY e. Flickinger. The influence of locai theatrical conditions upon the

drama of the Greeks (Reprinted from " The Classical Journal „,

Voi. VII, No. 1), di pp. 20.

Edward B. Clapp. The '0API2TTS of Theocritus (University of Cali-

fornia publications in Classical Philology Voi. 2, No. 8, pp. 165-171).

Alfred Gercke und Eddard Norden. Einleitung in die Altertumswis-

senschaft. III. Band. Griechische und Romische Geschichte [von Carl

Friedrich Lehmann-Haopt, Karl Julius Beloch, Ernst Kornemann]

Griechische und Romische Staatsaltertiimer [von Bruno Keil].

Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1912, di pp. viii-428. Register

zu Band I. IL III., di pp. 16.

Enrico Cocchia. Il disegno primitivo dell'Eneide. Contributo all'inter-

pretazione del proemio virgiliano al terzo libro delle Georgiche

(Estratto dal volume :

'^ Symbolae litterariae in honorem Julii

De Petra „), di pp. 40.

— — L'epicureismo di Gaio Memmio l'amico di Lucrezio. Contributo

ermeneutico al proemio di Lucrezio e alle epistole di Cicerone

(Estratto dagli "Atti R. Accademia Arch. Lett. Bell. Arti , di Na-

poli, Nuova Serie, Voi. II, 1910, pp. 177-200).

Walter Spiegel. Die Bedeutung der Musik fiir die griechische Er-

ziehung im klassischen Altertum. Inaugural-Dissertation. Berlin,

Martin Warneck, 1910, di pp. 92.

Xaver Gabler. De elocutione Quintiliani. Dissertatio inauguralis. Borna-

Leipzig, typis Roberti Noske, 1910, di pp. 108.

Peter Parzinger. Beitràge zur Kenntnis der Entwicklung des Ciceroni-

schen Stils. Inaugural-Dissertation. Landshut, Jos. Thomann, 1910,

di pp. 144.
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Friedrich Ruckdeschel. Archaisinen und Vulgarismen in der Sprache

des Horaz. Inaugiiral-Dissertation. Munchen, F. Straub, 1910, di

pp. 166.

Alexander Rustow. Der Lugner. Theorie, Geschichte und Auflosung.

Inaugural-Dissertation. Leipzig, B. G. Teubner, 1910, di pp. v-145.

Sumbolae litterariae in honorem lulii de Petra. Dederunt amici, collegae,

discipuli. Neapoli, typis Aloysii Pierre, MDCCCCXI, di pp. xxi-336.

AiLi Persi Flacci Saturae Edidit atque prolegomenis, interpretatione

Belgica, commentario instruxit lacobus van Wageningen. Pars prior,

di pp. Lxiii-49. Pars altera, di pp. 129. Groningae, in aedibus he-

redum P. Noordholf, MCMXI.

Georg Riecken. Die Quellen zur Geschiclite des Tiberius Gracchus.

Inaugural-Dissertation. Borna-Leipzig, Robert Noske, 1911, di pp. 173.

Friedrich Ackermann. Das III0ANON bei Sophokles. Ein Beitrag zur

Kenntnis seiner Kunst. Inaugural-Dissertation. Borna-Leipzig, Robert

Noske, 1910, di pp. vi-83.

JoHAN Michael Hofer. Die Stellung des Desiderius Erasmus und des

Johann Ludwig Vives zur Padagogik des Quintilian. Inaugural-Dis-

sertation. Erlangen, Junge und Sohn, 1910, di pp. iv-2'20.

Emil Belzner. Die kulturellen Verhaltnisse der Odjssee als Instanz fiir

die Kritik der Einheit der Dichtung. Inaugural-Dissertation. Er-

langen, Junge und Sohn, 1911, di pp. vii-104.

Wilhelm Eckekt. Dialektiseher Scherz in den fruheren Gesprachen Pla-

tons. Inaugural-Dissertation. Nurnberg, U. E. Sebald, 1911, di pp. 144.

Anton Schaumberg. Bogen und Bogenschiisse bei den Griechen mit be-

sonderer Rucksicht auf die Denkmàler bis zum Ausgang des ar-

chaischen Stils. Inaugural-Dissertation. Nurnberg, Benedikt Hilz,

1910, di pp. iv-148.

Wilhelm Dietrich. Der Platonische Dialog Parmenides und die Ideen-

lehre. Inaugural-Dissertation. Nurnberg, Benedikt Hilz, 1910, di pp. 59.

Thomas Ibel. Die Wage im Altertum und Mittelalter. Inaugural-Disser-

tation. Erlangen, Junge und Sohn, 1908, di pp. 187.

Lateinisches Elementarbuch fur Reformschulen von Wilhelm Kersten.

Zweite Auflage bearbeitet von Ferdinand Erdmann. Mit einer Karte

des Romerreiches. Leipzig, G. Freytag, 1912, di pp. 252.

Matzke memorial volume containing two unpublished papers by John

E. Matzke and contributions in his memory by his Colleagues. With

portrait (Leland Stanford Junior University Publications. University

Series). 1911, di pp. 162.

Carlo Pascal. Il significato della formola sit tibi terra levis (Estratto

dal volume: " Symbolae litterariae in honorem Julii De Petra „ì,

di pp. 3.

Antonio Amante. La poesia sepolcrale latina. Saggio. Palermo, Scuola

Tipografica Boccone del Povero, 1912, di pp. 95.
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Tito Gioiku. I fasti consolari e la critica. Sag^'io di cronolof^ia romana.

Nota (Estratto dai " Rendiconti della R. Accademia dei Ijincei „,

Voi. XX, fase. 6°, pp. 815-338).

Giuseppe Corradi. UTPA THTIA (Estratto dal ' Bollettino di Filologia

Classica „. Anno XVIII, Fase. 7), di pp. 3.

Emanuele Ciaceki. Intorno alle più antiche relazioni fra la Sicilia e la

Persia (Estratto dagli " Studi storici per l'antichità classica „. Voi. V.

Fase. 1), di pp. 42.

Arthurus Kochalsky. De Sexti Empirici adversus logicos libris quae-

stiones criticae. Dissertatio inauguralis. Marpurgi Oattorum, typis

acad. loh. Aug. Koch, 1911, di pp. 96.

Ausgewahlte Briefe Ciceros. Fur den Schulgebrauch herausgegeben von

Hans Liithmer. Mit 6 Abbildungen und 1 Karte von Altitalien.

Zweite verbesserte Auflage,bearbeitet von Karl Busche, di pp.xxii-118.

— Schiilerkommentar zu den ausgewàlilten Briefen Ciceros von

Hans Luthmer. Zweite, ganzlich umgearbeitete Aufiage von Karl

Busche, di pp. 72. Wien-Leipzig, F. Tempsky-G. Freytag, 1912.

Arthur Rosenberg. Untersuchungen zur romischen Zenturienverfassung.

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1911, di pp. 93.

H. Delulle. Les répétitions d'images chez Euripide. Contribution à

l'étude de l'iraagination d'Euripide. Dissertation doctorale. Louvain.

Bureaux du Recueil ; Paris, A. Picard; Bruxelles, A. Dewit, 1911, di

pp. xx-86.

Selatie Edgar Stodt. The Governors of Moesia. A Dissertation. Prin-

ceton, N. J., The Falcon Press, 1911, di pp. xii-97.

Corrado Barbagallo. Giuliano l'Apostata. Genova, A. F. Formaggini, 1912,

di pp. 76 (Profili N. 18).

Richard Wunsch. Aus einem griecliischen Zauberpapyrus. Bonn, A.Marcus

und E. Weber, 1911, di pp. 31 (Kleine Texte fùr Vorlesungen und
Ubungen herausgegeben von Hans Lietzmann, N. 84).

— — Antike Fluchtafeln herausgegeben und erklart. Zweite Auflage.

Bonn, A. Marcus und E. Weber, 1912. di pp. 31 (Kleine Texte citt.,

N. 20).

Franciscus Gruenler. De ecquis sive etquis pronomine quaestiones ortho-

graphicae. Dissertatio inauguralis. Marpurgi Cattorum, typis Chr.

Schaaf, 1911, di pp. 108.

Eranos. Acta philologica Suecana. Voi. XI, nn. 1 e 2.

Transactions and Proceedings of the American Philological Association,

1910. Volume XLI.

Harvard Studies in Classical Philology. Volume XXII, 1911.

Classical Philology (The University of Chicago Press). Voi. VI, nn. 2-4.

The Classical Review. Voi. XXV, nn. 7 e 8.

The Classical Quarterly. Voi. VI. n. 1.
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The Journal of Philology. Voi. XXXI, 1910, n. 62.

The American Journal of Philology. Voi. XXXTI. n. 4 (128).

Modem Language Notes. Voi. XXVI. nn. 7 e 8. Voi. XXVII, n. 1.

Mnemcsyne. Bibliotheca philologica Baiava. Voi. XXXIX, n. 4.

Revue de l' Instruction publique en Belgique. Voi. LIV, n. 4.

Le Musée Belge. Voi. XV. n. 4. Voi. XVI, n. 1.

Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée Belge. Voi. XV,
nn. 8-10.

Revue des études anciennes. Voi. XIII, n. 4.

Bulletin de correspondance Hellénique. Ann. XXXV, nn. 5-12.

Byzantinische Zeitschrift. Voi. XX, nn. 3 e 4.

Bibliotheca philologica classica. Voi. XXXVIII, n. 3.

Atene e Roma. Ann. XIV, nn. 153-156.

Bollettino di filologia classica. Ann. XVIII, nn. 5-7.

Rivista d'Italia. Ann. XIV, nn. 11 e 12.

Classici e Neolatini. Ann. VII, nn. 3 e 4.

Bollettino dell'Associazione archeologica romana. Ann. I, nn. 11 e 12.

Torino, 23 gennaio 1912.

Aggiunta a pagina 122.

Nel fascicolo della Zeitschrift ecc., successivo a quello in cui il Walther

proponeva la sua non felice congettura oraziana, è apparsa ora una

Berichtigung dello stesso autore, con cui la congettura viene ritirata in

considerazione di " metrische Hindernisse , : siccome però molte altre

ragioni, d'altro genere, si opponevano a quella congettura, così l'arti-

coletto (mandato alla Direzione e composto già da alquanto tempo,

prima, ad ogni modo, della Berichtigung del W.) non perde del tutto

la sua ragion d'essere. P. R.

OiusKFPE Magrini gerente respontabile.
fio V>r...>''(ft R-->i^ - lortr»
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GLI SCOLIASTI DI PERSIO

(Contintiaz. e fine. - Cfr. fase. I)

Scolii Fiorentini.

Una nuova, e probabilmente l'ultima redazione di scolii

persiani, alla vigilia dei commenti umanistici, ci offrono tre

codici fiorentini del secolo XV.
Il primo, che è il più autorevole e ci è servito di base per

la costituzione del testo, è il Riccardiano 664 (m) (1). Gli

altri due sono i Laurenziani 52, 4 (r) (2) e 53, 23 [a) (3) :

i quali, per la loro singolare concordanza anche negli errori

di trascrizione, o son l'uno copia dell'altro o procedono am-
bedue da uno stesso esemplare. Tutti e tre i codici fiorentini

contengono in principio lo stesso commentario a Giovenale

con il nome di Cornutus, e poi un medesimo commento a

Persio, anonimo.

(1) Membran. di carte 210, assai nitido, con le iniziali miniate e la

prima pagina ornata di fregi. Il commento a Giovenale, anepigr., finisce

a f. 160* " ExpUcit expositio Cornuti super toto libro luvenalis „, in rosso.

Gli scolii a Persio, anepigr., finiscono a f. 210''. Il copista, ignorante di

greco, lasciò al posto delle parole greche uno spazio vuoto.

(2) Membran. di carte 178, nitidissimo, con le iniziali colorate e indo-

rate. 11 commento a Giovenale, anepigr., finisce a e. 133" " ExpUcit

expositio Cornuti super toto libro luvenalis Deo gratias „, in rosso. 11 com-
mento di Persio, anepigr., finisce a e. 178' " Hunc librum scripsit Ba-
stianus Pistoriensis „.

(8) Cartac. a e. 147" " ExpUcit expositio Cornuti super toto libro luve-

nalis Deo gratias Amen „, in rosso. Gli scolii a Persio finiscono a e. 202".

Alla fine, il copista aggiunse * Hunc librum transcripsit francischus fiUppi

pancratij de oricellariis. Die secunda ianuarii 1463 „. Seguono due trat-

tatelli retorici (202^-213*); ed è aggiunta di mano più recente l'orazione

di Donato Acciaioli, tenuta dinanzi a Sisto IV il 8 ottobre 1471.

Rivista di ftloìogia, ecc., XL. 13
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La Vita, tolte poche riduzioni e varianti e frequenti in-

versioni, è quella stessa della Vulgata; e il testo vulgato è

pure il fondamento del nuovo commentario.

Nel Prologo apparisce già una certa tendenza all'amplia-

mento, che si accresce e si determina nelle note alla prima

satira, le quali costituiscono una buona metà di tutta la raccolta.

Parecchie glosse sono affatto nuove e sostituiscono gli scolii

della Vulgata; le altre sono uguali o ridotte o modificate. Di

solito l'antica chiosa è in questa ultima redazione rimaneg-

giata ed ampliata con aggiunte di particolari e di spiega-

zioni; talora di essa non resta che l'intendimento, ma fram-

mezzo alle nuove espressioni, qualche vecchia frase rimasta

tradisce la origine medievale. Frequenti sono le inversioni,

che non bisogna attribuire all'opera del compilatore, bensì

al costante disordine onde le glosse sono distribuite nelle an-

tiche raccolte. Le parole greche sono spesso tralasciate, ta-

lora tradotte e piìi di frequente corrotte : ma è questa colpa

degli amanuensi.

Le favole e i miti, ond'è largo cenno nella Vulgata, sono

di molto ampliati nella dicitura e nei particolari
;
qualche

mito è qui per la prima volta dichiarato.

Nelle satire II, III, IV, il commento si riduce d'un tratto

a brevi e rarissime noticine, disposte per lo piìi a guisa di

parafrasi, in parte indipendenti, in parte derivate dalle glosse

Vulgate: delle quali molte sono affatto trascurate, le rima-

nenti appariscono ridotte, accorciate, permutate nella espres-

sione. Nella satira quinta la eccessiva magrezza degli scolii

precedenti comincia a scomparire, fino a pareggiar la mole

del testo vulgato nella satira sesta. Le note alla satira quinta

mostrano, piìi che le altre, una certa indipendenza rispetto

alle antiche glosse, delle quali pur molte e considerevoli

tracce rimangono nell'intendimento e nella espressione.

Verso la fine del commentario i codici Laurenziani (a, ì')

derivano dal testo vulgato un buon numero di aggiunte, che

sono dei supplementi tardivi introdotti da uno studioso di

Persio nella redazione originale rappresentata dal Riccardiauo.

Il Commentatore non cita mai le sue fonti ; e di solito l'an-

tica interpretazione, quando sia discussa e male accolta, è
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riferita con la formula consueta: ut non nuli/ , ut aliqui volunt,

ni nonnullis placet. Ne sappiamo se questo avvenga per non-

curanza del commentatore o perchè anonime fossero le sue

fonti. Tuttavia la scelta ch'egli fa delle varie interpretazioni

{.ied melior, sed nielius) mostra clie aveva davanti il testo

della Vulgata.

È notevole che le chiose più costantemente accolte nel

corpo degli scolii fiorentini son quelle del blocco Pithoeano :

le quali costituiscono in verità il più importante residuo degli

antichi e medievali glossatori di Persio.

La sproporzione del commento si può spiegare o ammet-

tendo che l'anonimo abbia ricavato da un commentario con-

tinuo le note alla satira prima e che il resto abbia tolto da

scolii marginali, o, con migliore ipotesi, ritenendo si tratti

di una compilazione frammentaria.

Nel commento sono aggiunte molte nuove citazioni di Te-

renzio, Cicerone (Tusculane ed Epistole), Vergilio, Orazio,

Ovidio, Quintiliano, Giovenale (1). Degli autori greci sono ci-

tati Erodoto (2) ed Aristotele (3).

*

Ma qui sorge una grave questione. Nel cod. Ambrosiano

J. 26 inf. è il commento di Giovenale e Persio, raccolto dalle

lezioni del Landino nel 1462 (4). Per il commento di Persio

il Landino adopera le glosse medievali in minima proporzione.

Egli commenta umanisticamente con scelta dottrina latina e

greca. Presso di lui si trovano alcuni scolii caratteristici che

(1) Riferiamone alcune. Pfol. 2 (Verg. Eclog. VI, 64-66): 1,4 (Catone

I, 14); I, 9 (Serv. ad Verg. ed. Vili, 29); I, 22 (luven. X, 82-83); I, 86

(Ovid. A. A. I, 475-76); I, 107 (Terent. Eamichus IT, 2, 37); I, 127 (Cic.

prò Marcello, 10); I, 133 (Cic. ad fam. IX, 26, 2): VI, 1 (Horat. Carni.

II, 13, 26); VI, 30 (Ovid. Metani. XI, 749-95).

(2) Sat. I, V. 94.

(3) Sat. I, V. 128.

(4) Cart. sec. XV, f. 193 " haec ad expositionem luvenalis satis siut

prò ingenio nostro a Landino colleeta, quibus Kl. iulii extremam manum
imposuimus anno domini M'CCCC^LXIP „. FI. 193^ " Expositio opusculi

Auli Persii Flacci a Landino suscepta „. Manca al codice un foglio al

principio e uno alla fine.
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leggiamo nel commento anonimo ; anzi qualcuno che qui non

ha senso ben chiaro, nella esposizione Landiniana è perfetto (1).

I due commenti si differenziano sostanzialmente : quello del

Landino è tutto personale ; l'anonimo mette a fondamento le

glosse medievali aggiungendo note di suo. Si presentano due

ipotesi: l'anonimo è anteriore e il Landino se ne giovò;

o è anteriore il Landino e da esso desunse alcune note l'ano-

nimo, il quale del resto ha pure una certa personalità che si

manifesta sopra tutto nei richiami a se stesso, con vt diximus.

La prima ipotesi è la vera. L'anonimo deriva grandissima

parte delle sue note dalle fonti medievali, di cui con molta

parsimonia si servì il Landino. Ora se egli avesse adoperato

il commento personale e fresco di un contemporaneo, fram-

mischiandolo confusamente con le glosse piii antiche, non sa-

rebbe strano che ne avesse sempre taciuto il nome?

Ma ci sono indizii sicuri e pili positivi. Al v. 9 della sa-

tira prima l'anonimo riporta la glossa medievale che, sebbene

esclusa dalla Vulgata, si legge pure nel Parigino 8272 del

sec. XI (2). Il Landino accoglie l'antico scolio, rimaneggian-

dolo a suo modo, piìi elegantemente, e accrescendolo di due

citazioni, una di Servio, incertissima, e una di Vergilio.

" ...ex antiqua illorum consuetudine quam tangit Servius

" in bucolicis credo (3). Nam cum pueri meritorii, i. pueri

" qui publice prostabant, ab ilio turpi questu discedebant iam
" provecti aetate solebant nuces spargere, unde illud est vir-

" gilianum: sparge marito nuces „.

Questa medesima glossa fu pure quasi integralmente ri-

prodotta da Bartolomeo Fonzie nel suo giovanile commen-

tario persiano, pubblicato nel 1477 ma composto assai prima.

Ora tanto il Landino, quanto il Fonzio non poterono ricavare

quella nota dalla raccolta pseudocornutiana, che ebbe in quel

secolo stesso l'onore della stampa, poiché essa si legge sol-

tanto nel Parigino e nell'anonimo. Quest'ultimo dunque, che

(1) Ammettendo che sia frammentaria la compilazione dell'anonimo,

ci spieghiamo benissimo la mancata citazione del passo ciceroniano nella

nota I, 1.

(2) lahn p. ccviii; 249.

(3) Serv. ad Verg. Ed. Vili, 29.
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la materia del suo commentario derivò dalla massa intricata

e molteplice delle glosse medievali, è la fonte pili naturale

e probabile dei due commentatori umanistici.

Ma c'è di pili. Nella nota al v. 52 della prima satira,

l'anonimo, dopo la solita dichiarazione del passo, annota

" sumeri auteni dicttim est a sugendo „, senz'altro. Il Landino,

invece, correggendo " svmeii a sumendo dicitur , secundum

aliquos dìcitur a sutjendo ,,. Qui si tratta di una vera corre-

zione: quegli ' aliqui ' rappresentano gli scolii dell'anonimo,

che il Landino avea sott'occhio; ne si può pensare al testo

della Vulgata, poiché in esso manca affatto la dichiarazione

suddetta. Finalmente il Laur. 5B, 23, che presenta la reda-

zione alterata, è circa dello stesso tempo del commento

landiniano. La compilazione genuina è dunque da riportarsi

a un tempo molto anteriore.

Il Landino, dunque, si servì dell'anonimo con molta cautela

e parsimonia. Diamo alcuni esempi. Al v. 57 della prima sa-

tira l'anonimo dichiara " a q u a 1 i e u 1 u s locus est proprie

per quem aquam in cloacam transire facimus cum iacta

fuerit „ (1). Il Landino è piìi serrato ed elegante, e mette

di suo la significazione volgare " appellamus enim aqualiculum

meatum aquarum ad cloacas, vulgo l'aqquaio „.

A proposito della favola di Arione (T, 94), l'anonimo ri-

corda Cicerone ' in Tusculanis ', (2) ed Erodoto ' in primo

historiarum '

(3) ; il Landino col fare sicuro del maestro uma-

nista annunzia " fabula vero notissima est et ab Herodoto

in primo tractata de ipso Arione „ ; e fa seguire una espo-

sizione molto particolareggiata, desunta anche tacitamente in

parte dal racconto di Gelilo (4).

Nella nota introduttiva alla satira quarta l'anonimo con-

giunge insieme parte della glossa medievale con una nuova

notizia dotta sulla fonte platonica della satira (5). Il Landino

(1) Questa nota manca alla Vulgata.

(2) Tusc. Il, 67.

(3) Herod. I, 23-24.

(4) Gellio XVI, 19.

(5) " In hac satira eos omnes increpat qui ad gubernandas res publicas
* nimis admodura iuvenes accedere audent: exemplo Alcibiadis qui, Pe-
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riporta quest'ultima notizia, quasi con le medesime parole :

Tradum aufeni hoc totum ex libello quodam Platonis in quo

Socratem introducit cum Alcibiade disputante adirne adolescente

ne quicquam siqwa vires suas aggrediatur „ ; aggiungendo di

suo la indicazione del dialogo e la ragione del titolo: " qui

libellus iccirco inscriptus est Aìcibiades „.

Ancora: dall'anonimo il Landino deriva la nota al v. 50

della satira quinta (1), rimuovendo la designazione di una

fonte, " secundum astrologos „, che avrebbe forse avuta ap-

parenza troppo volgare, e una indeterminatezza " Jovis aut

alterius sideris benignitas „, che diventa " benignitas alterius

sideris, ut Jovis aut Veneris „.

Per assegnare il tempo del commentario anonimo valgono

gli scolii dove si manifesta la conoscenza del greco. Il com-

mentatore conosce e intende gli originali greci. Nella nota

al V. 94 della prima satira egli trae da Erodoto (I, 23-24)

notizie ampie e precise che per la loro forma derivano dal

testo direttamente, e non da una traduzione latina (2): egli ha

pure notizia diretta dell'Alcibiade di Platone (3), e in piìi passi

(I, 102; I, 118) mostra conoscenza della grammatica greca.

Egli è dunque un erudito del sec. XV. Conosce Quintiliano

integro (4), che fu scoperto nel 1416. Non è certo che ado-

perasse il testo integro del De Oratore, scoperto nel 1422 (5),

" riclis nepos, sub tutela eius relictus adhuc puer administrationem rei

" publicae subire non dubitavit, quem Socrates in quodam libello Pla-

" tonis, ex quo fere haec satira (tota a. r.) ducta est, introdueitur increpans
" et interrogans qua re fretus tantum pondus subire sit ausus „.

(1) " Mai-s autem et Saturnus adversi humano generi sunt; sed eorum

vis benignitate alterius sideris ut lovis aut Veneris debilitari potest „.

La nota dell'Anon. è la seguente :

" S a t u r n u ni. l?ene secundum astro-

logos locutus est; nam dicunt mathematici Saturnum et Marteni, si

irradiaverint geniturae fetum, intercidere vitae ratiunem; ex quo appel-

lantur angretici, nisi lovis aut alterius sideris benignitas illustraverit „.

(2) Come mostra la ijarola cUthyramhus. Cf. Herod. 1, 28.

(3) Nota al v. 1 della Sat. IV.

(4) Uno dei passi citati di Quintiliano, X, 3, 21 (noia v. 106 Sat. 1),

è nei testi mutili; l'altro, X, 1, 93 (nota v. 123 Sat. 1), è nei soli integri.

(5) I glossatori medievali adoperavano il testo mutilo. La notizia sul

ritmo (I, 13) deriva api^rossimativamente dall'Orafo;- 162, 164, 168, 173,

178, 191-218; e dal paragrafo 91 alla fine il testo era nei codici mutili.

%
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perchè il passo citato al v, 1 della prima satira (1) si trova

anche nei codici mutili (2).

Comunque sia, questo solo è possibile stabilire : che la com-

pilazione fu fatta dopo il 1416; e di essa si potè servire

tanto il Landino, che espose Persio probabilmente verso il

1458, nel qual tempo ebbe ufficiale incarico d'insegnamento

nello Studio Fiorentino, quanto il Fonzio, che compose la sua

explanatio in Perslum verso il 1465 o poco dopo.

Nulla sappiamo della persona del compilatore. Dallo scolio

II, 42 si può tuttavia desumere ch'egli fosse veneto :
" t u c-

ceta... id genus cibi, quod eodem modo apud nos
d i e i t u r „ ; e in veneto appunto tocio, toceto signifi-

cano intingolo.

*
* *

La compilazione fiorentina sta di mezzo tra i vecchi nuclei

delle glosse medievali e i commenti umanistici, che fiorirono

numerosi dattorno al testo persiano nella seconda metà del

quattrocento (3). E a noi pare che sia l'unica compilazione

italiana fondata sui vari gruppi di scolii medievali e orga-

nizzata e ampliata con criteri evidentemente personali e con

nuova dottrina umanistica. Ad essa attinsero i commentatori

successivi; ma ciò che più importa è l'uso che l'anonimo fa

di un materiale scoliastico oggi in parte smarrito o perduto.

Degli scolii a Persio noi fin oggi conosciamo per la stampa

(1) De Orai. Ili, 7.

(2) Nel codice più autorevole, il Riccardiano, è citato il quarto libro

de Oratore. E questa citazione, se non trattasi di un semplice errore di

trascrizione, ci indicherebbe appunto il testo mutilo ciceroniano.

(3) Uno dei primi dichiaratori umanisti di Persio fu Guarino Vero-

nese, che compose il suo commento dopo l'anno 1436 (cf. Sabbadini,

La scuola e gli studi di G. V., p. 93). Ai soliti commentatori di Persio

stampati nel sec. XV è da aggiungere Scipione Ferrari da Verolengo,

figlio di Giorgio, il cui commento dedicato 7/Z.'"° principi Gulielmo

Marchioni Montisferrati (Guglielmo VI, marchese di Monferrato dal 1464

al 1483) fu stampato a Venezia nel 1498 circa. Cf. Reichling, Appendices

ad Hainii - Copingeri Repertorium bibliographicum II, 1906, n" 671.
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la Vulgata pseudocornutiana, che è ben lungi dal rappresen-

tare tutta la raccolta di Cornuto e delle altre glosse. Ora nel

commento dell'anonimo ci è lecito scorgere qualche traccia

non indifferente di glosse antiche, affatto ignote^ che si leg-

gono in compilazioni inedite del sec, XII e XIII. Perciò l'ano-

nimo ha speciale importanza, in quanto esso potrà servire

di buon fondamento a nuove ricerche sui glossatori persiani,

in ogni modo di utilissimo riscontro con altri antichi scolii.

Là dentro è un ricco materiale che, pur non apparendo nella

Vulgata, scaturisce dalle vecchie glosse marginali, dalle pre-

cedenti raccolte e, quel ch'è più, dallo stesso Cornuto (1).

Noi non siamo in grado di sceverare questa nuova parte

dal corpo del commentario, giacché la organizzazione di tutta

la materia non ci lascia ormai scorgere i primitivi e più so-

liti nessi di congiunzione; tuttavia la importanza dell'ano-

nimo resta immutata rispetto agli scoliasti persiani e alla

intelligenza del testo.

(1) Parecchie glosse dell'Anonimo, che non hanno riscontro con la

Vulgata, si ritrovano nel Laurenz. 37, 20.

I, 1. Suspense est legendum Laurenz. e Anon.

I, 106. L a il r. Fluteum rei armarium uhi libri reponuntur, unde lu-

venalis: et iiibet archetìpos pluteum servare Cloantas. Anon. Pluteiis

sive armarium in quo libri reponuntur, ut luvenalis: et iubet a. p. s. e.

I, 127. Laur. Grepidae, calciamenta graeca... quihus utehantur philo-

sophi, a crepando dictae. Anon. Crepidas, id est calciamenta quihus ute-

hantur graeci et maxime qui phìlosophiae aut alicui bonae arti intenti erant,

et dieta sunt a crepando.

II, 42. La II r. Tucceta dicuntur apud gallos cisalpinos... hahulinae carnes

condimentis quihusdam crassis ohlitae vel maceratae et ideo tota anno diirant.

Ano n... Apud gallos cisalpinos babulinae carnes quae condimentis qui-

husdam crassis ohlitae et maceratae per totum durant annum.

V, 123. Laur. Bathyllus pantomimus fuit, id est hominum ioculator

et saltator optimus, Maecenatis Ubertus. Ano n. Batyllus Maecenatis Ubertus

fuit et optime saltabat et fuit pantomimus et optimus saltator.

Un'altra nota dell'anonimo si legge tra le ' glossulae ' marginali del

cod. Laurenz. 37, 20:

I, 46. L a u r. rara avis est cortms albus, niger cigtius, index aequus.

Ano n. Et raram avem intelligit corvum album vel cignum nigrum vel

iudicem aequum. Di maggiore importanza sono gl'incontri fra le glosse

di Remigio e quelle dell'Anonimo.
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Non dunque per quanto di buona e personale erudizione

sia nel detto commentario, ne per la introduzione delle nuove

fonti classiche, ma per la sua derivazione medievale noi cre-

diamo utile far conoscere almeno quelle note della prima

satira dove siano considerevoli varianti o appariscano tracce

di antiche inedite glosse o s'introducano nuove interpretazioni.

Ex Scholiis Eloì'entinis.

Prol. 9. Nostra verba co nari, id est, humanas
voces quas natura negavit, fames et venter attulit.

11. Se qui, id est, imitari ad sequendum et ad imitandmn.
12. Dolosi n u m m i, proclivi ad facinus, cuius spe de-

cipiuntur homines; vel dolosi, id est callidi et potentis ad
suasionem, quod ad onine facinus facile iiiìpellat, id est, si spem
habuerint poetae ut acquirant nummum quoque poemate

,

omnes poetizabunt.

14. Cantare credas; non solum poterunt loqui hu-
mana voce, sed etiam carmina facere.

Satira Peima.

1.0 e u r a s h o m i n u m. Suspense est legendum^ et ponit
exclamationem : vel omne genus hunianum plenum est curis

et sollicitudinibus, dum magna studeut, de quibus cupiunt
laudari, quod multi sic exponunt, ut (1), curas h o-

m i n u m liironice dictum sit ' o hominum, cogitationes inanes ';

alii vero cum admiratione dicunt dictum ' o curas hominum,
quorum sollicitudo usque in divinarum rerum tractatum
(audet) (2) pervenire, qui etiam de divinis rebus tractaverunt

;

exponunt: quantum est in ipsis, inquit, tractatibus credendum
est inane. Sed melius est ut exponamus hunc iocum quemad-
modum Cicero dicit in libro IV (3) de Oratore.

4. Nec mihi Polidamas nec Troades Labeo-
nem: non praetulerint mihi Romani Labeonem. Labeonis
recitator, i. Nero Labeo poeta fuit Latinus, qui Carmen et

opus Homeri convertiit in latinum sermonen et placuit audi-

toribus non magis quam lectoribus quibus scribebat, id est

Polidamanti et mulieribus Troianis. Quia meliora carmina
compone quam Labeo: quia ille carmen atticum transtulit,

(1) vel. a. r. (2) codcl. idde. (3) IH a. r. De Or. TU, 7.
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ego de moribus et propria cudo. Malos versus qiios compo-
suisti, ut inde lauderis, castiges in illa sententia, videlicet

ne ab ullo lauderis homine. sed tu ipse vide quam laudem
merearis, ut illud Catonis (1)

' cum te aliquis laudat, iudex

tuus esse memento '. Et etiam si quis te laudaverit extra

temetipsum, ne eleves, id est, ne cui credideris in laude nisi

tibi, id est, non constitueris te in laude aliorum vel iudicio.

9. Tunc cum ad canitiem: cum desidero gravitatem
priorum et lasciviam (2) praesentium virorum aspexi. Pueri

meritorii et catamiti quibus latenter utebantur antiqui, rece-

dentes a turpi servitio nuces spargebant, quarum ludo ante

delectabantur, ut (3) signitìcarent se puerilia cuacta iam sper-

nere et in robur virile venire (4).

11. Patruos: antiquae consuetudinis erat filias fratribus

nubendas committere, a quibus et vigor(e) disciplinae plusquam
a patribus implerentur. et oblectatio circa nepotes utpote a

vicinis parentibus fieret.

16. S ardo ni ce; id est, cum gemma quam patronus in

die natalis sui filio suo dabat, quam illi poetae in digito ge-

stabant ut non solum de carminibus, sed etiam de illa gemma
stulti mirentur eos : quam etiam gestare soliti erant praetores

in anulis die natalitio. Est praeterea lapis pretiosus compo-
situs ex sardio et onice ; nascitur in Arabia.

20. Tito s Titos hironicos equites romanos principes

magnae auctoritatis et honoris ; idem valuisset si Lutios aut

Marcos aut Curios dixisset.

32. H i e aliquis. cui circa h u m e r o s i. 1. e. Laena
genus vestis est apta regibus et praeclaris viris. Virgilius :

Thirioque ardebat murice laena, demissa ex humeris '. Dicit

ergo; si quis erit locuples : falso tamen hoc est. Si quis poeta

in illis conviviis habens laenam aut iacintinam vestem pro-

nuntiaverit inepte aliquos lascivos versiculos, omnes assentiunt

circumstantes et dicunt illum esse optimum poetam ac fe-

licem (5).

45. Si forte quid a p t i u s exit, id est, si quid um-
quam elegantius in meis carminibus invenitur, quod raro con-

tingit. Nam rara avis est. Et raram avem intelligit corvum
album vel cignum nigrum vel iudicem aequum aut bonum
poetam. qui recte laudem sibi vindicet; nam omnes fere in-

(1) Cat. I, 14. (2) lascivam praesentium a. r.

(3) ubi codd. (4) Cf. Serv. ad Verg. ed. Vili, 29.

(5) facilem m.
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differenter laudari cupiunt, unde rari sunt illi qui ita perfecti

sint ut fugiant laudeni.

51. E b r i a autem quasi vitiis piena vel nimis insana. Accius

Labeo poeta indocfus temporum illorum, qui Iliada Homeri
foedis composìdt oersibus, ita ut nec ipse postea intellexisspf,

nisi helleboro purtjarefur. Graece belleboron, latine veratrum

dicitur, quod datur iìisanientibus ut eos ad infef/raìn mentis va-

letudineni perducaf. In hac igitiir laudare quod velis non in-

venies cartam si sane inspexeris. Hoc genus favoris invenies

etiam ipsi atfributum Accio Laheoni; de quo modo diximus,

cuius simile cannen negaf Persius esse. E b r i a m autem dixit (1 )

quod versus non steterit, aut quod propter ingenium acuendum
helleborum biberif et quamquam ebritis eodem tamen nihil pro-

fecerit; et qui beleborum saepius sumpserunt perduci non
possunt ad sanitatem; aut possumus intelligere quod non sit

vituperatio Labeonis, sed laus potius, cum dicat opus illius

ebrium veratro, quod constat antiquos ad acuendum ingenium
temperatum sumere consuevisse, tum etiam propter supe-

riorem sensum et inferiorem ; nam potius in laudem quae
secuntur quam in vituperationem dieta sunt; et dicat: non
est opus meum ita elegans ut illud Acci, ex quo sequitur ut

non mereatur laudari quemadmodum a te laudatur.

52. Non quicquid scribitur in citreis lectis...

Non sunt carmina quae super lectulos citreos discumbentes fa-

ciunt, sicut non potest ibi aliquid rei polifae aut doctrinae in-

veniri. Sed melior est sententia superior ut sit laus, non vi-

tuperatio, cum praesertim dicat ' crudi proceres ', quod de

studiosis et vigilantibus viris dictum accipimus. nam cru-

ditas stomachi generatur ex ipsa vigilantia et studii assidui-

tate : et sic 1 e e t i s citreis iutelligamus e 1 e e t i s ci-

treis, tabellis in quibus antiqui scribere consueverant.

53. C a 1 i d u m s e i s p o n e r e s u m e n, in conviviis; et

sic poetas quosdam vituperat sui temporis, qui in conviviis

auditores interrogabant et dicebant: verum dieite nobis, cum
eos prius sumine, hoc est delicato cibo et pingui, implessent

aut eos donassent vestes. S u m e n autem dictum est a su-

gendo.

57. Aqualiculus. vero locus est proprie per quem
aquam in cloacam transire facimus, cum iacta fuerit; sive,

ut nonnuUis placet, potio, et per translationem ventrem in-

tellexit qui semper humidus est.

61. V s o p a t r i t i u s s a n g u i s : Vos igitur, nobiles,

(1) aut qtiod. r.
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qui videre quod a tergo fiat non curatis, date operam ne ri-

deamini. Aut aliter, et melius hoc: o vos, nobiles, quos vi-

vere praeclare decet, occurrite irrisioni, quae a tergo vobis

fit: hoc est ne sitis ita stulti quemadmodam illi qui non
curant ut (1) a tergo irrideantur, dummodo in fronte (2) lau-

dentur.

62. Posticae-sannae, id est, irrisioni quae a tergo

vobis fit; namposticum posterius dicimus ut ' atria servantem

postico falle ciientem '

(3); et sic anticum anterius. Postica

vero et antica partes sunt templi designati ab auguribus,

unde est verbum augurale; et debet proferri cum accentu

in antepenultima.

80. Quaeris: quasi dicat, tu non deberes quaerere nec

mirari. Unde haec sartago loquendi. Translatione

utitur aliquantulum dura, nam posuit sartago prò mala et

inepta et dura elocutione, cum sartago proprie sit vas aereum,

in quo pisces assantur, patella scilicet; et quia cum assantur,

solet sartago sonitum quendam facere strictum, idcirco dixit

sartago prò garrulitatis argutae ardore sine sensu.

86. A n t i t h e t a autem figurae sunt oratoris contra po-

sitiones, scilicet, ut in huiusmodi exemplo ' Quid (4) magis

est saxo durum, quid mollius unda? Dura tamen molli saxa

cavantur aqua '.

93. CI a u d e r e sic v e r s u m. Hi duo sequentes versus

positi sunt a poeta exempli causa, qui sunt cuiusdam poetae.

Berecinthii Atis fabulam scripsit , aut est nomen
proprium poetae qui Berecinthiatis dictus est, qui, cum scri-

beret mare, d e 1 p h y n in fine versuum posuit et a p p e n-

n i n u m; unde possumus dicere quod hoc exemplum obiectum

sit Persio a malis poetis in suum favorera, cum ipsi eodem
pacto claudant versus suos, aut, ut diximus, a poeta ad-

ductum sit ut ostendat omnes sui temporis poetas ad illius

similitudinem claudere versum, ut de Nerone etiam lectum

est, qui in siiis carminibus maxime d e 1 1 h o s ponebat in

fine versus.

101. M a e n a s est baccha, a furore dieta, nam (mania

graece) (5), insania dicitur latine, unde Maenas, per anthisticon.

102. Euchion ingeminat, reparabilis assonat
e e h ? Euchion vox qua bacchae utebantur in sacris cum
Bacche applaudebant, ita ut saepius eam iterarent, ut etiam

(1) qui m. (2) in frontem r. (3) Horat. Epist. I, 5, 31.

(4) Ovid. A. A. I, 475-76.

(5) Così abbiamo supplito. I codici lasciano uno spazio vuoto.
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Ovidius raeminit in Arte ' Pars himeneae canunt, pars claniat

euchion '. Volunt autem ita appellatum esse quia in bello

giganteo cum interomptum pater existimaret, utpote discerptum

a gigantibns, subito incolumis apparuerit; quae ros efficit ut

pater saepius, cnni eum vidisset, diceret: (heu uie) (1), quasi

o miser tìli
'

; aut, ut inelius dicamus, quia (graece e u) (2)

bonum significat, ' o optate et bone fili '. Alii autem asserunt

supei'iorem sensuni magis, quoniam volunt illum interrupte

locutum; hoc est, cum ipse de filio cogitasset secum, ita esse

locutum antequam eum vidisset, et dicunt heu interiectionem

esse dolentis, quod nusquam ponitus invenitur apud graecos,

nisì velint ex interiectione latina et nomine graeco nomen
illud esse compositum. quod vitiosissimum est apud latinos.

Tamen et non congruit ut in sacris suis vox proi'eratur quae
calamitatem quandam denuntiet, cum ipse sit dator laetitiae,

ut Virgilius ostendit ' Adsit laetitiae Bacchus dator et bona
Juno '.

106. N e e pluteum caedit nec demorsos sapit
u n g u e s. Quintilianus asseverat poetam hoc versu mediocre
genus dicendi significare voluisse. Sensus ergo erit: genus
scribendi istorum nec caedit pluteum, hoc est scannum. Pluteus
tamen crates dicitur, sive armarium in quo libri reponuntur, ut

Juvenalis ' Et iubet archetipos pluteum servare Cloanthas' (3) ;

per quod ostendit illos minime in componendis versibus co-

gitare aut laborare phantasia; et sic nec sapit, id est non
rodolet demorsos ungues, quod facere maxime solemus
cum aliquid cogitare (4) exquirimus. linde Horatius in primo
sermonum ' Saepe caput scaberet et vivos roderet ungues '

(5),

quod nequaquam faciunt qui leves versus componunt.
110. Per me sint omnia protinus alba. Hoc

est: nil scribam. Aut, ut nonnullis placet, id est omnia quae
fiunt dicara esse bona ; nam ut niger noxius dicitur, ita album
bonum dici volunt. Sed melior est sensus, quod sit responsio

Persii, quasi dicat: postquam tu dicis ut ego caveam ne
limina potentum mihi frigescant, quoniam hic meus libellus

caninas nares redolet; ego respondeo quod per me omnia
erunt alba.

112. Hoc i u V a t? Hoc, i n q u i s. veto q u i s q u a m
faxit oletum? Sic per translationem loquitur: nam
oletum locus est ubi mingere aut ventrem purgare solent (6) :

(1) Manca nei codici. (2) graecos codd.

(3) luv. II, 7. (4) ex cogitatione a.; cogitatione r.

(5) Sat. I, 10, 71. (6) solemuH a.
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quasi locum consitum rebus olidis, ut vinetum et spinetum et

senticetum dicimus locum consitum vitibiis, spinis et sentibus.

113. Finge duos angues. Admonet ut signum faciat

per quod prohibeatur invehi in vitia illorum divitum; et dixit

angues quia apud antiquos maiores putabant nullum locum
vacare deo; uude deum loci, quem Genium vocabant, in

formam serpentis pingebant; unde Virgilius ' Genium ne loci

famulum, ne parentis esse putet '. Hac pictura etiam solebant

prohibere pueros quominus meierent aut ventrem purgarent
ubi anguis esset depictus, adicientes tamen haec verba '

pueri, sacer est locus: extra meite '.

118. Callidus excusso p. suspendere naso.
Callidus: peritus et doctus; unde calliditas dicitur esse quae-

dam prudentia ex usu continuo parta. Suspendere, id

est ad suspendendum, et modus est loquendi graecorum. quia

carent gerundiis.

123. Afflate autem translatio est ab eo qui fiamma
fulminis tactus est, ita tamen ut palleat, non autem ut in-

teremptus sit. Quia sunt phira genera fulminum (1); nani est

quod afflat et quod tangit, ut ' fulminis afflavit ventis et

contigit igni'; est quod interimit, ut ' hic genus antiquum
terrae Titania pubes fulmine deiecti fundo volvuntur in imo '.

130. Arroti, prò Aretii. Oppidum Etruriae est, ubi op-

tima fictilia vasa fieri consueverant. A e d i 1 i s autem dixit,

quia non soknn habebant curam aedium et viarum, verum (2)

etiam et vasorum, unde poeta quodam modo omnes irridet

qui, ob aliquem magistratum adeptum, putant se magnos et

praestantes viros esse effectos.

Conclusione.

Intricato e difficile è il problema che riguarda la compo-

sizione degli scolii persiani. Che Persio abbia avuto le cure

di antichi commentatori attesta un passo di Geronimo (3); e

(1) Laurent. 37, 20, ad. v. 25 Sat. II: Tria sunt genera fulminis: aliud

urit, aliud illuminat; aliud fundit.

(2) rei'urn a. r.

(.3) Hieronymus {Ajml. adv. Eufin. I, t. IV, 1, p. 367) " Puto quod legeris

Aspri in Virgilium et Salustium commentarios, Vulcatii in orationes Ci-



-^ 207 —

non occorre dire quanto onore di glosse abbia accompagnato

il testo delle satire por tutto il medievo, non esclusa l'età

della rinascenza che di Persio vide commenti molti e cele-

bratissime edizioni.

E fuor di dubbio che gli antichi commentatori, della cui

presenza ci dà fede sicura la testimonianza di Geronimo,

siano già durante il medievo scomparsi, in modo però che

di essi avanzassero tracce considerevoli. Anzi la ragione della

perdita di molti antichi commenti sta nel procedimento co-

mune ai lettori e agli studiosi del medievo, soliti a traspor-

tare osservazioni, dichiarazioni e glosse da opere continuate

sui margini del testo ; donde venivan poi le chiose riportate

in altri testi e magari in altre raccolte, di guisa che l'opera

originaria rimaneva inusitata e sperduta.

Così avvenne degli antichi commentari di Persio, dei quali

•soltanto piccola parte restò confusa e commista con il grosso

delle chiose medievali.

Sull'esistenza di una parte veramente antica degli scolii a

Persio non è lecito dubitare; né i critici dubitaron mai, pure

rigettando comunemente la goffa attribuzione al filosofo Cor-

nuto. Otto lahn, sebbene riponga l'età del compilatore nel

periodo carolingio, pensa che siano nella raccolta note di an-

tichi e dotti grammatici, corrotte piìi tardi da ignoranti ri-

maneggiatori, e non esclude che parecchie di queste note

risalgano a una preziosa autorità, a Probo (1).

C. F. Hermann esagerò non poco nel conferire un grande

valore al grosso della raccolta, ch'egli pone a dirittura al di

là di Isidoro (2), così come esagerò nel dare molta importanza

ai lemmi degli scolii per la costituzione del testo di Persio,

poiché è da credere fermamente che la raccolta degli scolii,

dapprima dispersi, sia opera tutta medievale. F. Buecheler,

tra gli ultimi, ritiene che degli scolii vulgati pochi siano

davvero antichi e composti quasi nella medesima età del

ceronis, Victorini in dialogos eius et in Terentii comoedias, praeceptoris

mei Donati aeque in Virgilium et aliorum in alios, Plautum videlicet,

Lucretium, Flaccum, Persium atque Lucanum ,.

(1) p. cLx. (2) Ediz. di Persio, Lipsia. Teubner, 1881, p. xii.
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poeta, e che i più; dopo Costantino scritti e riscritti e mo-

dificati e aggruppati, discendano sino all'età Carolingia (1).

E dal Bueclieler lo Stephan fu incitato a una importante

congettura sull'età degli scolii persiani (2).

Giovanni Lido nell'opera de Magistratihiis rom. (I, 32) (3),

parlando delle secures, insegne consolari, cita un Serano dit-

tatore dall'aratro e dai bovi passato al comando di Roma,
" òg néQGiog ò 'Poy/iaìog aajvQizòg è'q)?] „. Ma Persio (Sat. I,

74) nomina solo un Quintius dittatore, che è Quinzio Cincin-

nato, e non fa cenno alcuno di Seranus. Tale notizia, eviden-

temente errata, ricavò Giovanni Lido dallo scoliasta persiano,

il quale, al verso citato, parla di un Quintius Atilius Serranus

"qui a se rendo Serranus appellatus est: ut

Virgilius 'nec te sulco Serrane serentem '„ (4).

Lo Stephan sì mostra sicuro, e lietamente sicuro del ri-

scontro " Quintium Atilium Serranum dictatorem quis novit?

" At videScholia: en Quintium Atilium Serranum dictatorem,

" en fontem, unde Joannes Lydus falsam loci persiani inter-

" pretatìonem hausit „. Noi non osiamo condividere la sicu-

rezza dello Stephan: poiché la molteplicità delle antiche fonti

scoliastiche, oggi o perdute o ignorate, non ci permette di

proclamare in siffatte indagini alcuna certa derivazione. Ci

par lecito tuttavia riferire il passo di Giovanni Lido alla

glossa persiana, che in consimile errore probabilmente indusse

uno dei più dotti scrittori del sec. X, Henger, abate di

Laubach. Questi, nei Gesta episcoporum Leodiensium (cap. 29,

De Sancto Johanne) (5), a testimonianza del divino volere

della Provvidenza, dopo aver detto dei miracoli di Gesù, ag-

(1) Persii, luvenalis, Sulpiciae Saturae recogn. 0. lahn. Ed. Ili e. e.

Franciscus Bueclieler, Berolini, Weidmann, 1893, p. XIII.

(2) De Pithoeanis in luvenalem Scholiis, Bonnae, 1882, p. 23 nota.

(3) loannes Lydus ex recogn. I. Bekkeri, Bonnae, 1837 (Corpus Scrip-

torum Historiae Byzantinae), p. 145.

(4) L'errore dello scoliasta si deve appunto al verso vergiliano, citato

fuor di proposito. Lo scolio deriva in parte da Servio {ad Aen. VI, 844):

" Atilius quidam senator fuit, qui cum agrtim suum colerei, evocatiis propter

virtutem meruit dictaturam. Serranus autem a serendo dictus est „.

(5) Montim. Gemi. Hist., voi. 7, p. 177.
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giunge: " Et ut mirabilior praedicaretur dispositio Omnìpo-
" tentis etiam in gentibus discolis, sulco terentem
"denta Ha Quintium Seranum

** Trepida ante boves dictatorem (1) induit uxor,

" Et tua aratra (2) domum lictor tulit „.

Ma un'altra somiglianza è sfuggita allo Stephan. Nell'opera

su citata Giovanni Lido ha occasione di ricordare Persio an-

cora due volte; l'una, per un giudizio sul poeta, severo e

meritato (3); l'altra, per una citazione laddove, parlando di

Tito Tazio Sabino, afferma che dal prenome di questo re

venne un titolo di nobiltà e Titi si chiamarono i nobili romani,

" log (pipi ITéQaiog ò 'Poìfiaìoc, „ (4). Or questo si trova ap-

punto nello scolio a Persio (I, 20): " ingentes Titos dicit

Romanos senatores a Tito Tatio Sabinorum rege „.

I due passi di Giovanni Lido non dimostrano, come vor-

rebbe lo Stephan, che la raccolta degli scolii esistesse nel

sesto secolo, ma tutt'al più che in quel tempo esistevano ed

erano già divulgate alcune note le quali penetrarono nelle

successive compilazioni. Il riscontro è quindi di scarsa im-

portanza per noi che ad una ben più remota antichità fac-

ciamo risalire parte degli scolii.

Lo Stephan pensa inoltre che gli scolii pseudo-Cornutiani

a Giovenale siano stati prima scritti in lingua greca e poi

volti in latino da qualche malsicuro erudito; e pare sospetti

la stessa cosa per gli scolii a Persio (5). Ed è un sospetto

arrischiatissimo. Nella raccolta sono numerose le derivazioni e

le espressioni greche che per lo più risalgono alla dottrina

Carolingia e ai maestri irlandesi. Mancano invece affatto ci-

tazioni di autori greci ; la qual cosa sarebbe inesplicabile se

(1) Alcuni codd. dicturam.

(2) Alcuni codd. dum aratur.

(3) I, 41, p. 153. Dopo aver lodato Orazio che tenne saldo il suo posto

nel genere satirico, aggiunge :
" Hé^aiog Sé tòv uoirjzijv 2(óq>Qova f^ifii^-

caa&ai d'éÀcov tò AvKÓyQovog TiaQ^Àd'sv àfiavQÓv „.

(4) 1, 19, p. 135.

(5) 1. e.

Rivista di filologia, ecc., XL. 14



— 210 —

la silloge parte di essa fosse stata compilata in lingua

greca e da greci eruditi.

Noi non oseremo mai assegnare una data a queste chiose,

così diverse per indole, per valore e per tempo. Dobbiamo

pensare che Persio fu uno scrittore molto letto in tutti i se-

coli della cristianità e molto oscuro fu sempre per tutti; e

di note e di spiegazioni si dovè sentire bisogno sempre e

dovunque le satire persiane fossero interpretate.

La prima raccolta appartiene al periodo Carolingio. La pre-

senza di citazioni greche esclude che si tratti di un'opera

posteriore al sec. XI. Si può anzi supporre che sia opera di

un maestro irlandese immigrato nel continente. I dotti conti-

nentali del periodo Carolingio non erano neppure essi in grado

di fare simili citazioni; giacche se per le etimologie basta-

vano i lessici, le altre citazioni richiedevano cognizioni posi-

tive della lingua e delle lettere greche, che ai dotti del

continente mancavano.

*

Comunque sia, il compilatore fece soltanto un lavoro di

integrazione e di complemento.

Siamo nei secoli in cui le fonti della erudizione classica

sono quasi esclusivamente lessicali e marginali. I primi com-

mentari appariscono sui margini, dove il compilatore trasporta

note, citazioni e richiami variamente segnati e sparsi sui

margini di altri codici. Ne interviene di solito un'opera di

separazione e di scelta ; che le glosse talora discordanti fra

loro son tutte raccolte e combinate con l'aggiunta di un vel

o aut aliter, e i lemmi vengono ripetutamente, secondo il

detto dei molti chiosatori, dichiarati. Il compilatore aggiunge

nulla ben poco di suo. Le fonti delle nuove dichiarazioni

sono sempre altre glosse insieme coi lessicografi, Isidoro e

Papias sopra tutto, ai quali la dottrina medievale ricorre per

copia di notizie e per sostegno di autorità.

Formato che sia il primo nucleo, la sua fortuna è assicu-

rata. Esso viene trascritto ai margini del testo ed anche

separatamente; e in questo successivo lavoro di trascrizione
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si amplia sempre più, acquistando talora una certa persona-

lità facilmente visibile nei ricliiami e nelle note di carattere

polemico. Ma personalità non vuol dire organicità; poiché

l'aggruppamento delle chiose ha sempre quel disordine pieno

di inversioni e la slegatura meccanica delle precedenti com-

pilazioni. L'opera del compilatore si manifesta nella suddivi-

sione e nelle combinazioni delle note, ora smozzicate, ora

arbitrariamente continuate, ora impinguate di nuove chiose

spesso tolte dai margini, rare volte originali.

Però se in quei commentari è facile scorgere i nessi con-

giuntivi e le spezzature, difficilissima e quasi impossibile di-

viene la ricostruzione delle glosse originali.

Esempi chiari di siifatto procedimento ci offrono le due

sillogi di scolii persiani: quella Vulgata, la sola che abbia

avuto l'onore di molte ristampe, e quella inedita Laurenziana,

l'unica che abbia un certo carattere personale.

Ambedue hanno, com'è naturale, un vasto patrimonio co-

mune; costituito da due grandi blocchi di glosse di varia

provenienza ed età: 1°) il commento di Cornuto; 2°) il

gruppo delle glosse anonime, delle quali molte sono tra le

più antiche ed autorevoli. Insieme con questi due nuclei altre

e diverse fonti hanno concorso alla formazione dei due com-

mentari.

Un lavoro, allo stato attuale dei documenti, quasi dispe-

rato è la ricostruzione dei due blocchi principali. Unico sus-

sidio è fin ora il codice Laurenziano 37, 20, dal quale è stato

possibile estrarre un buon fascio di scolii Cornutiani ; ma esso

non può farci vedere quali e quante altre note di Cornutus

siano invece nella Vulgata, dove le fonti sono sempre taciute.

Lo stesso dicasi pel secondo gruppo, del quale noi potremmo

ricostituire buona parte, per le molte glosse anonime comuni

alla Vulgata e al Laurenziano. Ma il compilatore laurenziano

adopera con molta incostanza le sue fonti. Cornuto, citato

frequentemente nelle prime quattro satire, scomparisce quasi

affatto nelle ultime due ; così pure, mentre in parecchie satire,

e specialmente nella quarta e nella quinta, le glosse anonime

laurenziano si ritrovano quasi tutte nella Vulgata, altrove

si nota un'assoluta indipendenza.
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*
* *

Dell'importanza degli scolii a Persio, rispetto alla intelli-

genza del testo e alle notizie di antichità, nessuno ha mai

potuto ragionevolmente dubitare. In essi è un nucleo anti-

chissimo, poi passato nei margini e dai margini ricavato e fuso

insieme con altre glosse (1). Già, la mancanza di ogni sicuro

cenno cristiano nel commento a un testo così pieno di mo-

ralità, è un buon indizio che il commento ha un fondo pa-

gano (2), e che intorno ad esso non si affaticò sistema-
ticamente l'ingegno di alcun erudito medievale.

I filologi hanno commesso il grave errore di considerare

fin ora questi scolii come l'opera di una mente dichiaratrice,

mentre sono soltanto il frutto di una organizzazione spon-

tanea e quasi meccanica.

E un lavoro perfettamente inutile e privo di qualsiasi fonda-

mento critico cercare in questi scolii la dottrina, l'accorgimento

e lo spirito di un commentatore; qui, accanto a notizie im-

portantissime e ad ottime dichiarazioni, si trovano le inge-

nuità e gli errori farneticanti che la cultura medievale depose

via via come una incrostazione sul corpo delle glosse più

antiche.

Unico commento personale è quello di Cornuto ; ma esso

non costituisce che una sola parte, e non certo la maggiore

degli scolii persiani; ed esso medesimo scaturisce quasi in-

teramente dai precedenti chiosatori. Quella laurenziana è una

(1) Per es. la nota II, 14 parla della dotis didio la quale fu abolita

da Teodosio II e Valentiniano III nel 428 d. C. Perciò quello scolio è

anteriore. Cfr. A. Berger in Wiener Sfudien XXXII, 1910, 168.

(2) Lo stesso non può dirsi degli scolii a Giovenale, dove sono indizi

evidenti di professione cristiana. In alcuni degli scolii a Persio (II, 68
;

III, 72; III, 84) 0. lahn credette di trovare vestigi di dottrina cristiana,

che noi non siamo riusciti a vedere. La stessa nota intorno agli Ero-

diani (V, 180) e alle loro costumanze, priva affatto di ogni cenno cri-

stiano, è scritta in modo non conforme a un postillatore cattolico del

medievo.
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compilazione derivata da molteplici fonti, dove le tracce per-

sonali dell'opera sono tenuissime e quasi invisibili.

Rimosso dunque ogni preconcetto intorno alla personalità

della silloge e alla pericolosa e mal sicura autorità di una

provenienza esclusivamente medievale, noi potremo meglio

riconoscere quanto in essa sia di autorevole e di notevole.

Gli scrittori piti di solito adoperati sono Vergilio e Orazio.

Del primo è sopra tutto ricordata l'Eneide, poi vengono le

Georgiche e le Bucoliche. Di Orazio sono ben conosciute le

Satire, e dalle odi è pur tratto buon numero di citazioni
;

scarsa fonte di esempi offrono le Epistole, compresa l'Arte

Poetica, e gli Epodi. Seguono, in ordine numerico di citazione,

Giovenale, Terenzio (1), Lucano, Lucilio, Ovidio (2) e Cice-

rone (3); ne mancano ricordi di Plauto (4), Sallustio (5), Mar-

ziale (6). Sono esclusi gli storici dell'età imperiale, gli elegiaci

e gli scrittori cristiani.

La massima fonte è Isidoro (7) ; vengono dopo Servio e

Papias, ai quali è di tanto debitrice la cultura medievale. Si

nota altresì qualclie rara derivazione da Macrobio, Nonio, Festo,

Snida ; e non è improbabile che da Polieno sia desunta una

certa notizia di Calandro re degli TUirii. Le Tusculane di Ci-

cerone sono pur conosciute, né furono ignote a taluno dei

chiosatori le Epistole di Plinio. Non mancano affinità e ri-

scontri coi Mitografl Vaticani e con lo Scoliasta di Lucano (8).

Ma grande valore originale ha buon numero di glosse tra

le più antiche, delle quali alcune risalgono forse allo stesso

Probo, l'autore della Vita. Ricordiamo le note sulle deri-

vazioni luciliane in Persio (I, 2 ; III; 1) ; le notizie su Labeone

poeta (I, 40; 50); sul poema Troicon di Nerone (I, 121);

(1) Le commedie specialmeiiìe adoperate son tre : Adelphoe, Eunuchus,

Phormio.

(2) Nelle Metamorfosi. (3) Catil. II; prò Coelio.

(4) AiiUdaria. (5) Bell. Cafilip. (6) XIV, 73.

(7) Specialmente nel ventesimo libro.

(8) Dalle glosse persiane parecchie delle sue dichiarazioni dovette ri-

cavare Giovanni da lamia; poiché numerosi sono i riscontri, ne tutti

provengono dalla fonte solitamente comune, Isidoro.
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SU Macrino (li, 1); sul puteal Libonis (IV, 49); su Glycon

tragoedus (V, 9) ; sul Gahinus habitus (V, 31) ; sul panto-

mimo Bathyllus (V, 123) ; sui sacerdoti di Cerere Eleusina

(V, 145); sui ludi Florali (V, 176); sui riti dell'antica super-

stizione (V, 185) ; su Cesio Basso (VI, 1); su Bovillae (VI, 55);

sui Cappadoci (VI, 77).

Maggiore importanza hanno talune citazioni : il frammento

di Lucilio (I, 27), il passo di Varrone (I, 72), il verso di

Cornelio Severo (I, 95), l'epigramma di Varrone Atacino (1)

(II, 36), a cui si aggiunga ora l'epigramma di Calvo del com-

mento Laurenziano, e la cantilena delle nutrici (III, 16).

La lingua e Io stile di questi scolii offrono naturalmente

molta varietà e disuguaglianza. Presso alle note di buona

composizione stilistica e di ottima latinità, si trovan quelle,

e son le piìi numerose, che nella frase e nelFuso delle parole

rivelano la fattura medievale. Poniamo pertanto in fine un

breve elenco di vocaboli che non appariscono nel lessico me-

dievale che hanno avuto fin ora sostegno di scarsa autorità,

1, 15 b a r b i t n d i u m (tonsurae genus).

IV, 49 biduvium (2).

I, 99 bombisonae (sacerdotesse di Libero).

I, 75 bris (iocundum) (3).

I. 75 b r i s a r e (exprimere) (4).

VI, 22 cancellariìis (turdus).

III, 14 cannalis (calamus).

IV, 18 chromatiarii (= colorarii: quelli che curan la pelle).

(1) L'epigramma di Varrone Atacino è riferito anche dallo scoliasta

Crucquianus di Orazio {A. P. 301), ma con discrepanze notevolissime di

lezione. La qual cosa dimostra che il glossatore di Persio aveva un'altra

fonte.

(2) " Vibex genus arboris lentae quod vulgus biduvium appellat „.

Nella Vita S. Leufredi, cap. 21 :

" Illud autem ferramentum vocant ru-

stici B i d u b i u m
,
quod a quibusdam falcastrum vocatur, quod in

falcis similitudine curvum sit „. Per un altro esempio, con lo stesso signi-

ficato, del vocab. bidubium, vedi Du Gange, Glossar. Mancano esempi

di bidutnum.

(3) Cf. gr. Pquv. (4) Cf. frane, briser.
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IV, 18 coZorarj» (= chromatiarii, vel qui toto die in arena

sunt vel in sole).

II, 21 Comessor (1).

II, 63 detractive (ingiuriosamente?).

II, 30 lactidiatus (chi è percosso ai fianchi sotto l'um-

belico) (2).

I, 119 m u 1 1 u m (3) nullum emittore,

I, 15 pexìharbl (iuvenes tonsi).

I, 106 sensatus.
VI, 22 ferrarius (turdus).

III, 111 transglutire (inghiottire).

I, 43 thurarii (= pigmentarii) (4).

III, 31 ventricosus (obeso).

V, 177 visceralia (le viscere).

VI, 22 mvarius (turdus).

Concetto Marchesi,

(1) Nel significato forse di ' qui rorat, qui dilacerai '. La frase è:

comessor innocentium.

(2) Nella stessa nota è detto: " Lactes sunt loca pube tenus ,.

(3) Cf. frane, mot.

(4) Tale vocabolo è pure adoperato negli scolii a Giovenale 1, 52.
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CRITICA E STORIA TRADIZIONALE

A PROPOSITO DELLA SEDIZIONE E DEL PROCESSO

DI M. MANLIO CAPITOLINO

L'episodio di M. Manlio Capitolino e la critica moderna. — II. Le

obbiezioni della critica più radicale. — III. La critica di T. Mommsen.
— IV. La questione dei debiti nel quarto secolo a. C. — V. La que-

stione agraria nel quarto secolo a. C. — VI. Impossibilità di inter-

pretare la questione dei debiti e la questione agraria del quarto se-

colo a. C. come un'anticipazione delle agitazioni analoghe dell'ultimo

secolo della repubblica. — VII. La leggenda dell' aspirazione di

Manlio al regno. — Vili. Ricostruzione dell'episodio di M. Manlio

Capitolino. — IX. Tre questioni in proposito : Manlio fu processato

e condannato dai tribuni plebei o dai duoviri perduellionis ? L'as-

semblea, che condannò, fu quella delle centurie o quella delle curie ?

Il processo fu unico o duplice ? — X. Nuovi argomenti a favore del-

l'attendibilità della versione di Livio : la forma speciale del processo;

la prova documentaria della sua storicità; la forma specifica della

condanna. Conclusione.

I.

La sedizione e il processo di M. Manlio Capitolino formano

uno degli episodi più notevoli della storiografia tradizionale

romana. Quel processo, anzi, viene riferito come uno dei mag-

giori giudizi criminali della storia primitiva di Roma, tra cui,

per importanza, può figurare degnamente accanto a quello

dell'Orazio e di Spurio Cassio. È naturale perciò che esso sia

stato, al pari di questi due, uno dei bersagli preferiti della

moderna critica della storia tradizionale di Roma. Alla quale,

come spero dimostrare, è occorso uno dei casi piìi singo-
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lari. Quando essa, cioè, non ne ha escluso (e questa esclusione

— date certe premesse — poteva essere un assunto logico

e coerente), non ne ha escluso — dico — la storicità (1), è

passata dall'avere accolto la versione piìi probabile e più ra-

gionevole dell'episodio, e dall'avere dato la precedenza alla

più attendibile tra le fonti (2), ad adottare versioni, che

facilmente si sarebbero potute giudicare inverisimili ; ver-

sioni, che furono solamente il frutto della partigianeria dei

contemporanei e dei posteri. La critica di T. Mommsen
oscilla con precisione fra questi due momenti, e, avendo

essa cominciato, nella Storia romana (3), ad accogliere, nelle

linee fondamentali e nel suo verace spirito, la tradizione

migliore su Manlio, è terminata, nelle Romische Forschun-

gen (4), a negarla recisamente per attenersi invece a quel-

l'altra, ch'è poi divenuta l'unica preferita dalle maggiori

e più recenti storie della repubblica romana (5j. Sarebbe,

per questo solo, ragionevole tentare di nuovo l'esame di

queir episodio. Ma ciò è reso ancora più opportuno dal

fatto che una ricerca di tal genere può forse valere a dimo-

(1) È .stata questa la risoluzione preferita da E. Pais, Storia di Roma,
Torino, 1898, I, 2, pp. 98 sgg.

(2) Fra questa prima categoria di storici, sono da enumerare i se-

guenti : Th. Arnold, Histonj of Rome, London, 1840, II, pp. 24 sgg. ;

V. Duruy, Histoire des Roinnins, Paris, 1843, 1, pp. 236-237
; A. Vannucci,

Storia dell'Italia antica, Milano, 1874, II, pp. 15-19 ; G. B. Niebulir,

Romische Geschichte, ed. da 0. Isler, Berlin, 1873, II, pp. 522 sgg.
;

A. Schwegler, Romische Geschichte, Tubinga, 1872, III, pp. 284 sgg. ;

K. W. Nietzsch, Geschichte d. romischen Republìk, Leipzig, 1884, I, p. 85 ;

G. Ihne, Romische Geschichte, \-, pp. 286 sgg. Una storia romana recen-

tissima, che ha ripreso quella versione, è stata : W. E. Heitland, The

roman repuhlic, Cambridge, 1909, I, p. 97.

(8) (trad. it.), Roma-Torino. 1903, I, p. 270.

(4) lì, pp. 189 sgg. Nel s'jd Romisches Strafrccht [Droit penai (trad. fr.),

II, p. 250; II, pp. 271-272, n. 5 e passi»»] il Mommsen va anche più in

là, e tende a definire leggendario il processo di Manlio.

(5) Fra questa seconda serie di critici, ricorderò : 0. Clason, Romische

Geschichte, I, pp. 100-102; 107-108; E. Meyer, Geschichte d. Altertums,

Stuttgart u. Berlin, 1902, V, p. 143; B. Niese, Grundriss der romischen

Geschichte, I*, p. 61 ; G. De Sanctis, Storia dei Romani, Torino, 1907, II,

pp. 195-196.
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strare quanto eccessivi siano il modo e la misura dello scet-

ticismo critico contemporaneo, non solo nei rispetti di una

storia sociale di Roma primitiva, che, per buona fortuna, non

ha bisogno di procedere attraverso episodi più o meno di-

scussi, ma nei rispetti dell'attendibilità di quegli episodi me-

desimi, e può (io penso) offrire lo schema di revisioni critiche

d'ugual genere.

II.

Secondo la tradizione maggiormente diffusa e, nel caso spe-

ciale, rafforzata dall'autorità di T. Livio — tradizione, che

più in là mi propongo di riferire ampiamente e criticamente,

ma che ora richiamo solo per summa capita — , Manlio sa-

rebbe stato un patrizio, che s'era coperto di gloria nella di-

fesa del Campidoglio dall'assalto dei Galli, in sui primi del

IV. secolo, e che poscia, scontento del modo, in cui i com-

ponenti il suo stesso ceto l'avrebbero trattato, si sarebbe

messo a capo di un'agitazione plebea, cui porgevano materia

alcune circostanze speciali. Sarebbe allora stato accusato di

aspirare al regnO; processato, condannato alla pena capitale^

e suppliziato, probabilissimamente, nel 384 av. C. (1).

Contro la storicità di tale serie di avvenimenti, i più ra-

dicali negatori della storia tradizionale romana hanno mosso

parecchie obbiezioni, ch'è qui necessario passare in rassegna

e discutere singolarmente (2) :

1° Insieme con quella sopra riferita, esisterebbero, in-

torno a Manlio e al suo processo, altre versioni, il che non

incoraggierebbe molto a prestar fede ad un racconto così

malsicuramente tramandato; 2'' L'antagonismo, che il racconto

(1) Le fonti di questo racconto e delle sue varie parti sono : Liv., 6,

11-20; Plut., Camill.,%^; Qu. rom., 91; Cass. Dio, 26, 1, ed. Boissevain;

Zonar., 7, 24 (= P. I, 358-359) ; Diod., 15, 35, 3; Dion. Hai., 14, 4 ; Geli.,

N. A., 17, 21, 24; Val. Max., 6, 3, 1 d ; Plin., N. H., 7, 103 ; Ovid., Fasti,

6, 189; Cic, Pini., 2,87; 1, 32; De domo sua, 101; in Amm. Marc, 21,

16, 13; App., ItuL, 9; Auct., de viris ili., 24, 5-6.

(2) Esse sono tutte contenute in E. Pais, o. e, I, 2, pp. 98 sgg.
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tradizionale pone fra Manlio e i pili autorevoli patrizi, specie

fra lui e Camillo, somiglia troppo all'altro della storia greca,

fra Aristide e Temistocle, o fra Ermocrate e Diocle ; e il

sospetto di un artificioso ricalco su modello greco è aggravato

dalla circostanza che, poco più tardi (nel 345), fra Furii

e Manlii corsero i migliori rapporti; 3° Il racconto di Livio

assicura che, in seguito alla condanna di M, Manlio Capito-

lino, i Manlii abbandonarono quel prenome. Ma, in verità,

avrebbero dovuto abbandonare anche il cognome di Capito-

lino, che il racconto stesso dice assunto per la prima volta

dal nostro protagonista; 4" 11 tempio di Giunone Moneta, che

si dice eretto, subito dopo la morte di Manlio, nel posto me-

desimo, in cui si era elevata la sua casa, sarebbe stato, in-

vece, secondo la versione ufficiale, innalzato più tardi, durante

un'altra dittatura di Camillo, che scelse allora, quale maestro

dei cavalieri, un Cn. Manlio Capitolino, e dedicato, l'anno se-

guente, mentre era console un T. Manlio Torquato.

In conclusione dunque — si è obbiettato — il racconto

sarebbe stato generato dalla leggenda o dalla falsificazione

annalistica, o dall'una e dall'altra insieme, e avrebbe avuto

origine da un processo di anticipazione e di reduplicazione.

La nimicizia, storicamente vera, che esistette ai tempi della

seconda punica, ossia al sorgere della storiografia romana,

tra Cn. Manlio Vulsone e il suo legato L. Furio Purpureone,

avrebbe suscitato il racconto di un'analoga inimicizia tra

le due famiglie, in sui primi del secolo IV., allorquando da

esse sarebbero usciti M. Manlio Capitolino e M. Furio Ca-

millo. Il contenuto specifico del racconto di Manlio, cioè della

elargizione del suo danaro per salvare i plebei debitori, sa-

rebbe una variante e un'anticipazione delle disposizioni, che

si dicono prese sotto il consolato e la censura di Cn, Manlio,

nel 357 e 351 (1), o una leggenda originata dal fatto che,

più tardi, nel Campidoglio, nel luogo dove era stata la casa

di Manlio, fu installata l'officina monetaria romana. Cosi come

(1) Così E. Pais, o. e, T, 2, p. 105. Confesso di non intendere come

l'episodio di M. Manlio Capitolino possa essere nn'anticipazione di un

fatto non accaduto.
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il Manlio, che si dice nel 390 salvasse il Campidoglio dai

Galli, e che più tardi vi si afforzasse con i ribelli, sarebbe

lo stesso Manlio, che, nel 342, fu a capo di una insurrezione,

o quell'Appio Erdonio, che, sul Campidoglio, avrebbe chiamato

a riscossa gli schiavi. E cosi via.

A queste particolarissime obbiezioni basterà, io credo, con-

trapporre solo qualche replica.

1° Le incertezze della storia tradizionale non provano

contro di essa, ma a suo favore: una storia inventata tutta

di un pezzo, in tempi recenti e letterariamente progrediti,

non ha incertezze
;
procede invece logicamente e organica-

mente. Se così non avviene per i casi di Manlio, ciò prova

non la falsità recente, ma l'antichità della tradizione (1).

2° I buoni ulteriori rapporti tra Furii e Camilli non si-

gnificano nulla in contrario. La politica di M. Manlio Capi-

tolino è qualcosa, che non ha radice nella di lui famiglia; è

una sua nobile iniziativa personale. La sua famiglia l'abban-

donò nel momento del pericolo, così come lo rinnegò dopo

morto. Del restO; noi sappiamo che queste inimicizie, nel

in. secolo, ci furono — (ad esse, vedemmo, la critica attribuisce

l'origine della leggenda) — e, in ogni modo, il vario atteggia-

mento dei Manlii, nel IV. secolo, quando essi erano stati ora

nemici ora autorevoli amici della plebe, può ben avere dato

luogo a delle ostilità con l'altra famiglia dei Furii, altrettanto

potente nel seno del patriziato romano.

3° Se i Manlii rinunziarono al prenome Marco, e non

già al cognome Capitolino, le ragioni poterono essere pa-

recchie, ma una è piti che sufficiente a spiegare il caso : il

fatto cioè che, mentre il prenome si legava soltanto, e stret-

tamente, alla persona di un loro antenato, il cognome era

legato a tutta la famiglia dei Manlii, la quale abitava ap-

punto sul Capitolino e lo portava anche prima di M. Manlio (2).

(1) Quest'ovvia osservazione fece a suo tempo 6. Ihne, o.c., P, p. 167, n.2.

(2) Cfr. T. Mommsen, R. F., II, p. 184. L'abbandono del prenome Marcus

assume assai maggiore probabilità storica pel fatto che, se fino al 384 noi

lo troviamo dinnanzi al nome di qualche Manlio, ciò non avviene mai

più dopo quell'anno ; cfr. T. Mommsen, o. e, II, pp. 182-183.
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4° Ma il divario sulla cronologia della fondazione del

tempio a Giunone Moneta, qualora, s'intende, l'altra versione

(e non se ne può essere sicurissimi) sia la vera, è prova sol-

tanto di un errore nei particolari della tradizione, non della

falsità del suo sostanziale contenuto.

Ma le obbiezioni della critica, a cui qui cerchiamo di op-

porci, assumono un assai più grande valore, quando, anziché

esaminarsi isolatamente, si giudicano in relazione ed in di-

pendenza di taluni canoni teorici, che converrà parimenti

esaminare. Questi canoni, o, almeno, i principali fra essi, sono

i seguenti: 1° I fatti, che non si sono svolti con coerenza

logica e che non sono stati sicuramente tramandati, non de-

vono considerarsi come realmente avvenuti, ma come inven-

zioni alterazioni della leggenda o della cronaca; 2" I fatti,

appartenenti ad età, che non vantarono una intensa opero-

sità storiografica, e che hanno, dopo o prima di sé, altri

fatti, conseguenti o precedenti, analoghi, sono anticipazioni e

ricalchi di più tardi storiografi infedeli; 3° I fatti più bella-

mente poetici non possono considerarsi come storicamente

avvenuti, ma come travisamenti e derivazioni di episodi, più

frequenti e prosaici, della vita comune (1).

Questi i canoni fondamentali della critica più radicale, che

ha negato ogni elemento di storicità all'episodio di M. Manlio

Capitolino. E in verità, ripeto, solo ammettendoli in tutta la

loro rigidità categorica, noi possiamo distruggere la realtà

dell'episodio di M. Manlio Capitolino, come di tutta la storia

primitiva di Roma o di Grecia. Ma possono le applicazioni

ii quei criteri essere accolte, non già come ipotetiche possi-

bilità, ma come necessità ineluttabili? Basta, credo, enunciare

(1) Quest'ultimo criterio, portato alle sue estreme conseguenze, fa le

spese di una buona parte dell'interpretazione della storiografia romana,

recentemente esposta nel libro di uno studioso, che non è degli ultimi :

W. Soltau, Die Anfdnge der romischen Geschichtsschreibung, Leipzig, 1909.

Qui l'A. giunge a supporre che la storia romana sia nata dalla drama-

tica greco-romana, e che l'episodio di Manlio sarebbe, per l'appunto, il

soggetto di una tragedia, malauguratamente naufragata nei gorghi del

tempo (cfr. pp. 121 sgg., ed anche Soltau, in Wochenschrift f. Klass.

Philologie. 1908, coli. 586-589).

*'
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quei criteri, cosi come io li ho enunciati, per iscorgere tosto

tutta la loro pericolosa fragilità.

Ed invero, se c'è a questo mondo cosa, i cui procedimenti

sfuggano a qualunque rigore di successione logica, questa

è certamente lo svolgersi di quella realtà quotidiana che si

chiama storia, la cui logica risiede soltanto nel fatto, esclusivo

ed unico, della sua realtà. In secondo, se c'è cosa, per sua

natura, incerta, questa è il racconto, scritto od orale, di

una serie qualsiasi di circostanze accadute, così come (è ri-

saputo) la forma di prova giudiziaria piìi dubbia è quella

testimoniale. Non che l'uno e l'altra non possano, alla meno

peggio, emendarsi, ma i criteri, secondo cui ritoccarli, de-

vono essere ben lontani da quelli che reclamano un'organica

e rigida compattezza e coerenza logica.

È assai dubbio, inoltre, quanto possa essere sostenibile un

sistematico scetticismo verso fatti relativi a periodi man-

canti di operosità storiografica. Non solo, se noi dovessimo

limitare la nostra fede storica ad età letterariamente progre-

dite, la conoscenza, che potremmo vantare, del passato so-

miglierebbe un po' troppo alle antiche carte geografiche del-

l'Africa tenebrosa; ma è inoltre doveroso considerare: 1° che

la storia non si fa solo sulle narrazioni contemporanee, ma
sulle altre serie di fonti, che narrazioni contemporanee non

sono, che talora ne sono più attendibili, e di cui la storia

di Roma antica non mancava (1); 2° che la storia, condotta

su narrazioni contemporanee, ha, con qualche vantaggio, tutti

i gravi difetti di visione e di giudizio, a cui i contempo-

ranei vanno incontro nel racconto e nell'apprezzamento dei

casi loro.

Non diversamente è a pensare del canone critico delle re-

duplicazioni e delle anticipazioni. Le combinazioni fondamen-

(1) Uno dei primi a richiamare l'attenzione degli studiosi sulla presenza

di documenti relativi alla storia di Roma antichissima, fu W. Wachsmuth,

Die altere Geschichte des roinischen Staates, Halle, 1819, pp. 1 sgg., e

credo sarebbe assai utile non dimenticare mai il suo assennato richiamo.

Su ciò cfr. anche B. Niese, o. e, pp. 10 sgg. ; W. Soltau, Die Anfange

der romischen Geschichtsschreibung, cap. Vili e IX.
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tali, in cui si concreta la storia umana, sono sempre le

stesse. Storia anzi — e bene affermarlo senza reticenze — si

può scrivere^ solo ammettendo e tenendo fermo il presupposto

che gli uomini, in circostanze analoghe, operano analogamente.

E lo stesso è a dire della sistematica negazione di quei

fatti, le cui caratteristiche hanno facili riscontri nelle narra-

zioni poetiche. Contrapporre poesia a storia è un errore. L'una

e l'altra non sono che rappresentazioni di qualche momento
dell'umana realtà, e gli elementi, che le compongono, non

hanno, nella intima natura loro, alcuna sostanziale differenza,

che ci metta in grado di distinguerli e di separarli. Così, fatti

storicamente accertati e, magari , a noi contemporanei —
(valga, per tutti, l'esempio della guerra russo-giapponese) ^
hanno le sembianze dell'epopea, e fatti storicamente falsi,

tutta la verisimiglianza della prosa più volgare di ogni giorno.

L'osservazione non è nuova: a seconda o meno della nostra

fede, un libro di poesia può diventare libro di storia^ e vice-

versa (1). Onde l'assegnazione di questa o di quella realtà

umana al mondo della storia, o a quello della invenzione

poetica, non dipende da alcuna caratteristica della sua natura

speciale, ma da criteri soggettivi, estranei a siffatta conside-

razione.

Tutte queste sono considerazioni troppo evidenti per non

sembrare realmente tali, ma chi ne dubitasse non avrebbe

che ad applicare i criteri, che si fanno (o si sono fatti) subire

alla storia di Roma primitiva, ad altri paesi e momenti sto-

rici, ad altre tradizioni di sicura fede. Se egli, dico, lo

tentasse, la conseguenza, dinanzi a cui si troverebbe, sarebbe

sempre una stessa ed una sola: la necessaria negazione di

ogni realtà storica. Come un critico d'arte diceva: — Datemi

(1) " Leggendo Livio al modo come si legge Dante o il Petrarca; la

* battaglia di Canne, al modo stesso del viaggio di Dante all'Inferno

* del trasporto dello spirito del Petrarca al terzo cielo, Livio non è

* più Livio, ma un libro di favole. E parimenti, leggendo un libro di

" favole, p. e., i Reali di Francia o il Guerrin Meschino, nel modo in

" cui li legge l'incolto popolano, che vi cerca la storia, il libro di favole

si trasforma in libro di storia „ (B. Croce, Logica-, p. 198).
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i canoni della cosi detta critica omerica, e io vi dimostrerò

che qualunque opera letteraria non ha avuto origini diverse

da quelle dei due massimi poemi greci — così qualunque cri-

tico di storia può impegnarsi a dimostrare, in base a quei

criteri, la falsità di ogni tradizione storica : quello, ch'è

infatti avvenuto a taluno dei maggiori critici delle vicende

di Roma primitiva (1).

Eppure, questa negazione, sistematica ed universale, è per

essi la maggior forza e la piìi salda difesa, in cui rompe

una critica ricostruttrice, ogni qualvolta essa si accinge a

restituire il credito che può ritenere dovuto a singoli episodi

storici, ormai giudicati e condannati all'ostracismo. Si può,

invero, sul fondamento di pochi sparsi dati, ricostruire tutto

un insieme storico; ma una tale ricostruzione è impossibile,

allorquando non si dispone di alcun elemento positivo, che

sia l'ubi consistam del nostro lavoro. Cosi l'agricoltore può

fare attecchire e vegetare delle grandi piante anche entro

un modesto vaso di terra, ma egli non può infonder vita al

più minuscolo arboscello, quando non ha a sua disposizione

che mucchi di pietre infeconde.

III.

Forse meno sicuramente difese da facili attacchi sono le

posizioni di quegli altri critici, che hanno rinnegata la ver-

sione, dirò così, maggiore dell'episodio di Manlio, per rintrac-

ciarne qualche altra minore, ma, secondo il loro pensiero,

pììi fedele e più veridica. La loro interpretazione dell'episodio

di Manlio è che sì tratti di un tentativo di restaurazione

monarchica, condotto violentemente e violentemente represso.

Poiché queste vedute poggiano sur una classica dimostrazione

(1) Obbiezioni analoghe a queste mie ha fatto e sviluppato, in un

assai sensato suo scritto, A. De Marchi, Di alcuni criteri critici seguiti

nella indagine della storia di Roma, in Rendiconti delVIstituto Lomh. di

scienze e lettere, 1908, pp. 274 sgg.
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tentata, or sono molti anni, da T, Moramsen, le cui conclusioni,

ripeto, contraddicono a quanto egli stesso aveva scritto nella

sua Storia romana, è necessario, anche questa volta, rifare

il più tardo ragionamento del grande storico, e saggiarne

l'intima fondatezza.

Il Mommsen parte della premessa che " il piii antico rac-

conto , della catastrofe di Manlio, un racconto il quale sì

contrapporrebbe a tutte le altre versioni, sia quello contenuto

in Diodoro, ove appunto si direbbe che Manlio, avendo aspi-

rato alla tirannide, sia stato sopraffatto ed ucciso {ìlher-

geivàltigt und (jetodtet). " il che, opina il Mommsen, si può
" intendere solo nel senso che egli sia venuto a violenta ri-

" beUione contro i magistrati, e sia stato sopraffatto in bat-

" taglia „ (1).

E qui certamente superfluo tornare a discutere del valore

di Diodoro come fonte della storia di Roma primitiva per

tentar di concludere che le versioni e le interpretazioni di

questo storico, o di questo antiquario che dir si voglia, non

possono sistematicamente escludere quelle provenienti da altra

fonte. L'obbligo alla venerazione per l'eccellenza di Diodoro

è, non solo, oramai da tempo, contestato, ma è certamente

pretesa assai ingiustificata (2). Ripeto, non è qui assoluta-

mente il caso di rinsaldare questo scetticismo, perchè ciò che

dona (e vedremo fino a qual segno) valore alla testimonianza

di Diodoro è solo l'interpretazione fattane dal Mommsen, che

cioè l'accenno dello storico greco debba necessariamente inten-

dersi come riferito ad una violenta ribellione contro i magi-

strati romani, seguita da una uccisione in battaglia. Or bene,

per tutta questa esegesi, non v'ha, in Diodoro, alcun fonda-

mento. La sua prima espressione [ycQaxrjdsig) può significare

tanto " sopraffatto „ che " fatto prigioniero „, e, in ogni modo,

la " sopraffazione „ subita non presuppone di necessità una

(1) R. F. II. p. 189. Tutta l'informazione di Diodoro (15, 35, 3) è con-

tenuta in queste magre frasi : "Afta óè zovioig nQaTTO/.{évoig, Katà tìjv

^IraÀiav èv zfi 'Pó)fit^ MuQKog MdvÀiog èTiiiSaÀóuevog rvQavvCòi y.al xpa-

TTj&eig àv)^Qrj&ij.

(2) Cfr. Klimke, Diodorus Siculus u. romische Annalistìk, Konigshùtte,

1881 ; E. Pais, o. e, I, 1, pp. 72 sgg. ; I, 2, p. 686 e n. 1.

Rivista di filologia, ecc., XL. 15
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violenta rivolta. Ma, piìi ancora, la parola, con cui Diodoro

indica la fine di M. Manlio {ài'ìiQif]d-f]), più che a una morte

in battaglia, accenna ad una esecuzione dietro condanna ca-

pitale (1).

D'altra parte, anche cosi interpretata, la versione di Dio-

doro è ben lungi dall'essere unica, e in contradizione con

tutte le altre pervenuteci sullo stesso episodio. Dionigi di

Alicarnasso (2)^ Cassio Dione (3), Zonara (4), che non è proprio

indubitato attingesse a Dione, Varrone e Cornelio Nepote (5),

Valerio Massimo (6), Plinio (7), Ovidio (8), Cicerone (9),

Livio stesso (10); Plutarco (11), l'autore dell'operetta De viris

illustribus (12), tutti, concordemente, parlano di tentata re-

staurazione monarchica. Chi di essi non si limita a questo

fugacissimo accenno, aggiunge anche qualche notizia sulla

violenta agitazione popolare, che Manlio provocò (13). E, se

non v'è niuno il quale dica che Manlio sia stato vinto e

preso in battaglia, ciò avviene per la semplicissima ragione

che questo non dice Diodoro, ma soltanto T. Mommsen.

Nessuna contradizione, dunque, fra lo storico siceliota e le

altre fonti.

Queste, è vero, almeno quelle che narrano compiutamente

il fatto, parlano, a differenza di Diodoro, di un processo re-

(1) Per quanto la cosa non abbisogni di ulteriore dimostrazione, ecco

tuttavia un altro elemento probativo non piccolo. Uno scrittore greco,

sia pure di età posteriore, ma che certo sentiva assai meglio di noi il

valore dei vocaboli della sua lingua, tornando per la centesima volta a

raccontare il processo di Manlio, sulla scorta di Livio, così a questo punto

s'esprimeva: Kal ìpr'jqxp fiéÀÀ<ov òiiiaaTcóv àndvTOìv ava i Qeìa&ai,. ..

(Tzetzes, Chiliades, 3, v. 845, ed. Kiessling). Egli, cioè, designava con il

verbo àvavQelad-ai una esecuzione capitale.

(2) 14, 4. (3) 26, 1, ed. Boissevain. (4) 7, 24 (= P. 1,358-359).

(5) In Geli., N. A., 17, 21, 24. (6) 6, 3, 1 a.

(7) N. K, 7, 103. (8) Fasti, 6, 189.

(9) Phil, 2, 87 ; de domo sua, 101 ; in Aram. Marc. 21, 16, 3.

(10) 6, 18, 16. 6, 20, 4; 5.

(11) C'amili., 36; Qu. romanae, 91. (12) 24, 5.

(13) Da questo lato, Livio va, meno di ogni altro, contrapposto a Dio-

doro ; cfr. Liv., 6, 14, 1-2, 6, 17, 6: 18, 1 sgg. ; 19, 1 sgg. e passim.
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gelare subito da Manlio. Ma è, forse, il silenzio di Diodoro,

su questo punto, qualche cosa per cui occorra abbandonare

la nostra fede nella storicità di quel processo? Una tale affer-

mazione implicherebbe una così grave dimenticanza del modo,

che Diodoro tenne nel raccontare i fatti della storia romana,

che il Mommscn non ci pensò neanche. Anzi ebbe cura di

avvertire che il formale processo e la condanna giudiziaria

di Manlio " non sono in modo assoluto inconciliabili col più

antico racconto „, e che " un'aperta ribellione al regime esi-

" stente, se non provoca l'applicazione delle forme processuali

" ordinarie, non le esclude necessariamente „ (1). Ed egli

stesso, esaminando queste forme, tramandateci da altri rac-

conti, le trova perfettamente convenienti a quella che doveva

essere la procedura del tempo.

Il grave divario, dunque, fra Diodoro e alcune delle altre

fonti — Livio specialmente — si ridurrebbe, in fondo, alla

motivazione, non giudiziaria^ ma storica, della condanna. Se-

condo Diodoro, Manlio avrebbe unicamente mirato a restau-

rare la monarchia; secondo Livio, Plutarco, Appiano e altri,

l'aspirazione al regno si sarebbe congiunta ad un'agitazione

di carattere economico, della quale Manlio si sarebbe messo

a capo, o non sarebbe esistita affatto, salvo nelle fantasie

di coloro, che vollero perderlo, e l'attività politica di Manlio

sarebbe stata soltanto quella di un riformatore sociale. Il

Mommsen (e, con lui, gli altri storici che l'hanno seguito)

sceglie la prima motivazione, ma è chiarissimo che una con-

clusiva confutazione dell'interpretazione, che egli combatte,

avrebbe dovuto essere preceduta, non dalla sola dimostrazione

che la fonte, da cui Diodoro toglie il suo accenno, è la più

antica (il che, del resto, rimane semplice presunzione), ma
altresì : 1° dalla dimostrazione che essa è anche l'unica, o la

sola veridica, e che essa non diceva nulla che avesse potuto

determinare le aggiunte degli annalisti posteriori : 2° dalla

ricerca se le due versioni — quella dell'agitazione economica

e quella dell'aspirazione alla tirannide — siano inconciliabili;

(1) Eomische Forschungen, II, p. 190.
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3" dalla ricerca dei motivi reali, onde un tentativo, universal-

mente aborrito, di tirannide abbia, nel IV. secolo di Roma,
sollevato tanta onda di favore popolare, quanta, non che il

racconto di Livio, ma la stessa ribellione, narrata da Dio-

doro, e una morte in battaglia fanno supporre ;
4" dalla ricerca

se, nel IV. secolo a. C, poteva o no darsi quell'agitazione d'in-

dole economica, che Manlio — si dice — avrebbe capeggiato.

Il Mommsen non tenta alcuno di questi problemi o al-

cuna di queste ricerche; e, affermato solo che " non c'è una
" prova esteriore, ne è in se verisimile che questo racconto

" [il racconto di Livio e fonti affini] sia già esistito in un
" qualche annalista dell'età anteriore a Siila „, e che " gli

" atti „, da quelli " attribuiti a Manlio, non possono essere

" dati come segni di un tentativo verso il potere regio „,

conclude che " quel racconto è, non solo inventato,, ma in-

" ventato ben tardi e ben malamente „ ; che esso, infine, è

un riflesso procronistico delle condizioni storiche dell'ultimo

secolo della repubblica (1).

Queste gravi lacune nella dimostrazione e la conclusione,

che si regge su basi così malfide, tolgono, a mio avviso,

non solo ogni valore decisivo al saggio del Mommsen su

M. Manlio Capitolino, che pure, universalmente, si ritiene

fondamentale, ma lasciano impregiudicata la sicura dimostra-

zione della tesi opposta a quella del grande storico tedesco.

IV.

Cominciamo, infatti, a rispondere noi stessi ai quesiti che

il Mommsen avrebbe dovuto sciogliere, e moviamo dall'ultimo,

che è il pili importante: — Poterono, nel IV. a. C, darsi le

agitazioni economiche, che il racconto di Livio e delle fonti

affini menziona, a proposito della così detta sedizione di

Manlio? —
Quel racconto dice che, nel primo ventennio del IV. se-

(1) Somische Forschiingen, 11, pp. 198; 197.
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colo a. C, la classe dei plebei era travagliata da una tormen-

tosa crisi per debiti, dalla quale era seguito che la maggior

parte di loro perdesse, con i beni, la libertà.

È presumibile — dico — che questo accadesse in sui primi

del secolo IV.? Per rispondere a siffatta domanda, non oc-

corre invocare alcun episodio particolare, tramandato in modo

positivo e sicuro dalle fonti; occorre semplicemente richia-

mare le condizioni, universalmente riconosciute, dei plebei in

questo tempo, e i loro rapporti con lo Stato romano e con

la classe dei patrizi. Infatti, quali che siano state le origini e

la natura della plebe romana, essa fu certamente la classe più

povera di Roma e del Lazio — (i più recenti storici la suppon-

gono, anzi, costituita solo, quasi per definizione, di poveri (1))

— e, come se ciò non bastasse, al suo disagio economico si

aggiungeva quella inferiorità politica, ch'è essa stessa fonte

di povertà. Perciò, anche a non sorreggerci su alcuno dei

dati specifici della storia tradizionale, riesce facile dedurre^

dai rapporti intercedenti fra queste circostanze ed altre, non

meno sicure, gli effetti, a cui tale condizione di cose doveva

condurre, anche in tempi normali.

Una classe povera ha sempre, per vivere e per condurre

innanzi i propri affari, bisogno di ricorrere al prestito. Ma
il difetto della moneta metallica (Roma, fino a mezzo il IV. se-

colo, non ebbe che assai scarse monete di rame o di bronzo)

era, in quel tempo, assai grande; e questa circostanza, non

solo rendeva difficilissimo il risparmio, ma contribuiva non

poco a tenere alto il saggio dell'interesse. Ogni cattivo rac-

colto si traduceva perciò, per i poveri, in un incendio di debiti,

onerosissimi e difficili a saldare.

Lo Stato, nel quale, se ora avevano accesso i plebei, pre-

ponderavano tuttavia, assai più, i patrizi e le poche fa-

miglie ricche della plebe, aggravava, con il suo ordinamento

finanziario, questa condizione. Il fribidum, ossia quel prestito

forzoso, fatto dapprima in circostanze straordinarie, ma di-

venuto a poco a poco un'imposta ordinaria sulla terra, colpiva

(1) E. Meyer, o. e, V, p. 141 ; G. De Sanctis, o. e, J, p. 229.
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specialmente la plebe. Ed invero, nello stabilirne l'ammon-

tare, mentre dal capitale imponibile dei ricchi erano sottratte

le somme date ad usura, dal capitale dei poveri, indebitati,

non si sottraeva il gravame dei debiti ; anzi la proprietà del

plebeo debitore, data in pegno al creditore e goduta effetti-

vamente da questo, rimaneva, per il primo, ugualmente sog-

getta a tributo. Non basta. Mentre la proprietà rurale della

plebe era soggetta all'imposta, i patrizi, ai quali rimaneva

ancora il privilegio dell'uso delVager publicus, poiché questa

forma di proprietà sfuggiva al censimento e all'imposta, non

erano tenuti a dichiarare tutto quanto possedevano e gode-

vano (1).

Ma queste condizioni dei plebei erano aggravate di molto

dallo stato quasi continuo di guerra, in cui si trovava il

paese. Il nerbo delle legioni romane era formato dai plebei,

ma per essi, che, come piti poveri, affidavano solo al lavoro

personale il proprio sostentamento, ogni guerra equivaleva

all'abbandono del loro campicello e di qualsiasi attività vi

andasse congiunta. E se questo costituiva un lucro cessante,

il danno emergente veniva fuori dalla imposizione, assai fre-

quente, del trihiitunt e dall'obbligo che, per il soldato romano,

esistette fino alla guerra di Veio, di mantenersi a proprie

spese durante tutto il periodo delle ostilità. L'indennizzo

personale, concesso alla fanteria fin da questo tempo, è ap-

punto uno degli indici più significativi del disagio che ogni

guerra, specie se alquanto lunga, arrecava alle classi meno
abbienti. Ma quell'indennità, altro che un compenso, non era

nemmeno un lieve risarcimento dei danni immediati; era la

restituzione della somma, che i plebei anticipavano come tri-

buto di guerra (2), Così, al termine di ogni periodo di osti-

(1) Su tutto ciò, cfr. in ispecie E. De Ruggiero, Agrariae leges (in En-

ciclopedia giuridica italiana, I, 2, pp. 743 sgg.), che è una delle mono-

grafie migliori e, pur troppo, meno consultate, sulla storia agraria della

repubblica romana.

(2) Cfr. Liv., 4, 60, 3-4 :
" consilium [int. : la proposta del soldo mili-

tare] specie prima melius fuisse qiiam iisii appariturum, unde enim eam

peouniam confici posse ni»i tributo populo indicto ? ,
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lità, gli agricoltori ritrovavano i campi mal coltivati, il be-

stiame disperso o razziato, i fitti arretrati, il commercio inter-

detto, l'azienda domestica in rovina, le cose loro saccheggiate

asportate.

Il turbine della invasione gallica arrecò naturalmente di

peggio : tutta la campagna intorno a Roma venne per lungo

tratto devastata; i popoli limitrofi, amici e nemici, piegati e

turbati nella loro vita interna; perduti i frutti dei campi,

spenta ogni attività commerciale ; Roma stessa, in buona parte,

incendiata e distrutta (1).

Questa condizione di cose colpiva, è vero, tutta la popo-

lazione romana, quella patrizia e quella plebea, ma essa do-

veva gravare specialmente sui meno agiati, su coloro, di cui

minori erano i margini delle risorse, sugli abitanti delle cam-

pagne, sui piccoli commercianti, su tutti quelli, infine, che

meno potevano, per l'inferiorità politica, risarcirsi del danno

patito, quale era la grande massa dei plebei.

Per rifarsi la casa, gl'istrumenti del lavoro, per pagare i

fitti, per tornare a coltivare il proprio campo, per sopperire

ad un'annata vuota di guadagno, essi dovevano contrarre dei

debiti. E i loro naturali creditori dovevano essere i patrizi

e quei plebei che, frattanto, avevano avuto la rara fortuna di

potersi, nel danno universale, arricchire, e di ascendere al

livello economico dei patrizi.

Ma, se era facile contrarre debiti, era difficile pagarli, e

questa difficoltà è testimoniata dalle severe garanzie che i

creditori si erano riservate a propria sicurezza. A parte il di-

ritto di vita e di morte sul creditore insolvente, la forma più

usuale di contratto era il debito per nexiim, pel quale, secondo

che sembra, il debitore, in caso di insolvibilità, si impegnava

(1) Come, ciò non ostante, la evitica moderna piià radicale abbia po-

tuto negare l'immiserimento della plebe nei secoli V. ; IV. a. C, nonché

l'esistenza di una questione dei debiti (cfr. 0. Clason, o. e, I, p. 102, e

B. Niese, che, nel suo Manuale di storia romana, nel capitolo apposito,

consacrato agli avvenimenti di quegli anni, tace affatto dell'una e del-

l'altra circostanza), è uno di quei fenomeni, che si spiegano soltanto con

le prevenzioni della critica storica.
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a diventare schiavo del creditore e a dare il suo corpo e la

sua libertà come garanzia vivente della propria obbligazione.

Gli effetti penali del contratto potevano colpire i componenti

la sua famiglia, onde noi troviamo, in sui primi del IV. secolo

a. C, gran parte della popolazione plebea romana destituita

del suo diritto alla libertà (1).

Era possibile che questo stato di cose non facesse sorgere

una grave agitazione, la quale avesse dei capi, che, come

sempre suole avvenire, fossero usciti dalle classi superiori

della società? E possibile, anche senza la indicazione speci-

fica del nome di Manlio, non concepire, come necessaria, l'esi-

stenza di un uomo e di una serie di episodi, affatto simili

a quelli che, per gli anni 385-384 a. C, ci offre la storia tra-

dizionale?

V.

Ma — si dice — il racconto di Livio complica l'agitazione

pei debiti con una questione agraria. Secondo quel racconto,

Manlio avrebbe pensato a una nuova divisione dell'agro pub-

blico, circostanza (si soggiunge) inverisimile, come la così

detta legge agraria di Spurio Cassio nel secolo precedente.

In verità, Livio non dice nulla di tutto questo. Livio dice

semplicemente che Manlio, " non contento delle leggi agrarie,

" che sempre avevano offerto ai tribuni della plebe materia
** di sedizione „, cominciò ad invocare un alleggerimento dei

debiti (2). Ed è, non già Livio, ma Appiano a congetturare

(a congetturare, si badi bene !), quale contenuto dell'agitazione

di Manlio, o una riforma dei debiti o una vendita dell'agro

pubblico, col cui provento lo Stato avrebbe potuto saldare

(1) Sulla condizione dei nexi in Roma, nei secoli V.; IV. a. C, e sulla

natura del nexum, la bibliografia è sterminata ; cfr. F. Senn, in Nouvelle

revue historique de droit frangais et étranger, 1905 (29), pp. 49 sgg. e

p. 49, n. 2.

(2) Liv., 6, 11, 8.
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i debiti dei plebei (1). La versione pili ampia e diffusa pare,

dunque, non abbia avuto in proposito informazioni tassative,

precise e insospettabili, ma essa aveva dato all'agitazione

plebea dei primi del sec. IV un contenuto agrario, solo perchè

ve lo riteneva verisimile. Or bene, siffatta ipotesi è assai piìi

vicina a verità di quello che non siano le autorevoli inter-

pretazioni dei moderni.

L'esposizione delle cause sopra accennate, che avevano su-

scitato una questione dei debiti, mostra a sufficienza quanto

tale problema andasse congiunto a una questione agraria.

Dalle sue origini al IV. secolo a. C, il territorio romano si

era. infatti, accresciuto non poco. Limitando la nostra con-

siderazione al periodo, che va dalla fine della monarchia alla

metà del IV. secolo, si trova che esso era allora per lo meno

triplicato (2). Queste nuove terre non erano, naturalmente,

rimaste tutte proprietà demaniale, ma non si erano neanche,

come si è sostenuto, riassegnate tutte quali proprietà private.

La critica moderna, che ha voluto, a questo proposito, re-

spingere una metà della tradizione, quella cioè che afferma

che del territorio conquistato una buona parte era rimasta

proprietà dello Stato, avrebbe dovuto pensare che. per tale

conclusione, occorreva ben altro che dar di frego a questo

a quel dato di fatto, o invocare il documento di una det-

tagliata topografia deWager pulUcus romano in questo pe-

riodo (3). L'aborrita tradizione è suffragata efficacemente da

tutta una folla di concetti giuridici e di circostanze storiche,

che rendono impossibile il trascurarla o il respingerla. Se-

condo uno dei principi fondamentali del diritto pubblico ro-

mano, non vi può essere vero organismo politico senza pos-

sesso di una proprietà fondiaria, che faccia parte del territorio

(1) App., It., 9: Kal zalg dr^uoy.o.TÌaig è.TUtQÓuevo; [MdvJ.iof] èSov-

Àevaiv rjòìi yQeàtv àTtoy.ortàg y.oivdg '
r^ tòv ór^uov f,Ìiov rolg óaveìaaacv

ànoòovvai. zì^v yf^v ég tovto ànoóóuevov in ol'oav àvéurjov.

(2) Cfr. J. Beloch, Italische Band, Leipzig. 1880. pp. 69 sgg. ; Bevol-

kerung etc, Leipzig. 1886, p. 320.

(3) ('ome fa B. Niese, Das sogennante Licinischsextische Ach^rgesetz,

in Hermes, 1888. pp. 416 ^gg.

u
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nazionale. Nella fondazione delle colonie romane più antiche,

il territorio, destinato alla colonia, si divideva appunto in

due parti, di cui una veniva costituita come ager puhlicus

della colonia stessa e veniva destinata al pascolo comune dei

coloni; un'altra era assegnata al mantenimento del culto e dei

pubblici edifizì (1), ed una terza, finalmente, divisa tra i coloni

nella proporzione di due iugeri per famiglia. Uager pvhliciis,

infine, era un'istituzione economica strettamente legata all'or-

dinamento di ogni società indo-europea e, quindi, della società

italica (2) ; onde, al pari delle colonie, i municipi italici non

mancavano mai di una proprietà demaniale ; anzi, quando,

sul territorio di una colonia o di un municipio, si costituiva

un villaggio, dotato di una certa autonomia, anche questo si

formava il suo patrimonio particolare, che amministrava da

se, indipendentemente dalla colonia o dal municipio maggiore

di cui faceva parte (3).

Per questi soli argomenti analogici, se altro non fosse, si

dovrebbe concludere che, anche intorno a Roma, se, dopo

una guerra vittoriosa, una porzione del territorio conquistato

poteva essere rilasciata ai vinti o riassegnata, come indivi-

duale proprietà privata, ai vincitori, questo non esclude punto

che un'altra parte venisse, com'era regola tradizionale, costi-

tuita in agro pubblico. Ma i calcoli, che taluno ha fatti per

negare l'esistenza della legge Licinia agraria del IV. secolo

a. C, non conducono a conclusioni diverse. Secondo questi

calcoli, potevano darsi al massimo, nella prima metà di quel

secolo, Kmq. 250 di agro pubblico su più di 3000 Kmq. di

territorio romano (4). Certamente, anche a non ammettere per

lo Stato romano il matematico rapporto di 1 a 3 fra agro

pubblico e agro privato, che presentano le antiche colonie, e

anche ad escludere che ai popoli vinti fosse stato tolto il

(1) Frontin., pp. 15; 49; 54-55; Aggenus Urbic, p. 80 ; Sicul. Flacc,

p. 157, in Schriften der r. Feldmesseì\ ed. Blume, Lachmaiin, Rudorff.

(2) 0. Schrader, Reallexicon der indogermanischen Altertumshmide,

Strassburg, 1901, pp. 13 sgg.

(3) E. De Ruggiero, Ager publicus-privatus, in Enciclopedia giuridica

italiana, 1, 2, p. 604.

(4) B. Niese, in Hermes, 1888, p. 416.
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terzo delle terre, come inculca la tradizione (1), 250 Kmq.

su 3000 di territorio sono una cifra inferiore alla realtà. Ma
fosse pure quella cifra esattissima, fosse piccola o grande

l'estensione dell'agro pubblico nella prima metà del sec. IV.

a. C, ciò non esclude minimamente la possibilità dell'esi-

stenza della speciale questione agraria, di cui c'intrattengono

le fonti.

Se non che la sorte dei plebei era stata ben diversa da

quella dei patrizi. Quale classe rimasta per lungo tempo

esclusa dal governo e poi ammessa a tale privilegio in

misura senza confronto inferiore a quella in cui ne gode-

vano i patrizi, era naturale' ch'essa avesse raccolto soltanto

le briciole superstiti delle prime conquiste romane. Le pro-

prietà private, che la plebe aveva ritratto daìVager publicus,

non dovevano essere state gran che invidiabili per qualità e

per quantità; e dalle restanti forme di distribuzione del suolo

pubblico essa si era lasciata a poco a poco escludere intera-

mente, per la molto semplice ragione che i suoi mezzi finan-

ziari le davano assai scarsa possibilità di sfruttare util-

mente terre per l'innanzi poco o punto coltivate, o per lo più

boschive e improduttive, o situate a grande distanza dalla

città (come di regola, in tutti i tempi, sono stati i demanii

pubblici), e per le quali occorrevano grandi lavori, grandi

capitali e più grande pazienza di attenderne i frutti.

Da ciò il sordo rancore della plebe contro quelli, che si

erano appropriati la terra migliore e che le avevano tolto

quei soli guadagni, che ad essa riusciva possibile ricavare

dallo stato permanente di guerra in cui versava il ter-

ritorio romano. Da ciò la facile previsione che, fino a mezzo il

sec. IV., si sia dovuto, dalla grande maggioranza dei plebei,

insieme con la questione dei debiti, sollevare anche una que-

(1) L'annessione di un terzo delle terre conquistate è ancora una pro-

porzione mediocre ; talora s' incorporavano, come agei' publicus, la metà,

i due terzi, persino l' intero territorio conquistato : cfr. Liv., 36, 39, 3.

2, 41, 1. 8, 1, 3. 26, 16, 18; J. Marquardt, Organisation fìnancière chez

les Romains (trad. fr.), Paris, 1888, p. 193.

*^
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stione agraria, come appunto la tradizione replicatamente

testimonia (1).

La così detta agitazione manliana e Manlio stesso erano,

dunque, la cosa e l'uomo, che le circostanze reclamavano a

gran voce sui primi del IV. secolo, dopo l'invasione gallica,

e non è da fare alcuna maraviglia, quando un capitolo della

storia tradizionale ce ne pone sotto gli occhi una indicazione

positiva.

VI.

Ma si può chiedere ancora di più. Si può chiedere se mai

questo racconto della sedizione manliana, che si suppone una

anticipazione dell'ultimo secolo della repubblica, ci rappresenti

le due questioni sociali, a cui esso accenna, segnate di quelle

medesime caratteristiche ch'esse ebbero in questo ulteriore pe-

riodo della loro ripresa, o se non piuttosto le caratteristiche

ne siano tali da escludere siffatta identificazione. L'impor-

tanza della domanda, se si pone mente, non è piccola, che

questioni sociali similissime ricorrono, è noto, attraverso i

secoli, numerose volte, e ciò, che solo giova a distinguerle^

sono taluni loro tratti particolari, caratteristici.

Come si presentano dunque la questione dei debiti e la

questione agraria nell'ultimo secolo della repubblica, e preci-

samente nelFetà di Mario e Siila, e nell'età dei Gracchi, dalle

quali si presuppongono, rispettivamente, ricalcate le narra-

zioni delle agitazioni economiche di questo primo periodo ? (2).

(1) Cfr. Schwegler, o. e, II, pp. 477 sgg. ; III, pp. 162 sgg. ; E. De Rug-

giero, in Encicl. giurid. ital., I, 2, pp. 735 sgg.

(2) Il Mommsen (Rom. Forschungen, II, pp. 197-198 ; cfr. 164-166) e gli

altri, che l'hanno seguito, parlano infatti di procronismi del VII. secolo

di Roma. Ma questa delimitazione cronologica è assai vaga ed incerta :

ad es., la questione agraria, nel VII. secolo di Roma, ha fasi e aspetti

profondamente diversi, a seconda dei vari momenti. Ma, limitandoci al-

l'episodio di Manlio e alle due questioni fondamentali, di cui qui c'in-

tratteniamo, come non rilevare quanto riesca artificioso ed erroneo ira-
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Il problema economico di Roma e delTItalia, nel primo

decennio del I secolo a. C, era assolutametìte diverso da quello

di Roma e del Lazio nel IV. Ora la crisi economica aveva

due ordini di cause: generale, l'uno; contingente e particolare,

l'altro. Il primo era rappresentato dalla circostanza che le

grandi conquiste e i contatti col mondo greco-orientale, che

n'erano seguiti, avevano elevato il tenore dell'esistenza, senza

elevare al tempo stesso, ugualmente, il livello economico di

tutte le classi sociali. Si ebbe, dunque, uno squilibrio grave

fra l'eccesso dei bisogni e i mezzi per soddisfarli. Contem-

poraneamente, il costo di tutti i generi di consumo e di lusso

era cresciuto, ma il valore della moneta, con l'affluire dei

metalli preziosi, era scemato. Gl'Italici avevano allora cercato

di rimediare a tutto ciò, abbandonando vecchie colture della

terra, o antiche carriere professionali, e dando mano ad altre

nuove, che speravano più rimunerative. Ma tali intraprese

importavano dei debiti immediati, ed erano destinate a

riuscire soltanto dopo parecchi anni, talora dopo parecchie

generazioni, mentre, in sul primo momento, valevano ad ac-

cumulare rovine su rovine. Non basta: la legge agraria

Spurio-Toria o quella legge agraria dell'anno 111 che va

sotto questo nome (1), e che avea convertito una grande

parte del demanio pubblico in proprietà privata, era stata un

provvedimento opportuno; ma, con l'andare degli anni, essa si

era risolta in un incoraggiamento al prestito e al debito,

nonché a un dispendio maggiore del consueto, e s'era ag-

giunta ad aggravare la preesistente crisi economica, che i

suoi autori si erano prefissi di lenire.

Tre ordini di cittadini soffrivano maggiormente di questo

stato di cose: l'antica, un tempo agiata, nobiltà terriera,

ormai gravemente impoverita, i piccoli e i medii proprietarii.

Un solo ceto se ne era avvantaggiato : quello dei nuovi ca-

pitalisti.

Ma anche su quest'ordine di privilegiati dalla fortuna si

maginare che la pretesa falsificazione sia l'anticipazione di storici di due
periodi distinti e separati da oltre mezzo secolo d'intervallo : storici del-

l'età sillana e storici dell'età graccana ?

(1) Cfr. De Ruggiero, o. e, §§ 35; 37.

-I
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abbattè tosto la rovina. Una serie di motivi contingenti s'in-

trecciò, come dicevamo, alla catena delle cause più generali.

La guerra sociale italica menò a rovina un grande numero

di persone, che avevano degl'interessi nelle varie contrade

d'Italia, devastate dalla ribellione e dal lungo periodo delle

ostilità. Poco di poi, la invasione asiatica di Mitridate fu un

cataclisma, che, per un istante, parve facesse crollare tutte

le fortune dei capitalisti romani, ch'erano, per la maggior

parte, collocate appunto in Oriente. Costoro, com'era natu-

ralC; pazzi di disperazione, cercarono di rifarsi sui loro de-

bitori, a cui, non solo negarono ogni prestito ulteriore ed

ogni dilazione, ma richiesero subito il saldo dei debiti pre-

cedenti. La cosa, naturalmente, non poteva conciliarsi e risol-

versi d'un tratto, e, se la necessità era stata tanta, da avere

costretto i bisognosi a contrarre dei debiti, o a rinnovarli a

interessi elevatissimi, vana era l'illusione ch'essi potessero

ora soddisfarli immediatamente. Allora i debitori di ogni ceto,

nuovi e vecchi, cominciarono a invocare una proroga; fatti

audaci, insorsero contro i creditori, citandoli presso il pretore

urbano perchè, conforme alle leggi esistenti, li condannasse

a rendere il quadruplo degli interessi, fatti pagare al di là

del massimo legale, e, perfino, invocando una cassazione o una

riduzione universale dei debiti. Il conflitto che, talora, in

qualcuna delle sue fasi, non mancò di macchiarsi di sangue,

si trascinò lunghi anni, e fu, come sempre nella storia, ri-

solto, sia pure in parte, assai più che da qualcuno dei prov-

vedimenti emanati, dal venir meno delle due circostanze che

l'avevano così gravemente acuito — la guerra sociale e la

guerra mitridatica — , dall'affluire dei tesori, che quest'ultima

aveva fruttato alla repubblica e ai privati, e, più ancora, dal

rimedio cesareo delle stragi civili che diradarono a un tratto

debitori e creditori, arricchirono, per ignote vie, gli uni o gli

altri, e sconvolsero tutti gli antichi rapporti di proprietà e di

ricchezza.

Tale la questione dei debiti, nel primo decennio, anzi, in

tutto il primo ventennio del I. secolo a. C. (1). Quali rapporti

(1) Io non trovo nelle storie una disamina, sufficiente e adeguata, di
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intimi essa possa avere con la crisi del IV. secolo è perciò

uno di quei misteri critici, che assai male si riescono a spie-

gare con i soli elementi tratti dalle oggettive circostanze

della storia.

Ma nulla di diverso è a concludere per la questione agraria,

che si agitò nel quarto e nell'ultimo secolo della repubblica.

Naturalmente, bisogna escludere dalla nostra considerazione

le vicende di siffatto problema nel periodo sillano. La que-

stione agraria, nell'età di Siila e di Mario, ha un suo aspetto

caratteristico che non si cancella più dalla memoria dell'os-

servatore, e che non può andare in nessun modo confuso con

quello di alcun'altra età. In questo periodo, le sempre rinno-

vate leggi agrarie sono quasi tutte a favore dei veterani

dell'esercito, proletari anch'essi, ma di una specie ben de-

terminata, e non riguardano solo l'agro pubblico dello Stato

romano (o lo riguardano in minima parte), sibbene piut-

tosto le proprietà e i demani comunali italici (1). Siamo

dunque le mille miglia lontani dall'aspetto che la tradizione

ci dice assunto dalla questione agraria nei sec. V. e IV. a. C.

In modo meno caratteristico procedono le cose nell'età dei

Gracchi, ma il paragone tra le sembianze, che la questione

questo soggetto. Il Mommsen {St. romana (traci, it.), Roma-Torino, 1904, li,

pp. 207-208) assegna a quella crisi due sole cause : la guerra sociale e

la prima mitridatica; l'Ihne (o. e, V, p. 296) non dà della cosa alcuna

spiegazione ; il Niese [Grundriss d. r. G:\ p. 196) e C* Lanzani (in Studi sto-

rici per Vantichità classica, 1909, pp. 426 sgg.) ne fanno responsabile la

invasione mitridatica in Oriente ; C. Neumann ((7<'sc/^. Eoms wahrend des

Verfalles d. Repahlik, Breslau, 1881, 1,pp. 504-505) e W. E. Heitland {Roman
Republic, II. p. 450), la guerra sociale. Una spiegazione pivi prossima al

vero e piìi completa io trovo solo in uno storico, che gli studiosi non
citano (o non leggono ?), voglio dire, in 6. Ferrerò, Grandeur et de'ca-

dence des Romains (tr. fr.), I, pp. 91 sgg. ; 103 sgg. Ma, checche sia di

ciò, non sarà male notare, a proposito della teoria delle anticipazioni e

delle reduplicazioni, che, se di questi fatti del primo secolo a. C. noi non
avessimo attestazioni sicure, sarebbe facile opinare che essi siano un'an-

ticipazione della crisi per debiti, che assillò la società romana nel pe-

riodo della congiura di Catilina, oppure durante la seconda guerra civile,

al 48, magari, al 47, durante il tribunato di Cornelio Dolabella

(1) Cfr. E. De Ruggiero, o. e, pp. 832 sgg.; 851.
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agraria assunse in questo periodo e, rispettivamente, nei se-

coli V. e lY. a. C, deve farsi in modo distinto e separato,

perchè solo una disattenta osservazione e la mancanza di

senso giuridico fra gli storiografi hanno potuto far confon-

dere la questione agraria di Roma nel V. secolo con l'altra

del secolo successivo.

Nel V. secolo, infatti, la questione agraria romana ha

anch'essa un contenuto politico, e coloro, che l'agitano, mi-

rano ad annullare il privilegio patrizio dell'adsignafio (la di-

visione in proprietà private) éeWager publicìis, prescindendo

quasi completamente da ogni pretensione all'occupai io (l'uso

dell'ager publicus e il diritto di pascolo del medesimo) che,

pur troppo, date le condizioni economiche dei plebei e la

natura delle terre destinate a tale uso, non avrebbe gio-

vato minimamente. In secondo, nel V. secolo a. C, la con-

tesa agraria volge unicamente sull'a^^r publicus di nuova o

di futura conquista, non su l'ager publicus già occupato.

Rispettivamente, nel sec. IV., le agitazioni agrarie volgono

di preferenza intorno e contro al privilegio patrizio dell'oc-

cujmtio, e lo scopo ne è duplice: 1° impedire Teccesso di tali

possessioni, affinchè una parte àelVager publicus di nuova

creazione potesse riassegnarsi ai plebei poveri : 2" impedire

l'accentramento della proprietà al fine di evitare tutti i

danni, agricoli ed economici, che sogliono derivarne.

Invece, nelle leggi sempronie del II. secolo a. C, qua-

lunque scopo politico, qualunque intendimento di cancellare

dei privilegi di classe sparisce, e ciò era naturale in un

tempo nel quale la contesa patrizio-plebea poteva conside-

rarsi come un ricordo archeologico. Codeste leggi, inoltre,

riguardano tanto le terre demaniali future, quanto quelle

occupate, non già le altre assegnate in proprietà, e (fatto

nuovo!) mirano ad affermare in modo esplicito il costante

diritto dello Stato sulle frazioni di agcr publicus, tenuto

dai privati o da essi occupato, mediante lo stabilimento

di un'imposta, che sarebbe altresì venuta ad accrescere le

fonti delle rendite pubbliche. Infine, le particelle di ageì-

publicus, nuovamente assegnate, non vengono a costituire,

come pel passato, una vera e propria adsignatio, non diven-
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tano cioè vere proprietà quiritarie, ma, soggiacendo a un

assoluto divieto di alienazione, danno luogo ad un preciso si-

stema di enfiteusi (1),

Così essendo, è chiaro quanto sia difficile dedurre dalle leggi

sempronie le leggi agrarie del V. e del IV. secolo a. C. Cer-

tamente, gli annalisti e gli storici romani poterono contami-

nare, con tratti propri dell'età ad essi contemporanea, la de-

scrizione dei rapporti economici antichissimi, così come, in

modo somigliante, hanno errato i moderni (2). Poterono anche,

come usano, anche non volendolo, tutti gli storici, ravvivarne

la descrizione con frasi proprie di fenomeni piìi recenti. Ma
questi errori e questi rammodernamenti ne riescono a con-

fondere cose e circostanze tra loro diverse, o diversissime,

ne consentono agli storici di non distinguere ciò che va real-

mente distinto e separato.

Concludendo, perciò, nella loro forma precisa e caratteri-

stica le agitazioni economiche del V. o del IV. secolo non

sono un'anticipazione di quelle dell'età graccana, o, tanto

meno, dell'età sillana, e la sedizione di M. Manlio Capitolino

non è un'anticipazione storiografica di casi e di rapporti so-

ciali posteriori; è un episodio rispondente a circostanze e

bisogni reali e specifici del tempo, in cui essa ebbe luogo.

(1) Cfr. De Ruggiero, 0. e, pp.-737; 752; 760-761; 788-789; 798;

801 sgg. Credo superfluo far rilevare come il parallelo, da me isti-

tuito, fra le leggi agrarie del V., del IV., del II. e I. secolo a. C, pre-

supponga una salda fede nella realtà storica della legge agraria licinio-

sestia del 367, e come la presenza di caratteri ad essa peculiari non

faccia, evidentemente, che ribadire codesta opinione. Sulla storicità di

questa legge, cfr. Ihne, R. G., l^ pp. 305 sgg.; W. Soltau, Die Anfange

d. romischen Geschichtsschreihung, pp. 240 sgg., e, ancor più, W. Sinaisky,

Studien zur romischen Agrar- und Rechtsgeschichte, Dorpat, 1908, I, p. v

e §§ 29-30.

(2) 11 Mommsen (in CIL., I, p. 89), discorrendo della legge licinio-

sestia, opina che le terre restituite furono date in uso, e non già adsi-

gnatae, perchè così ordineranno più tardi le leggi agrarie sempronie

Rivista di filologia, ecc., XL. IS
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VII.

Ma, se a darvi valore e figura storica furono appunto queste

circostanze e questi bisogni, il partito e la classe sociale, che

erano stati promotori e autori della morte di Manlio, ne ten-

tarono, come sempre avviene, la contraffazione, o, forse anche,

com'è ugualmente verisimile, la tentarono i più tardi storio-

grafi di parte conservatrice, o, persino, ingannati da false

analogie, gli storiografi greci (1), onde quella sedizione fu

tramutata in un tentativo di restaurazione monarchica.

Ma, se quest'ulteriore intendimento non dovesse conside-

rarsi come un'invenzione degli avversari di Manlio e degli

storiografi, ma fosse eziandio trapelato dai casi del 385-384,

esso si dovrebbe annoverare come elemento secondario di

quei fatti, come un'aspirazione torbida, personale, e neanche

ben definita, di colui che era stato il capo dell'agitazione, o

di taluno dei suoi seguaci, ed esso non potrebbe mai, nel

giudizio accorto dello storico, segnare il carattere distintivo

di un movimento che recava ben altro contenuto !

Ma è verisimile che quell'intendimento politico ci sia stato?

L'esame delle fonti, per chi consideri attentamente, lo

esclude in modo quasi sicuro. La versione democratica, che ci

è stata tramandata di quel fatto, ci pone in guardia contro

l'odio e la calunnia dei conservatori, che avrebbero perduto

presso i contemporanei, e voluto perdere presso i posteri,

la buona reputazione di un uomo che conseguì gli onori mag-

giori e il pili grande martirio della popolarità (2). L'arbitra-

rietà di quell'apprezzamento su l'opera politica di Manlio è

(1) Cfr. G. Ihne, R. G., l-, pp. 287; 289, n. 4.

(2) Cfr. Quint., Inst. or., 5, 9, 13 " Marci Manlii popularitas signum

adfectati regni est existimatum ,. L'altro passo di Servio {ad Aeneid., 8, 652:

hic tamen Manlius postmodum adductus in suspitionem regni appetiti vel

inimicorum oppressus factione) non può, com'è evidente, ritenersi quale

traccia sicura di una tradizione storiografica democratica ; esso, forse, ri-

sponde soltanto ad una sensata supposizione del commentatore di Virgilio.
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condannata anche dal giudizio di uno storico antico, schietta-

mente repubblicano, sinceramente conservatore, di uno sto-

rico vissuto in tempi di tentata restaurazione monarchica, il

quale, pur essendo indotto da mille sentimenti e circostanze

esteriori ad attribuire a Manlio quelle stesse intenzioni, che

altri gli avevano attribuito (ed egli lo sapeva), fu, tuttavia,

dalla sua rettitudine personale e dall'onesto esame dei rac-

conti, che di quell'episodio egli aveva sott' occhio, tratto

a sentenziare in questi precisi termini :
" S i dice che da

* quel momento Manlio cominciasse ad aspirare al regno,
* ma da chi fosse secondato, e fin dove giungesse, le fonti
"non dicono „ (1). Ma, lasciando da parte T. Livio, che,

pur cosi mal disposto, giunge, come vediamo, ad un'assolu-

zione storica per insufficienza d'indizi^ nessuna delle altre

tradizioni rimasteci porge un solo elemento che sia possibile

mettere a base, o a pretesto, di una restaurazione monar-

chica. Nessuna tradizione, voglio dire, illustra e spiega il

contenuto politico della sedizione manliana, o, quando essa

parla del contenuto di questa agitazione, lo identifica sempre

con un movimento d'indole economico-sociale.

Vi sono almeno altri elementi che diano il diritto di af-

fermare quel che le fonti non dicono? Ahimè, che un tale

diritto non sia consentito lo prova, in maniera abbastanza con-

vincente, un oculato esame della situazione politica nei primi

del secolo IV. a. C.

Anzi ogni altro, un tentativo di restaurazione monarchica

ha probabilità di originarsi o in prossimità della situazione

a cui esso vuol ricondurre, alla dimane cioè della detroniz-

zazione di un monarca, o a grande distanza da questa con-

giuntura; allorquando il nuovo regime ha esaurito tutte le

sue risorse di governo e ha fatto ben rimpiangere le antiche

istituzioni, che esso aveva rovesciate ed a cui si era sovrap-

posto. La concomitanza di siffatte condizioni è a richiedere

specialmente nella storia di Roma, che così tenace aborrimento

serbò, sino alla fine, verso il regime monarchico.

(1) Liy., 6, 18, 16.

K
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Or bene, in sui primi del IV. secolo a. C. non cadeva nes-

suna di queste due condizioni. Anzi, il nuovo regime era

nella pienezza della sua sicura potenza, e l'aristocrazia re-

pubblicana reggeva ancora, saldamente e fortunatamente, le

sorti della politica estera; energicamente e ordinatamente

dirigeva l'amministrazione dello Stato. In qual parte Manlio

avrebbe potuto scorgere, e ritrovare, pattuglie armate di su-

perstiti monarchici o di nuovi fautori della monarchia? Meglio

ancora, quali argomenti politici avrebbe potuto portare in fa-

vore del governo dei re al confronto di quello dell'aristo-

crazia ? Non un re avea dato la vigente costituzione politica

patrizio-plebea (1); ne era stato in regime monarchico, che

i plebei ne avevano ritratto tutti i possibili vantaggi. Solo

adesso parecchi di loro erano saliti ai gradini più alti del

benessere economico ; taluni agli uffici stessi del governo.

Quando mai, in monarchia, si era visto altrettanto?

M. Manlio, dunque, era un pazzo (e il suo successo lo esclude),

egli non poteva seriamente pensare a quello che gli sto-

rici gli hanno attribuito, e fare di una restaurazione mo-

narchica il fuoco centrale, Viibi consistam, della sua agi-

tazione.

Ma noi conosciamo bene il valore che quest'accusa di aspi-

rare al regno serbò per tutta la storia romana. Essa sarebbe

oggi paragonabile a quella di anarchismo, che i conservatori

amano scagliare contro i loro avversari, tutte le volte che

hanno bisogno di sbarazzarsene. E, nel mondo antico, essa

fu r accusa lanciata contro Spurio Cassio, contro Spurio

Melio, i due Gracchi, Catilina, Cesare, Antonio, contro

mille altri. Forse non c'è, fra tutti questi, che un solo

caso, quello di Cesare, in cui essa abbia colto nel segno.

Nei rimanenti, non fu che una speciosa -— quasi sempre

fatale — calunnia, lanciata a proposito di qualsiasi genere

di agitazioni, che la classe dominante ritenne contrarie ai

(1) È questa l'opinione più probabile sulla così detta costituzione

Serviana ; cfr. E. Pais, o. e, 1, 1, pp. 320 sgg. ; G, De Sanctis, I, pp. 339-401;

II, pp. 192 sgg.
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suoi interessi o alle sue tendenze. Questa esemplificazione,

dunque, ci mostra chiaramente quanta poca fede storica me-

riti codesto genere di argomentazioni polemiche ; ma ci mostra

ancora che noi non abbiamo il diritto di richiedere, come

pure questa volta si è fatto, una convenienza logica tra quel-

l'accusa e le circostanze che l'occasionarono, per venire poi

a negare, ove questa convenienza non si riscontri, la realtà

di quelle circostanze e dichiararle perciò " inventate, anzi

" ben tardi e ben malamente inventate „ (1). Tra quei fatti

e quell'accusa esistette, sempre e solo, un rapporto, non lo-

gico, ma semplicemente polemico e politico. L'aspirazione al

regno potè essere, anzi fu con certezza, un fatto storico in-

sussistente, ma l'accusa di aspirarvi fu una realtà conci-

liabilissima col vero contenuto delle agitazioni durante le

quali essa fu lanciata, e nessun elemento esiste il quale

faccia pensare che, durante la sedizione manliana, le cose

siano procedute diversamente.

(Continuerà). Corrado Barbagallo.

(1) Moramsen, Rom, Forsch., II, p. 197.
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CONTRIBUTI

PER LA STORIA DELLA GUERRA ANNIBALICA

(218-217 Av. Cr.).

(Continuazione. — Cfr. fase. I)

§ 3.

Una reduplicazione in Livio e le mosse romane

nell'inverno 218-217.

I fatti ricordati da Polibio, tra la battaglia della Trebbia

e il passaggio di Annibale in Etruria sono i seguenti : il

ritiro dei resti romani a Piacenza (III, 74) ; l'invio da parte

di Sempronio a Roma di notizie incomplete, seguite dalle

vere, che spingono i cittadini a preparar la difesa (75, 1-4)
;

l'entrata in carica dei nuovi consoli Servilio e Flaminio, che

fanno nuove leve e inviano le vettovaglie a Rimini e nella

Tirrenia (75, 5-8)
;

poi Flaminio, prese le proprie forze,

TiQOììye olà TvQQi]vlag e accampò presso Arezzo, e Servilio

presso Rimini (77, 1-2). Annibale intanto sverna nella Cel-

tica, attirandosi le popolazioni galliche (77, 3), ma visto che

esse sono stanche della guerra nel loro paese muove verso la

Tirrenia in primavera (78, 5-8).

In Livio invece le cose sono narrate così : dopo la battaglia

della Trebbia i Romani si ritirano a Piacenza, donde Sci-
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pione conduce il suo esercito a Cremona (21, 56). A Roma
la notizia della sconfitta atterrisce ; ed allora giunge per i

comizi Sempronio, che ritorna poi negli accampamenti d'in-

verno. Sono creati consoli Servilio e Flaminio (21, 57, 1-4).

I soldati romani non poterono stare tranquilli durante l'in-

verno per le incursioni nemiche ; vi fu uno scontro di caval-

leria tra il console, accorso da Piacenza, ed Annibale che

voleva assalire un emporio vicino, scontro in cui fu ferito il

generale cartaginese ; ma poi egli si diresse ad espugnare

l'emporio di Victumviae, fugando 35.000 che gli si oppone-

vano, e presa la città la distrusse (57, 5-14). In seguito dum
intolerabilia frigora erant diede riposo ai soldati, et ad prima

ac dubia signa veris profectus ex hihernis in Efruriam ducit,

aggiungendo al proprio esercito Galli e Liguri; ma le difficoltà

trovate, il freddo, la neve lo respinsero con gravi perdite
;

degressus Appennino retro ad Placentiam castra movit et ad

decem niilia progressus consedit (58-59, 1). Il giorno dopo con

12.000 fanti e 5.000 cavalli attacca i nemici, nec Sempronius

consiil — iam enim redierat ab Roma — defreetavit certamen.

Al primo incontro i Romani respingono i Cartaginesi e ne

assalgono il campo. La pugna però resta indecisa; ma i Ro-

mani hanno perdite tra i capi : secundinn eam pugnaìii Han-

nibal in Ligures, Sempronius Lucani concessit. Ad Annibale,

venienti in Ligures, costoro consegnano due questori, tre tri-

buni militari e cinque cavalieri presi ai Romani (59).

Si dilunga in seguito Livio sui prodigi avvenuti in quel-

l'inverno (62); e sui fatti del nuovo console designato Fla-

minio cìà eae legiones, qiiae Placentiae hibernabanf, sorte eve-

nerant, edictum et litteras ad consulem misit, ut is exercitus

idibiis Martiis Arimini adesset in castris. Egli va ad inire con-

sulatum invece che a Roma a Rimini con grave scandalo
;

legionibiis inde duabus a Sempronio prioris anni constde, duabus a

C. Atiìio praetore acceptis in Etrìiriam per Appennini tramites

exercitus duci est coeptus (21, 63). Intanto ver adpetebat; itaque

Hannibal ex hibernis movit, mentre i Galli eran stanchi della sua

permanenza nei loro paesi (22. 1^ 1-4). Per idem tempiis Ser-

vilio inisce il consolato a Roma (22, 1. 5) — nuova filatessa

di prodigi (22, 1, 8-20). — Dum consid placandis Romae dis
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habendoque dilectu dat operam, Hannibal profectus ex hibernis,

muove contro Flaminio, etc. (22, 2, 1 sgg).

Che significano tutte queste notizie liviane di fronte alle

poche polibiane ? Come mai Scipione che vien fatto ritirare

a Cremona, ricompare poi nella battaglia di cavalleria presso

Piacenza (1)? egli che pure poco prima non avrebbe potuto

comandare per le sue ferite alla battaglia della Trebbia ?

E come poi egli scompare ancora di fronte al console Sem-

pronio che guida i Romani nella seconda battaglia ? Perchè

mai Annibale d'un tratto non sa più vincere battaglie, nem-

meno di cavalleria? Perchè egli che ha passato così felicemente

le Alpi intraprende cosi sconvenientemente il passaggio del-

l'Appennino da dover tornar indietro con gravi perdite (2)?

E donde ha saputo Livio tutte queste notizie che Polibio

ignora, compresa quella dei 35.000 uomini che difendono

Victumule (3) ?

Inoltre chi non si accorge che Livio parla ora di una località

di Victumule presso Piacenza (4), mentre prima ha parlato dì

tal località ad ovest del Ticino? che la battaglia al di là del

Ticino fu essenzialmente di cavalleria, e vi fu ferito Scipione,

come di cavalleria è questa, ancora connessa con Victumule,

in cui i Romani invece che da Sempronio sono ancor guidati

da Scipione, solo che invece del console viene ferito proprio

il comandante nemico Annibale ? Chi non si stupisce che la

battaglia della Trebbia sia comandata da Sempronio per la

malattia di Scipione, e che in seguito, dopo che Scipione è

riapparso, sia tuttavia ancora Sempronio a combattere presso

(1) Non può trattarsi infatti di Sempronio che si fa andare prima a

Roma per i comizi (21, 57, 7); e tornare solo dopo per la seconda battaglia

(22, 59, 2). Gfr. Seeck, " Hermes „, 8, 156. La versione di Zonara, 8, 24,

che fa dirigere in questa battaglia i Romani da Sempronio, non credo

col Seeck che rappresenti la versione originale ; ma è semplicemente

una correzione, un coonestamento di una incongruenza liviana.

(2) Neir898 l'Appennino fu passato di dicembre da Arnolfo con parte

del suo esercito. Vedi Jung, " Wiener Studien „, 1902 (24), p. 173.

(3) Cfr. Seeck, o. e, p. 161.

(4) Già dicemmo come sia un cavillo il basarsi sul lieve errore VICTVM-
VIAS della tradizione, invece di VICTVMVLAS, perchè è facilissima la

derivazione di I da L (§ 2).
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la Trebbia coi Cartaginesi ? Cbi non vede che si parla due

volto degli accampamenti d'inverno dei Romani (21, 56, 8-9;

59, 10); due volte del passaggio di Annibale per l'Appen-

nino (21, 58; 22,2); come due volte si parla di combatti-

menti di cavalleria tra Scipione e Annibale con cui è con-

nessa Victumule ; e due volte di battaglie presso la Trebbia

tra Annibale e Sempronio ? E tutto questo di fronte al si-

lenzio di Polibio, e sono sempre eventi che andrebbero alla

rovescia per Annibale, benissimo per i Romani, proprio al-

l'opposto di quanto è successo finora e succederà in seguito
;

il che non toglie che i Romani si ritirino alla linea dell'Ap-

pennino !

L'unica spiegazione di tutto ciò è che ci troviamo dinnanzi

ad una reduplicazione (1). Livio dopo di aver riferita una

tradizione parallela alla polibiana dalla battaglia di Victu-

mule alla fine della campagna del 218, trovò in una fonte

romana il racconto di avvenimenti, ch'egli inserì nel proprio,

senza accorgersi che non si trattava che di una versione in

senso romano degli stessi avvenimenti ch'egli aveva già ri-

feriti seguendo le fonti greche. E cosi in Livio vennero a

mescolarsi insieme, e ad appaiarsi due tradizioni discordanti

degli stessi fatti.

La battaglia di Victumule era accaduta prima di quella

della Trebbia (2) ; e prima della seconda descrizione di quella

della Trebbia fu ancora riprodotta da Livio ; ma dopo di

quella vera presso quel fiume, perchè fino a quel punto aveva

seguita la versione parallela alla polibiana. Così si spiega

come Livio, senza un pensiero al mondo, come nella prima

(1) Vedi indietro § 2 per la bibliografia.

(2) La notizia in Livio che Victumviae era un emporio (21, 57, 10),

deve essere una confusione insieme con Clastidio, di cui anche questa

seconda tradizione doveva parlare. Per avere un'altra prova di questo sfor-

marsi della tradizione è interessante il confronto di Nepote {Ann. 4),

secondo cui la battaglia tra Scipione e Annibale sarebbe appunto avve-

nuta non presso Victimule, ma presso Clastidio : Cum hoc eodetn [= P. Cor-

nelio Scipione] Clastidii apiicl Padiim decernit saucimnque inde ac fugatum

dimittit. — Appiano poi (Ann. 7) e Plinio N. H., XVI, 14, fanno ferire

Scipione nella battaglia della Trebbia. Si veda Wòlfflin, " Hermes ,.

XXIII, 479 sgg.
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redazione poneva Victumule oltre il Ticino, cosi ora la ponga

presso Piacenza. Egli trovando ricordato in questa seconda

battaglia di cavalleria il console Scipione (com'era in realtà

stato nella battaglia di Victumule), senza crucciarsi d'averlo

dianzi fatto andare a Cremona, ce lo torna a presentare contro

Annibale ; e per spiegare la mancata presenza di Sempronio,

che invece compariva al posto di Scipione nella prima e se-

conda relazione della battaglia della Trebbia, trova la spie-

gazione nella sua andata a Roma per i comizi, notizia che

non ricorre altrove.

Così ancora si intende la descrizione che non ricorre in

Polibio, e che ha tanto poco aspetto fededegno, del tenta-

tivo di passaggio dell'Appennino in principio di primavera,

passaggio fallito, benché una frase molto esplicita poco si

adatti a questa conclusione : et ad prima ac dubia signa veris

profedus ex hibernis in Efruriam ducit (21, 58, 2), frase che

non si intende se Annibale non fosse giunto proprio in Etruria,

come non si capisce tale tentativo fallito in primavera, quando

anche il vero passaggio sarebbe stato fatto col giungere della

primavera (22, 1,1). — Livio trovava in una fonte subito

dopo la notizia delle conseguenze della battaglia della Trebbia,

e degli accampamenti d'inverno, quella del valico dell'Ap-

pennino ; ma avendo da impinzare ancora nel suo racconto

nuovamente tutti i fatti dalla battaglia di Victumule a quella

della Trebbia, non poteva ammettere si trattasse di un vero

passaggio, ma solo di un tentativo.

Le conseguenze che derivano dal riconoscimento di questa

reduplicazione sono molte. Ci interessa ora soltanto di no-

tare che se in Livio abbiamo per gli avvenimenti tra la bat-

taglia della Trebbia e il passaggio di Annibale in Etruria

due relazioni diverse, si devono esaminare ed usare entrambe.

E primo dovere in tal caso è di tentare di scindere nella

narrazione liviana le notizie che si possono considerare at-

tinte a questa seconda versione di origine romana. Un buon

punto di partenza ci è già dato dal confronto con Polibio,

che ci permette di separare quel che appare parallelo alla

narrazione dello storico greco da quel che in Polibio non ha

riscontro.
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Separate in questo modo le notizie forniteci da Livio, si

riescono a spiegare e fissare alcuni notevoli particolari. In

Polibio (III, 77, 3 cfr. Ili, 87, 2 e 78, 5 sgg.) e nella prima

tradizione liviana (22, 1, 2), è detto chiaramente che gli

accampamenti di inverno dei Cartaginesi furono tra i Celti.

Secondo la seconda tradizione liviana furono invece tra i

Liguri (21, 59, 10) (1). Si dedusse da alcuni in base a Po-

libio, che si deve escludere tale svernamento tra i Liguri (2) ;

e credendo d'altra parte nel primo tentativo di passaggio

dell'Appennino, si pensò ch'esso avesse avuto luogo tra i

Liguri, e che appunto a ciò alluda Livio. Ma Livio stesso

ci dà gli elementi per escludere tale interpretazione (che

d'altronde perde ogni senso se si ammette la presenza della

reduplicazione) parlando di un vero soggiorno tra i Liguri,

e solo dopo il ritorno dal tentativo dell'Appennino, e dopo

la seconda battaglia della Trebbia. Svernò dunque Annibale

tra i Celti, o tra i Liguri? La cosa mi pare molto semplice.

Quegli stessi luoghi che, secondo la tradizione Polibiana, erano

popolati da Celti, secondo fonti romane lo eran da Liguri.

Lasciando stare la parte piìi occidentale (3) e limitandoci

alle vicinanze di Piacenza, i Laevi intorno al Ticino, che da

Polibio sono detti celti (II, 17, 11), in Livio (V, 35 , 2) e

Plinio (TV. H. Ili, 124) sono considerati liguri ; la città di

Clastidio, celtica secondo Plutarco [Marc. 6) e Livio (XXIX, 11),

altrove in Livio stesso (XXXII, 9) è detta ligure, come li-

guri sono secondo Plinio [N. H. Ili, 17 (21) 124) i Marici.

Allo stesso porta un passo di Livio a proposito della guerra

coi Boi del 196 av. Cr. (4).

(1) Cfr. anche Zonara, 8, 24.

(2) Faltin, " Hermes ,, XX, p. 70 sgg.

(3) T Taurini, celti per Polibio, III, 60, 8 (confronta indietro altre ci-

tazioni che li appaiano coi Salassi, § 1), sono liguri per Plinio, N. H.,

Ili, 123 e Strabone, IV, 204, mentre Augusto li unì colla Gallia transpa-

dana. Non altrimenti succede per alcuni popoli della Gallia transalpina;

a spiegazione di queste varie classificazioni è data dal Nissen, Ital.

Landesk., I, 472.

(4) Livio, XXXIII, 37 : inde iunctis exercitihus (i due consoli) primum
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Per me quindi non è dubbio che la notizia liviana sui

Liguri non può servirci per costruire dei castelli più o meno
interessanti: essa significa soltanto che la seconda fonte di

Livio considerava come liguri invece che celti quei popoli

a sud del Po, intorno a Piacenza, presso cui Annibale svernò

tra la battaglia della Trebbia ed il passaggio dell'Appennino.

Passiamo ad un altro punto. Vedemmo come, secondo il

racconto di Polibio, dopo la battaglia della Trebbia i Romani
si ritirassero a Piacenza ; e come da un altro passo risulti che

dovevano essere in più di una città (III, 75, 3). Ma il rac-

conto polibiano non si pone dal punto di vista dei Romani,

ed è parco di particolari sulle loro mosse; non ci parla che

dell'invio delle vettovaglie da parte dei nuovi consoli a Ri-

mini ed in Etruria (75, 5-6); delle mosse èviaxaftépi^g ... rrjg

èaqivfic, &Qag secondo cui Fdiog fihv WÀaiLiiviog dvaÀa^ùìv rag

atxov òvvdfisig JVQofiys óià TvQQiqviag xal naiEGiqaTOTiéòevaE

nqò tTjg tà>v 'AQQrjtivov TióXEOjg, Fvdiog òè SeQOviliog

TodfiJiaÀiv ù}g èn 'AQifiivov, tavtr] JiaQaT7]Qi^acov xfjv £ÌG^oÀr]V

x(bv ènevavTioiv (III, 77, 1-2) : poi si occupa sempre dei Carta-

ginesi, fino a che dà per incidenza la notizia che Annibale,

uscito dalle paludi, viene a sapere che Flaminio è ad Arezzo

(82, 1); di Servilio si occupa solo dopo la battaglia del Tra-

simeno: ìiazà dh tovg xi^g fidxi]g aaiQovg Fvdiog SsQOviXiog

ò JiQoxad'fjfisvog vjiazog ènl %iòv xax' 'AqÌ(a,lvov tójkov a. %. À.

(86, 1). Da Polibio solo risulterebbe adunque che, dopo la

battaglia della Trebbia , i Romani scamparono in Piacenza

ed altre città; e che poi al principio del 217, prima del pas-

saggio di Annibale attraverso l'Appennino, due eserciti ro-

mani si trovarono l'uno a Rimini, l'altro in Etruria. Anche

di questo secondo Annibale doveva conoscere a un dipresso

la posizione prima di uscir dalle paludi, quando mosse dagli

Boiorum agrum usque ad Felsinam oppidum populantes peragraverunt

iti Ligures inde traductus exercitiis. Boi neglegentius coactum agmen Bo-

manorum, quia ipsi procul abesse viderentur, inproviso aggressuros se

rati per occultos saltus secuti sunt quos non adepti, Bado repente navibus

traiecto Laevos Lihuosque ciim pervastassent, redeuntes inde per Ligurum

extremos fities ciim agresti praeda in agmen incidunt Romanum.
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accampamenti d'inverno, se scegliendo il valico attraverso

l'Appennino poteva evitare quelli sorvegliati da Flaminio :

scelse infatti la via attraverso le paludi nagado^ov (pavrjoo-

fiévì]v Tolg jteqI lòv WÀafiiviov (1), e per Flaminio aveva

già dianzi detto ch'era presso Arezzo (77, 1). Un'altra con-

seguenza par ancora da derivare dalla versione polibiana : se

già al momento in cui Annibale incominciò il passaggio del-

l'Appennino, Flaminio si trovava ad Arezzo, dove evidente-

mente dalla frase dianzi riportata (UT, 78, 6) si vede che

sorvegliava dei valichi dell'Appennino ; è chiaro che Flaminio

era informato allora la posizione di Annibale essere tale da

lasciar sospettare ch'egli volesse percorrere uno dei valichi

orientali, o muovere contro Servilio ; com'è anche chiaro che

d'altra parte Annibale non doveva esser ancor molto vicino

a Servilio, perchè in tal caso Flaminio si sarebbe mosso per

congiungersi con quest'ultimo sull'Adriatico. In tal modo dob-

biamo fissare la posizione di Annibale al momento dell'inizio

del valico né molto verso Piacenza, perchè, se ciò fosse stato, i

Romani con Flaminio avrebbero dovuto sorvegliare non i passi

su Arezzo ma quelli su Pisa e Lucca; né molto verso Ei-

mini perchè allora Flaminio non avrebbe dovuto star fermo

ad Arezzo, ma muovere a nord. La ipotesi quindi più logica

è che Annibale fosse ad un dipresso tra Modena e Bologna.

Ma Polibio non ci dà notizie sul modo con cui avvenne il

congiungimento dei superstiti della Trebbia con Servilio o

con Flaminio, come da quanto precede non risulta punto

che l'appostamento romano in Arezzo sia stato il primo in

Etruria, ne che Annibale abbia svernato in quei luoghi stessi

donde mosse attraverso l'Appennino. Soltanto subito dopo

la battaglia della Trebbia ritroviamo ancora secondo Polibio

i Cartaginesi a est di quel fiume dove prendono il campo

Romano (75, 2); ed è certo che Polibio non parla dap-

prima di Arezzo per i Romani, ma genericamente della Tir-

renia (75, 6).

1) III, 78, 6. Doveva anche conoscere naturalmente la posizione di

Servilio, perchè evita le vie /^aKQàg ... Kal Tt^odi^Àovs tolg ÒTtevavrioig

(ibid.).
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Ricorriamo ora alla tradizione liviana. Nella parte che già

dichiarammo parallela alla polibiana, si danno alcune notizie

accordantisi con quel che già deducemmo da Polibio ; Annibale

prima di intraprendere il valico dell'Appennino è già infor-

mato, per quanto in modo forse impreciso (fama eraf), che

Flaminio è intorno ad Arezzo (XXII^ 2, 1) ; anche qui Servilio

è a Rimini (XXII, 8^ 1). Ma una notizia risalente a questa

prima tradizione, relativa alle conseguenze immediate della

battaglia della Trebbia, dice che parte dei fuggiaschi riparò

subito a Piacenza, parte attraverso la Trebbia nell'accampa-

mento, donde nella notte passarono a Piacenza {XXI, 56, 9) :

quietisque Poenis tacito agmine ab Scipione constile exercitus

Placentiam est perductus, inde Pado traiecto Cremonam, ne

diiorum exercitxmni Jnbernis una colonia premerettir. Si suol

credere che parte dell'esercito con Scipione svernasse a Pia-

cenza, parte a Cremona; che i due eserciti di cui dice Livio

siano i due eserciti consolari ; ma come spiegare che si taccia

di Sempronio in quei punti? E poi Appiano fa svernare il

solo Scipione a Cremona ed a Piacenza (Annib. 7). Perchè 1

due eserciti non saranno il romano di Scipione ed il carta-

ginese? proprio come in seguito, dove si dice che i Galli sono

stanchi di premi utriusque partis exercituuni hibernis, si

tratta dei Romani e dei Cartaginesi (XXII, 1, 2). Ora una

notizia della seconda tradizione presso Livio, dopo la bat-

taglia della Trebbia fa ritirare Sempronio a Lucca: secimdiim

eani pugnani Haniiibal in Ligures, Sempronnis Lìicam concessit

(XXI, 59, 10). Perchè non si può appunto ammettere che

parte dell'esercito romano con Scipione riparasse nelle co-

lonie di Piacenza e Cremona, e parte con Sempronio muo-

vesse fino a Lucca attraverso uno dei valichi, quale quello da

Parma o da Reggio, conducenti nell'Etruria occidentale?

Senonchè resta ancora in Livio un racconto molto ten-

denzioso sulle imprese di Flaminio, dopo la prima filatessa

di prodigi (XXI, 62) : considum designatorum alter Flaniiniiis,

cui eae legiones
,
quae Placentiae hibernabant, sorte evenerant,

edictum et litteras ad consulem misif, td is exercitus idibus

Martiis Arimini adesset in castris (63) ; segue una chiac-

chierata sui motivi per cui Flaminio voleva in provincia con-
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sulat'um inire, come infatti fece ad Ariiniiio, e sullo scandalo

che ne nacque, poi continua: leijionihus inde dnahus a Sem-

pronio prioria anni consule, duabus a C. Atilio praetore acceptis

in Etniriam per Appennini framifes exercittts duci est roep-

fus (21, 63). E poi parla ancora dell'inizio del consolato di

Cn. Servilio a Roma, e di una quantità di altre ire contro

Flaminio, e di altri prodigi (22, 1, 5-20), e continua: dum
consul placandis Romae dis hahendoque dilectu dai operam,

Annibale passa l'Appennino (22, 2, 1), mentre poi dal nord

Servilio invia gli aiuti a Flaminio (22, 28, 1 sgg. Cfr. 22, 11).

Ora le cose non possono assolutamente essere andate nei

termini voluti da questo racconto così partigiano contro Fla-

minio (1). Non si intende infatti come questi muovesse prima

di Servilio, come ricevesse le legioni a Rimini, e a Riniini

conducesse le nuove leve, per poi tornare indietro in Etruria
;

come d'altra parte Servilio muovesse da Roma dopo il pas-

saggio di Annibale attraverso l'Appennino, e pur andasse

ancora a Rimini dove non aveva piìi nulla da fare, e giun-

gesse poi in tempo per poter mandar aiuti a Flaminio. Qui

vi è chiarissimamente una confusione, e la spiegazione che

parmi migliore è che già Livio (o la sua fonte) leggesse er-

roneamente nel proprio autore Ariminum invece di Arre-

tium (2). Le cose in realtà devono essere andate cosi : dei

(1) Ha perfettamente ragione il Seeck, " Hermes ^, VHI, p. 166, nel

non prestar fede a tutti i particolari contro Flaminio che non trovano

riscontro in Polibio ; ne ha forse torto pensando ad una falsificazione

molto tarda, dei tempi di Cesare che nel 49, invece di inire il co-

mando in Roma, lo fece a Brindisi. Certo contro Flaminio si erano però

già fatte insinuazioni in epoca anteriore a Polibio. Si veda anche

Egelhaaf, o. e, pag. 506 sgg. e Neumanu, o. e, p. 319. Non è forse

troppo ardito il supporre che già Fabio Pittore tingesse in nero l'azione

di Flaminio : in tal modo riusciva meglio alla glorificazione del suo

consanguineo Fabio Massimo. Su Flaminio si veda Munzer in Pauly-

Wissowa, R.-Enc, VI, 2496 sgg, n. 2. Su tutta la questione poi cfr. anche

0. Gilbert, o. e, p. 433.

(2) Cfr. già Faltin, " Hermes „, XX, p. 76, n. 1, per una spiegazione

consimile. L'errore non è però nei manoscritti di Livio, perche si parla

due volte di Rimini (21, 63, 1 e 10), e perchè non si intenderebbe la no-

Rivista di filologia, ecc., XL. 17
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Romani scampati dalla battaglia della Trebbia, parte con

Scipione restarono a Piacenza e a Cremona, e poi passarono

a Rimini sotto il comando di Servilio, L'altra parte con a

capo Sempronio andò a svernare (o ad ogni modo prima del-

l'entrata in carica dei nuovi consoli) a Lucca, ed in seguito

procedette ad Arezzo, dove prese il comando Servilio. In tal

modo tanto Servilio che Flaminio ricevettero parte degli eser-

citi del 218, di cui con nuove leve furono ripristinati i quadri,

decimati dalle battaglie precedenti (1).

Poste le cose in questi termini, ci restano da spiegare i

motivi per cui parte dell'esercito fu da Lucca chiamata ad

Arezzo. Vedemmo come quivi già fosse al momento dell'inizio

del valico da parte di Annibale; non credo infondata l'ipotesi

che a Lucca siansi trattenuti i Romani finche Annibale stava

nei pressi di Piacenza o di Parma, e finche quindi si poteva

temere un passaggio su Pisa o su Lucca, e che si ritirassero

ad Arezzo quando la nuova posizione di Annibale dava a te-

mere il passaggio per i valichi dell'est, o una mossa su Ri-

mini, mentre toglieva ogni pericolo dai valichi orientali.

§ 4.

Sul passaggio di Annibale per l'Appennino.

Le teorie degne di esame che si dividono il campo su

questo argomento sono tre: quella secondo cui Annibale sa-

rebbe passato per uno dei valichi conducenti nell'Etruria

occidentale, e identificante le paludi percorse con quelle del

tizia del passaggio dell'Appennino per andare in Etruria (21, 63, 15);

particolare questo che sorse invece per autoschediasma di Livio o della

sua fonte in base all'errore precedente. Si ricordi d'altronde che il pro-

digio raccontato da Livio, 21, 63, 13 sgg., come relativo ad Arimino, è

localizzato a Roma da Plut. Fab., 3, 1. La spiegazione di questi fatti di

Hesselbarth, Hist- krit. Untersuch. zur dritten Dekade des Liv. 284 sgg.

non mi convince.

(1) Sulle legioni dell'anno 217 si vedano le notevoli osservazioni di

P. Cantalupi, in Studi di St. Antica di G. Beloch, I (1891), pp. 9-13.
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basso Arno; una seconda più recente secondo cui le paludi

vanno cercate nelle vicinanze immediate di Arezzo, sull'alto

corso dell'Arno, e identificante quindi il valico con quello

sulla via tra Forlì e Arezzo, per Cima Mandrioli ; una terza

infine secondo la quale le paludi sono quelle tra Pistoia e

Firenze, ed il valico tra Bologna e Pistoia, o Modena e Pi-

stoia (1). Esaminiamo brevemente almeno le tre teorie, inco-

minciando da quella del valico occidentale (2), secondo la quale

i Cartaginesi avrebbero seguita la via Parma-La Cisa-Sarzana-

Pisa-Fiesole , o quella Parma-La Cisa-Sarzana-Lucca-Ponte a

Elsa, ecc., come vorrebbe il Faltin (3). Dato tutto quello

che abbiamo detto in precedenza, ci pare che questo itine-

rario incominci a non spiegare piìi l'abbandono di Lucca da

parte dei Romani : se infatti Annibale era ancora così a ovest

nella valle Padana da potersi valere dei passi su Viareggio,

come i Romani non restarono a sorvegliare questi passi ?

Inoltre le paludi presso Lucca erano perenni, e dovevano

presentare gravi difficoltà (si badi che anche ora sarebbe

(1) Si pensava una volta a porre le paludi nientemeno che presso

Chiusi, ma ormai è opinione morta. Cfr. Nissen, " Rh. Mus. ,, XXII,

p. 573, n. 20. Ne meno da respingere è la teoria del Sieglin, " Rh. Mus. ,,

39, p. 162 sgg., già sostenuta nel 1751 dal Guazzesi (cfr. Neumann, Das

Zeitalt. d. putì. Kriege, p. 330, n. 2), e seguita dal Niese, Man. di st. rotn.,

trad. it., 1910, p. 155, n. 1, in base a Strabene, 5, 2, 217 e 226 e a Po-

libio, III, 78, 6, secondo cui le paludi vanno cercate a nord dell'Ap-

pennino. Ribatte giustamente il Faltin, " Hermes „, XX, 71 sgg., che da

Polibio non risulta affatto che le paludi fossero a nord del Po, dati i

confini che egli assegna agli Etruschi, II, 16, 1. Ne piiò esser dubbio da

una lettura di Polibio e di Livio che le paludi vanno cercate a sud

dell'Appennino. La notizia di Strabone è un autoschediasma senza va-

lore. D'altronde se le paludi erano a sud del Po, erano anche sulla via

di Rimini, che secondo il Sieglin sarebbe la via più lunga evitata da

Annibale. Sull' argomento discute e dà ampia bibliografia lo Jung,

* Wiener Studien ,, 1902 (24), p. 187 sgg.

(2) Si veda specialmente Faltin, " Hermes „, XX, 71 sgg. " Rh. Mus. „

N. F., 39, p. 556 sgg., e prima Neumann, Zeit. d. p. Kr., 330 sgg. Si

cfr. anche J. Jung, Hannihal und die Ligurer " Wiener Studien ,, 24

(1902), p. 152 sgg.; 313 sgg.

(8) Vedi su di ciò Jung, " Wiener Studien ,, 1902 (24), p. 185, n. 5.
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difficilissima e irragionevole una marcia di quel genere) (1) ;

mentre da Livio 22, 2, 2. risulterebbe che non si trattava

di luogo comunemente molto paludoso : si confronti d'altronde

anche Polibio III, 79, 1. D'altra parte il percorso in mezzo

alle paludi assegnato da Polibio e da Livio (Polibio III, 79, 8
;

Livio XXII, 2, 7), di quattro giorni e tre notti, vale a dire

di due giorni completi (2° e 3°) e di due forse solo in parte

(1*^ e 4°), è troppo breve per la distanza tra Lucca e Fie-

sole, date le difficoltà della marcia. Peggio poi colla tesi del

Faltin secondo cui si tratterebbe di una traversata tra Lucca

e Ponte a Elsa, perchè, se qui si tratta solo piìi di 41,5 chi-

lometri, Annibale avrebbe dovuto attraversare l'Arno, del

che Polibio tace assolutamente (2) ; e perchè in tal caso si

rinuncia all'identificazione di 0atGÓÀa in Polibio con Fiesole (3);

e si contraddice in parte ad un passo polibiano (III, 78, 6) tìjv...

olà rcòv è?Mv £Ìg TvQQrjviav (pÉQOvaav (via), da cui si deve

dedurre che tali paludi erano fuori della Tirrenia quale l'in-

tendeva lo storico, e quindi senza dubbio tutte a nord del-

l'Arno (4), la cui riva sinistra era indubbiamente in Tir-

renia.

Il Fuchs da Polibio III, 78, 8-79, 1, deduce che se l'esercito

di Annibale temeva: òióti ^léÀÀei òid nvcjv sÀaJv àyEiv avxovc,

ò GTQaTìiyóg, Tcàc, Tig svÀaiScòg eix£ ^QÒg tìjv noQeiav, v(poQÓj-

fievog ^(XQad-Qcc y.al Tovg Pu^ivòÒEig tcov xótioìv, mentre 'Avvi^ag

(1) Cfr. Pittaluga, in Kromayer, o. e, p. 4: " die hier vorhaudenen
" Sumpfgebiete noch heutzutage im Friilijahre derartig ungangbar sind,

" dass ein General, der hier mit seiner Armee durchzukommen versu-

" chen wollte, verdiente, vor ein Kriegsgericht gestellt zu werdeu ,.

(2) Fuchs, ' Wiener Studien ,, 1904, p. 124.

(3) Faltin, " Hermes „ XX, p. 82; cfr. .Jung, " Wiener Studien „ 24

(1902), p. 178.

(4) HI, 78, 6. Cfr. II, 16, 1 : zòv ó' 'Anevvìvov ành ^hv trig «?/>]? ri/j

vneQ MaaaaÀiav y.al Tìjg TZQÒg rag "AÀneig avfA,JiTcóaecog Aiyvactvoi y.a-

lOCY.ovaiv, y.al tìjv ini zò Tvqq'ì]vikòv néÀayog aòrov TiÀsv^àv y.sKÀi-

fiévrjv Kal tìjv énl xà Jieòia, naQÙ d-dÀaTzav /.lèv itéy^Qi nóÀecog Iliarjg,

^ TCQÓìiri Tietrat Tìjg TvQQrjvlag ojg JCQÒg rag óva^udg, xaià oh tì]v fieaó-

yaiov é'cog r^p 'Aqqì]xIvo)v xóiQdg '

é|>Jj óè Tvqqìjvoì. Sul confine dei Liguri

raccolse molto materiale lo Jung, " Wiener Studien „, 24 {1902j, p. 174sgg.
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d' ijiifie/tcòg è^rjiaxcog cevayibdetg xaì aieQEOvg vndqxovxag

Tovg xaià irjv ótoóov lójiovg, vuol dire che la via scelta da

Annibale non era quella piìi pericolosa, tra le paludi più dif-

fìcili, temute dall'esercito. Se le cose potessero stare così,

indubbiamente nessun tratto di paludi poteva esser tanto

temuto come quello tra Lucca e Monte Albano, che do-

vrebbe dunque anche per questo escludersi. Ma se questa de-

duzione dal passo polibiano può esser dubbia, è certo però

che la via prescelta da Annibale, per quanto in mezzo a luoghi

paludosi, aveva fondo stabile come dice questo stesso passo,

e che quindi non può affatto identificarsi con quella tra Lucca

e Monte Albano dove si trovavano paludi perenni e profonde.

Infine, e questo è un elemento ben grave contro tutte queste

tesi, Polibio ci afferma esplicitamente (III, 87, 4), che Anni-

bale JiQcòTOv i]ìpaTO d^aÀdtrtjg sull'Adriatico : dunque in nessun

modo egli aveva toccato, o quasi toccato, il Tirreno.

Se questa teoria adunque non è sostenibile, meno ancora lo

è, a parer mio, quella attualmente dominante, e sostenuta

per la prima volta dal Fuchs (1), secondo la quale Annibale

sarebbe passato per la via Forlì-Cima Mandrioli-Arezzo; e le

paludi sarebbero da cercare lungo l'alto corso dell'Arno a

nord di Arezzo; poi Annibale avrebbe ripiegato verso ovest

fino a Levane, per ridiscendere verso Val di Chiana a Sina-

lunga. Questa teoria troverebbe una conferma in un passo

di Zonara (2), secondo cui Annibale voleva prendere Arezzo,

ma fu preceduto da Flaminio. E pur tuttavia la descrizione

di Zonara è così assurda, che non riesco ad intendere come

le si dia il minimo credito. Come è mai possibile conciliare

le notizie da lui date, che Annibale riseppe andar contro di

lui Flaminio con Servilio, ch'egli li ingannò lasciando nel-

l'accampamento i cavalieri, mentre s'internava verso Arezzo,

e che quando i consoli riconobbero l'inganno non mossero

(1) ruchs, Hannihal in Mittelitalien, " Wiener Studien ,, XXVI (1904),

p. 118 e sgg.; seguito da Reuss, Die Schlacìit am Trasimenersee, " Klio „,

V], 1906, p. 226 sgg. e da Sadée, Der FrUhjahrsfeldzug des Jahres 217

und die Schlacht am Trasimenischen See, " Klio „, IX (1909), p. 48 e sgg.

(2) 8, 25. Cfr. Reuss, o. e, p. 229 sgg.
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entrambi all' inseguimento , ma il solo Flaminio (!), il quale

giunse ad occupare Arezzo prima dell'arrivo dei Cartaginesi?

Chi non si accorge che qui non abbiamo dinnanzi una tra-

dizione fededegna, ma una rifrittura dell'errore liviano a

proposito di Flaminio a Rimini, di cui già dicemmo? Né
meglio si possono addurre, a conferma di questa seconda tesi,

parecchi passi di Polibio e di Livio. È vero che entrambi gli

storici parlano della maggior brevità della via prescelta di

fronte ad un'altra secondo Livio, ad altre secondo Polibio:

ma incomincia a non esser vero che la via Forlì-Mandrioli-

Arezzo sia appunto la via più breve congiungente il luogo

dov'era Annibale a nord dell'Appennino con Arezzo. Ammet-
tendo infatti per un momento col Fuchs che Annibale fosse

presso Parma, la via Parma-Forlì-Mandrioli-Bibbiena-Arezzo

è lunga 283,1 chilometri; quella Parma-Bologna-Loiano-Fi-

renze-Arezzo 279,1
;

quella Parma-Bologna-Sasso-Prato-Fi-

renze-Arezzo 280,1, mentre infine la Parma-Bologna-Porretta-

Pistoia-Firenze-Arezzo non è di molto più lunga, toccando

307,4: chilometri (1). Ne d'altronde è da dimenticare che

probabilmente la fonte originale non aveva in mente altro

che il paragone tra la via prescelta, e quella per Rimini,

come intese Strabene (V, 2, p. 226). — E il passo stesso di

Polibio che contiene le notizie sulla brevità della via pre-

scelta presenta altri punti deboli della teoria in questione.

Annibale infatti avrebbe scartate le vie ^axQÙg .... zaì nqo-

dt]Àovg tolg {iTisvaPTioig, e scelta quella óvox^Qr] /^£v avvTOfiov

òè xal TictQdòo^ov g)avì]aofiévì]v toìc, jisqì tòv 0Zafiiviov (III,

78, 6). Ma la via tra Forlì ed Arezzo era precisamente in

posizione da esser sorvegliata da una parte da Servilio, che

trovavasi non lungi da Forlì a Rimini; dall'altra da Flaminio,

che si trovava precisamente al suo sbocco ! E come mai Ser-

vilio non seguì subito i Cartaginesi? E come mai questi po-

terono tranquillamente uscire in colonna dalle gole dell'alto

Arno, proprio sotto gli occhi dei Romani? E come si può

(1) Se poi, come io credo, Annibale muoveva dalle vicinanze di Bo-

logna, le distanze diventano rispettivamente di chilom. 192,8 — 188,8

- 189,8 — 217, 1.
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parlare di quattro giorni e tre notti senza trovar terreno

asciutto per una valle come quella dell'alto Arno, tutta fian-

cheggiata dal pendìo dei colli? D'altronde parmi troppo breve

il percorso che sarebbe stato allagato (26 chilometri al mas-

simo) (1), dato il tempo impiegato a percorrerlo. Ne intendo

come si possa spiegare la scelta di Annibale, secondo Livio,

della via più breve delle paludi, dicendo che la piti lunga e

comoda sarebbe stata quella Bologna-Pistoia, e la più breve

la Forlì-Arezzo (2), perchè anche lasciando il fatto che Po-

libio parla di più vie scartate, e che come dicemmo par

chiaro da Strabene che le fonti che parlavano di due sole

vie contrapponevano la prescelta a quella di Rimini (Stra-

bene V, 2, 9) ; come si poteva contrapporre la via Forlì-Arezzo

alla Bologna-Pistoia-Arezzo, caratterizzandola col óià tùv

éÀòJv? dunque la seconda non toccava paludi? giacche è

chiaro che le vie più comode di cui parlano le fonti lo erano

appunto anche per il fatto che non attraversavano paludi come

la prescelta.

Il Fuchs (3) deduce da Polibio che Annibale non passò

l'Arno ; ma è chiaro che, se ciò si addice alla via Forlì-Arezzo,

non si addice meno alla Bologna -Pistoia -Fiesole. È qui il

luogo, per continuare con più profitto la discussione, di trarre

in campo anche la terza teoria, almeno nella forma in cui

la porrei personalmente (4). Già dissi come la mossa dei

Romani da Lucca ad Arezzo stia ad indicare una posizione

dei Cartaginesi a nord dell'Appennino molto più ad est di

prima, come d'altra parte, se Servilio non seguì immediata-

mente la mossa dei Cartaginesi, ciò significa che questi in-

trapresero il valico parecchio a ovest di Rimini: si viene in

tal modo a fissare la posizione di Annibale prima del valico

presso Modena o Bologna, e con ciò a dare un ottimo pre-

(1) Fuchs, 0. e, p. 132..

(2) Fuchs, ibid. p. 129. Cfr. Reuss, 1. e, p. 229.

(3) L. e, p. 181.

(4) Cfr., oltre le vecchie opere di Giovanni Villani, Bartolomeo Scala

e Cini (cfr. Neumann, o. e, p. 330, n. 2): Niebuhr, Vortr., II, p. 88 sgg.;

Nissen, " Rh. Mus. „, XXII, p. 565 sgg.; e Ital. Landesh., II, 1,292. Cfr.

anche Kromayer, o. e, p. 4.



- 264 -

supposto alla tesi che il passo siasi effettuato per una delle

vie partenti da tali località. E se si pensa che già Annibale

conosceva, come vedemmo, a un dipresso la posizione in cui

era Flaminio, vale a dire Arezzo ; dati il punto di partenza

e quello verso cui tendeva, e data la notizia che prese

la via pili breve attraverso paludi, non parrebbe piti dubbio

trattarsi di una via Bologna-Firenze, attraverso le paludi tra

Pistoia e Firenze. Poteva infatti per le condizioni locali

essere allagata tutta la pianura tra le due città attuali, vale

a dire per un tratto di 36-40 chilometri; e quindi il passaggio

richiedere due giorni interi di marcia (2'^ e 3°) e parte di

altri due (1° e 4°). D'altra parte si tratterebbe di località

non paludose perennemente, di cui si poteva dire che ave-

vano fondo solido (Polib. Ili, 79, 1) e ch'erano più inondate

del consueto (Livio XXII, 2, 2). Ma qui incominciano le prime

contestazioni: Livio (ibid.) dice: propiorem viam per paludes

petit, qua fluvnis Armis per eos dies solito magis inundaverat;

dunque, si asserisce, non si può parlare della pianura tra Pistoia

e Firenze in cui l'Arno concorre solo in parte all'inondazione (1).

Ma lasciando stare che per buona metà tale pianura viene

inondata dall'Arno stesso, che la fonte può parlare dell'Arno

solo perchè si tratta del fiume più importante, o perchè al-

lude al sistema di tal fiume, compresi quindi gli affluenti;

è notevole la constatazione che le fonti in origine non dove-

vano punto accennare all'Arno (il che non lo esclude per altro)
;

poiché infatti Polibio ne tace assolutamente, e Strabone potè

pensare a trasportare le paludi a nord dell'Appennino: par

chiaro che nella notizia sull'Arno abbiamo una deduzione di

Livio della sua fonte, come deduzione è quella che compare

in Strabone. Ne con ciò, ripetiamo, si esclude che Livio

abbia indovinata la verità.

Dato il luogo di partenza di Annibale e una quantità di

altre contingenze, come si sono già esclusi i passi occidentali,

così si devono scartare le vie (2) :

(1) Fuclis, 0. e, p. 127.

(2) Molta bibliografia suU'argomento è presso Jung, " Wiener Studien „

1902 (24), p. 187 sgg.
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a) Pesaro-Arezzo (Passo di Rocca Trabaria) e

h) Fano-Acqualagna- Arezzo, perchè dominate da Servilio,

troppo lunghe per chi si trovi presso Bologna, senza le pa-

ludi, ecc. ;

e) Forlì-Bibbiena-Arezzo dominata da Flaminio, e pre-

sentante le altre difficoltà notate;

d) Forlì-Pontassieve-Firenze, dominabile da Servilio, e

che non tocca paludi (1);

e) Bologna- Sasso -Prato -Firenze, perchè, sebbene molto

breve, è molto difficile, e perchè le paludi tra Prato e Fi-

renze sarebbero troppo corte dato il tempo impiegato;

f) Bologna-Loiano-Firenze;

y) Imola-Firenzuola-Firenze ;

h) Faenza-Firenze, perchè non toccano paludi.

Resterebbe cosi limitata la scelta tra le due vie (2):

1) Modena-Pievepelago-Pistoia-Firenze (182,5 chil.; 269,2

fino ad Arezzo) (3);

2) Bologna-Porretta- Pistoia- Firenze (130,8 chil.; 217,5

fino ad Arezzo), e tra queste due vie è senza dubbio da sce-

gliere la seconda, perchè più facile e più breve (4).

Ma che si tratti della via Forlì -Arezzo invece della Bologna-

Pistoia-Arezzo si sostenne in base a Polibio III, 80,1, il quale

direbbe che il primo accampamento di Annibale, uscito dalle

paludi, era presso Arezzo (5). Inoltre i due passi di Polibio

III, 82, 1 e Livio 22, 3, 6, relativi a Fiesole, non si spieghe-

(1) Sostenuta dallo Holstenius, Adnot. in Cluverium, p. 73.

(2) Cfr. Nissen, " Rh. Mus. ,, XXII, p. 574 sgg.

(3) Prescelta già nel 1784 dal Tiraboschi. Cfr- Jung, o. e, p. 188.

(4) Il Fuchs, p. 122, adduce come conferma della sua tesi, che la via

Forlì-Mandrioli-Arezzo per buona metà è in pianura. Ora le cose stanno

in questi termini : nei primi 37 chilometri sale soltanto da m. 27 a

m. 257 ; ma col chil. 51° tocca 776 m., per ridiscendere col chil. 56" a

m. 466 ; al chil. 62' è a m. 525; al 73" a 1173 m.; al 92° a 372 m.; poi

è pianeggiante fino al chil. 126, dove è a 255 m. Le condizioni della

via per il passo della Torretta sono anche migliori ; coi primi 58 chil.

sale da 65 m. solo a 355 m.; col 78° tocca 932 m.; scende su Pistoia

(92* chil.) a 80 m., ed è pianeggiante poi fino ad Arezzo.

(5) Fuchs, 1. e, p. 125 sgg.



— 266 -

rebbero che colla tesi della via Forlì-Arezzo, perchè durante

il percorso Borgo a Giovi-Levane si poteva dir di Annibale

Faesuìas petens, mentre in seguito piegato verso il sud per

andare a Sinalunga faceva un movimento in senso opposto alla

direzione di Fiesole: jioifjGà/^Evog àva^vyr]v dnò tcóv nata

Ti]v WaiaóÀav tójiojv. Ma qui è opportuno porre di fronte le

notizie polibiane e le liviane.

Polibio.

— Partenza di Annibale che pre-

sceglie alle vie lunghe e cono-

sciute dai Romani una difficile ma
breve Sia tìòv éÀùv etg TvQQr^viav,

e per la quale pareva che Flaminio

non l'avrebbe atteso (78, 6); timore

dell'esercito, e motivi della deci-

sione di Annibale (78, 8-79, 1).

— Distribuzione dell'esercito in

marcia (79, 1-4).

— Passaggio relativamente facile

per Iberi e Libi, difficile per i Celti

(79, 5-7).

— Duratadellamarciaperquattro

giorni e tre notti continue (79, 8).

— Danni nell'esercito, e perdita

di un occhio di Annibale (79, 9-12).

— AiajieQuaag 6e na^adó^ojg Tovg

éÀd)óeig tÓTTOvg aal ytazaÀapòjv èv

TvQQì]via TÒv 0Àaftìviov aTQazone-

Sevovra hqò vT^g vòjv 'AQQrjtCvoiv

TióÀeojg, TÓiE iA,hv aiiov nQÒg zolg

èÀsai, iiaTeaTQavojiéòevae, ^ovÀófie-

vog Tijv Te óvvafiiv àvaÀa^Elv y,al

jtoÀv7TQayf.iov7jaai là ubqì voòg tne-

vavTLOvg %al zovg TtQOKei^évovg rcSv

lÒTioìv (80, 1-2).

Ttvv&avóiA^evog oh tì^v (i,èv %<hQav

tìjv UQÓad'ev TioÀAìlg yé^eiv ùcpe-

Àelag (80, 3),

Livio.

— Hannibal profectiis ex hihernis,

quia iam Flaminiutn consulem Ar-

retiiim pervenisse fama erat, cum
aliud longius, ceterum commodius

ostenderetur iter, propiorem viam

per paludes petit, qua fluvins Arnns

2)er eos die-t solito magis inundaverat

(22, 2, 1-2).

— Distribuzione dell'esercito in

marcia (2, 3-4).

— I primi, per quanto per prae-

altas fluvii ne profundas voragines,

seguono i signa; le difficoltà peri

Galli sono piìi gravi (2, 5-6).

— Durata delle marce conti-

nuate per quattro giorni e tre notti

(2, 7).

— Danni e patimenti. Annibale

perde un occhio (2, 8-11; 3, 1).

— Cum tandem de paludihus emer-

sisset, ubi primuìn in sicco potuit,

castra locai, certumqueperpraemissos

exploratores habuit exercitum circa

Arreti moenia esse (3, 1).

— Consulis deinde Consilia atque

animum et situni regionum itine-

raque et copias ad commeatus expe-

diendos et cetera, quae cognosse in

rem. erat, summa omnia cum cura

inquirendo exsequebatur (3, 2).

— Regio erat in primis Italiae fer-

tilis , Etrnsci campi, qui Faesuìas

inter Arretiumque iacent, finimenti

ac pecoris et omnium copia rerum

opulenti (3, 3).
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Polibio.

TÒv de $Àaf.ilviov non aver doti

militari e di governo,

avvEÀoyt'^ero Sion iruQaÀÀd^av-

Tog aÒTOv TÌjv éneifojv arQuione-

ÒEÙav Hai Ha&évTOS eig rovg è/*-

TtQoa&ev TÓnovg, Flaminio non a-

vrebbe mancato di uscir contro di

lui e seguirlo ovunque, rmovòd^oìv

di' avTOv Jioiìjaaa&ai tò jiQoxÉQìifia

Kal fi-rj TTQoaSé^aa&ai tì]v naQov-

alav vov tìjv i'aìjv dQyJjv èyovtog

(80, 4).

'iìg yÙQ &àTvov noujod^ievog dva-

^vyìiv dna xòn> zara tìjv 0acaóÀav

TÓnoìv y.cù (Aiy.QÒv bneQdaag ztjv

xóùv 'Pù)fiaì(ov aiQaxoneòeìav èvé-

fiaÀev elg xì^v nQoy.etfiévrjv yd)Qav

(82, 1).

— Quando Flaminio vede le de-

vastazioni, non vuol sentire il pa-

rere di chi gli consiglia d'attender

l'altro console, dicendo loro, èv vy

Àafi^dveiv xi Xéyeiv eiy.òg xovg èv

T^ TxaxQiói xìjg f,ièv %(!iQas Kaxa-

q)&eiQOf,iév>]g a^eóòv é'ojg ngòg adxìjv

TÌjv 'Pibf.tt]v, avxojv òè y.axóniv xòjv

TioÀei^icùv èv TvQQìjvìa axQaxoTie-

devóvxojv ; e si mette in marcia oó

xaiQÓv, ov xónov TXQOOQcbf^evog (82,

2-8).

— 3 ye ^lìjv ''Avvl[}ag u^ia ^lèv slg

xoi'fiTTQoa&ev òg TXQÒg xìjv 'Pù)fii]v

TXQofjBi olà Tìjg TvQQ)]viag, edcóvv-

(.iov fièv TTÓÀiv è'x(ov xìjv TiQoaa-

yoQ£vo{.i£Pi]v KvQxójviov y.al xà xav-

xtjg oQì^, òe^iàv òè xì^v TaQai(,iévv)iv

KaÀovf^iévr^v àì^ivì]v " «,«« de JiQod-

y(ùv ènvQJióXti yal ìiaxéip&eiQs xijv

%(hQav, ^ovÀójA^evog èKKCiAéaaa&ai

xòv d'Vjxòv XÒJV tnevavxiojv (82,

9-10).

— Quando vede che Flaminio lo

segue, riconosce i luoghi che gli

convengono per lo scontro, ecc.

(82, 11 segg.).

Livio.

— consulfcrox ab consulata priore,

irriverente degli uomini e degli dei,

etc. (3, 4-5).

— quoque pronior esset in vitia sua

agitare eum atque invitare Poenus

parai (3, 5).

— et laeva relieto hoste Faesulas

petens medio Etruriae agro praeda-

tum profectus quantam maximam va-

stitatem potest caedibus incendiisque

consHÌi procul ostendit (3, 6).

— Flaminio vedendo le devasta-

zioni dei Cartaginesi, i)er medium

iarn Italiani, non ascolta il consi-

glio di attender l'altro console:

" Imino Arreti ante moeniu sedea-

mus... Hannibal emissus e manibus

perpopuletur Italiam vastandoque et

urendo omnia ad Romana moenia

perveniat, nec ante nos hinc move-

riìnus..., e insegue i Cartaginesi (3,

7-14).

— Hannibal quod agri est inter

Cortonam urbem Trasumennumque

lacum omni clade belli p>ervastat, quo

magis iram hosti ad vindicandas so-

ciorum iniurias acuat (4, 1).

— et iam pervenerat ad loca nata in-

sidiis, ubi maxime montes Cortonenses

Trasumennus subii, etc. (4, 2 sgg.).
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Risulta da questo confronto dei due testi che Livio segue

passo passo la tradizione polibiana, con qua e là delle ag-

giunte, che per massima parte a parer mio non sono che

induzioni ed autoschediasmi. Dove Polibio parla delle paludi,

Livio sente il bisogno di aggiungere ch'erano dovute a inon-

dazioni dell'Arno, e in conseguenza dove lo storico greco

parla del passo difficile più pei Galli che per gli altri, egli

aggiunge la notizia esornativa delle profonde voragini del

fiume. Polibio racconta che, giunto Annibale al termine delle

paludi, trova che Flaminio è presso Arezzo, e Livio aggiunge

che lo sa per esploratori ; e quando trova in Polibio che An-

nibale dal suo campo s'informa delle condizioni topografiche

e viene a sapere di località ricche, che sono poi evidente-

mente le stesse in cui entra dopo d'aver lasciato di fianco

Flaminio, e che devasta, vale a dire quelle a sud di Arezzo,

sente la necessità di qualche altro particolare e deduce dalle

allusioni ad Arezzo ed a Fiesole, che quella regione era tra Fie-

sole e Arezzo, proprio all'opposto di quel che dice Polibio, e

di quel che ammette implicitamente Livio stesso scrivendo laeva

relieto hoste medio Etruriae agro praedatum profectus, etc,

ed in seguito, dove risulta chiaramente che i paesi devastati

sono a sud dell'esercito romano. Particolari tutti questi nuovi

di Livio che per me, ripeto, non sono che induzioni, per quanto

possano aver talora colpito nel segno. Ma il confronto minuto

dei due storici ci impedisce anche di ammettere che Polibio

III, 82, 1 e Livio 22, 3, 6 si riferiscano a due momenti diversi

della marcia: le notizie che precedono e quelle che seguono

sono identiche, ed identiche sono anche le frasi dei due punti

discussi, tranne la divergenza assoluta tra il Faesuìas petens,

e Vano tiòv naia tìjv WaiaóÀav tójkov. Si tratterà di spie-

gare come abbia potuto sorgere questo frainteso; ma il cer-

care di conciliare le due fonti, come si è fatto di recente, è

anti-metodico per eccellenza. Per me le cose non possono

ridursi che in questi termini: errò Livio stesso? o si tratta

soltanto di una tradizione erronea dei codici? (1)

(1) Vedi un'enumerazione degli emendamenti proposti, in Reuss, " Klio ,,

6 (1906), p. 227 n. Si può infatti pensare ad una glossa; o ad una cor-
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Che abbia errato Livio stesso, non può escludersi o far

meraviglia, per quanto si tratti senza dubbio di un buono

svarione, per chi ricordi in quanti altri incorse lo storico pa-

tavino. Ma si tratta di un suo errore di traduzione? o di una

confusione sorta, poniamo dallo scambio con altra Faesula a

sud di Arezzo che da alcuni si dubita esistita (1)? o di un

lapsus in luogo di Cortona (2)? Sono tutte spiegazioni possi-

bili, per quanto non si abbia naturalmente modo di scegliere

con sicurezza tra le varie che si possono presentare. Ad ogni

modo il testo di Livio presenta un errore: chi si basa sulla

divergenza erronea liviana per favorire la propria tesi, si

illude.

Per noi un punto deve restar assolutamente fisso, come

vuole la narrazione di Polibio, vale a dire che l'accampa-

mento in cui si fermarono i Cartaginesi era indubbiamente

non lungi da Fiesole, perchè, dopo che Annibale ebbe durante la

fermata prese le informazioni necessarie, mosse àjiò xOjv aaxà

xriv 0aiGÓlav tóttojv. Con ciò viene confermata naturalmente

la tesi del passaggio attraverso le paludi tra Pistoia e Firenze.

Ma appunto questa identificazione dei luoghi intorno a Fie-

sole con quelli presso le paludi dove accampò Annibale, ch'è

richiesta dal buon senso di chiunque legga spregiudicatamente

il racconto Liviano, si tentò variamente di infirmare, dicendo

che, se dal luogo dove accampò Annibale si poteva dire zaTct-

ka^òjv èv TvQQìjvia xòv 0Àcifi[i'iov GJQaionEdEvovTa nqò tfjc,

twv 'AQQfjTivoìv jióÀeojg, ciò significa che Annibale era accam-

pato presso Arezzo, non potendo trattarsi di una ricognizione

di cavalleria, data la distanza tra Arezzo e Fiesole (3). Ma

ruttela da correggere. In tal casosi propone: a Faesulis Senam petens ;

a Faesulis Cortonani petens ; a Faesulis petens medios Etruriae agros
;

a Faesulis per medios Etruriae agros profectiis. etc.

(1) In questo modo si potrebbe anche spiegare come, per le campagne

devastate a sud di Arezzo, possa dire ch'erano tra Arezzo e Fiesole. Ma
questo argomento di una seconda Faesula, su cui ho i miei dubbi, me-

rita di essere trattato da solo.

(2) Il che non è probabile, perchè nel luogo corrispondente Polibio

parla di Fiesole.

(3) Fuchs, 1. e, p. 12-5 sgg., seguito dal Reuss, o. e, e dal Sadée, o. e.
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è già esagerata questa affermazione, perchè nessuna fonte

fededegna dice che Annibale fosse proprio a Fiesole, e nessuna

che Flaminio fosse proprio ad Arezzo: dell'uno e dell'altro

esercito si sa soltanto ch'erano accampati rispettivamente

nel territorio di quelle due città, sicché la distanza tra i due

accampamenti poteva esser di parecchio minore che quella tra

Fiesole ed Arezzo. Inoltre che la notizia fosse data da esplo-

ratori non è che un'aggiunta liviana; ne la frase polibiana

richiede una simile circostanza. Vedemmo infatti come Anni-

bale già prima di muoversi avesse notizia approssimativa della

posizione dei due eserciti romani, si da poterli evitare: Fla-

minio stava accampato ad Arezzo, sapendo che Annibale non

sarebbe più passato per i valichi occidentali, e aspettandolo

per gli orientali. Ora l'astuzia di Annibale è consistita ap-

punto nell'aver prescelto proprio uno dei passi mediani, che

non s'era neppur pensato dai Romani di sorvegliare, date

le paludi che parevano escludere logicamente un passaggio

per essi.

E quando Annibale, uscito in quel di Fiesole dalle paludi,

riseppe che i Romani erano ancora ad Arezzo, intese che la

sua mossa era perfettamente riuscita, e che Flaminio non

s'era ancor accorto di nulla: fu quello il vero momento in cui

Annibale sorprese Flaminio, perchè, se questi fosse stato av-

visato, sarebbe accorso al momento opportuno per l'attacco,

quando' i Cartaginesi uscivano, naturalmente stanchissimi,

dalle paludi. La novità adunque che doveva rallegrare i Car-

taginesi non era quella di sapere che i Romani stavano ad

Arezzo : questo già sapevano da prima ; ma di sapere ch'erano

ancora ad Arezzo: questo e non altro si può dedurre secondo

me del passo Polibiano che mi piace ancora riferire: óia-

TiEQdoac, Ó£ JiaQaóó^cog xovc, éXoìòeic, lónovg naì ìia%aXa§ù)v

èv TvQqrjvict %òv 0Àa/iiii>iov GiqaiojiEÒEvovta nqò xfjg tcòv

'Aqqyitìvcùv 7ióÀ£(og >c. T. À. (1). In conclusione non vedo motivo

(1) Si badi d'altronde che la permanenza di Annibale nell'accampa-

mento, uscito dalle paludi, per quanto indubbiamente non lunga (v. oltre

§ 9), fu però tale da lasciar riposare i soldati, e da poter prendere le

informazioni necessarie di cui parlano le fonti ; era quindi impossibile
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di abbandonare la teoria che è più favorita dall'autorità

delle fonti, e quindi credo che la via dei Cartaginesi sia

stata la Bologna-Porretta-Pistoia-Firenze. Che via poi seguisse

Annibale per lasciar di fianco Flaminio e passargli innanzi,

non ò chiaro ; ma ad ogni modo mi par preferibile alla lunga

deviazione Firenze -Poggibonsi- Siena -Monte S. Savino (1) la

Firenze-Levane-Sinalunga (2), o meglio ancora la Levane-

Monte S. Savino, che conduce direttamente nella pianura ai

piedi di Cortona, mentre da Sinalunga si dovrebbe ripiegare

a nord fino a Foiano di Chiana.

(Continuerà). Luigi Pareti.

l'ignoranza della posizione del nemico. dunque le popolazioni locali

non sapevan nulla degli eserciti romani che stanziavano nei loro

paesi ?

(1) Si badi a Polibio, III, 82, 1 : [.hkqòv hTieQdaas tìjv tcjv 'P<u,(*«tft>v

aTQaTOTtEÒeiav.

(2) La via Levane-Sinalunga fu sostenuta dal Fuchs, o. e.
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RICERCHE SUL TRIBUNATO

DI M. LIVIO DRUSO IL GIOVANE

L'opera politica di M. Livio Druso, il tribuno dell'anno 91 a. Cr., è

molto discussa, così che ne derivano, anche nelle maggiori opere di

storia romana, giudizi disparati e spesso opposti. Lo stesso Neumann (1),

il quale accusa di improduttività le idee politiche di Druso e chiama

vana, senza significato e da politico dilettante l'opera sua rispetto agli

Italici, riconosce in lui niente meno che il grande disegno di farsi mo-

narca dello Stato romano.

Ciò è dovuto, senza dubbio, oltre che alla tradizione disordinata e

lacunosa, al fatto che nella tradizione stessa si trovano gli elementi per

due diverse concezioni dell'opera politica del nostro personaggio.

Secondo Livio (ep. 60-61), l'azione di Druso sarebbe stata rivolta tutta

ad affermare l'autorità del Senato e a combattere l'ordine equestre; se-

condo Appiano (I, 35, 36), la base del suo programma politico sarebbe

stata l'estensione del diritto di cittadinanza agli Italici. In altri tei--

mini, secondo Livio l'opera in favore degli Italici, insieme cogli altri

provvedimenti in favore del popolo di Roma, non costituiva che un

mezzo, secondo Appiano essa era il fine a cui la stessa campagna

contro l'ordine equestre e in favore del Senato avrebbe dovuto con-

correre. Prima di esaminare la tradizione e prima di studiare nel

suo ambiente la individualità politica di Druso e in rapporto alla grande

questione del primato fra i due ordini senatorio ed equestre, sarà utile

considerare le condizioni della questione italica al tempo in cui operò

il tribuno. E per far questo, parmi, converrà gettare un rapido sguardo

al passato.

(1) C. Neumann. Geschichte Roms wdhrend des Verfcilles der Repuhlik,

Breslau. 1881.
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* *

La estensione del diritto di cittadinanza ai federati italici fu una

delle questioni che maggiormente occuparono la vita politica di Roma

antica, appunto perchè essa assume, a seconda dei diversi tempi, diversi

aspetti. Quella simmachia romano-italica che, costituitasi dopo le guerre

di Pirro, ebbe poi a mostrare nella guerra annibalica il suo lato forte

e il suo lato debole, doveva assumere un ben altro significato, quando

la penisola apenninica non era più da difendere contro nessuna mi-

naccia e la politica romana si incamminava per le vie del mondo. La

federazione si tramuta in soggezione (1), quando si tratta di dar

uomini e averi per le guerre di conquista in terre lontane, che aumen-

tano la ricchezza e la gloria di Roma.

La questione di pareggiare i diritti degli Italici a quelli dei Romani

ebbe parte nel grande programma dei Gracchi. Ma non fu una delle

questioni principali, si può anzi dire che fosse la meno chiaramente de-

lineata. Nel 125 si trattò di dare la cittadinanza ai Latini che non l'ave-

vano intera, per la proposta di M. Fulvio Fiacco, un partigiano di Ti-

berio che era membro della commissione agraria e fu nominato console (2).

Ma non ne fu nulla e la colonia latina di Fregelle che, delusa nella

sua aspettazione, tentò una rivolta, fu punita colle armi. Per la prima

volta con Caio Gracco vengono in questione i socii italici, ai quali si

proponeva di dare il diritto latino, mentre tutti i Latini avrebbero

ottenuto il diritto completo di cittadinanza. La seconda parte della

legge, nonché la prima, incontrò, come è noto, l'opposizione che si era

presentata già a Fiacco. Del resto la " lex de sociis , come quella " de

suffragiis „, per cui si chiamava al voto coi Latini Vinfima plebs (3), non

era stata che uno spediente politico che avrebbe dovuto assicurargli una

maggioranza contro gli avversari : ed anche questo tentativo fallì.

Comunque, una questione italica esisteva nella necessità delle cose ed

era in relazione, come già osservammo, col nuovo orientamento della

(1) " Fuerat nescio quo modo in ilio foedere societatis quasi quaedam

nota servitutis „. Così si esprime Cicerone, Verr., 2, 5, 20, a proposito

di Messana.

(2) App., B. a, I, 21.

(3) V. L. Lange, Histoire intérieure de Romejusqu'à la hataille d'Aetium,

tr. Berthelot et Didier, Paris, 1888, voi. II, p. 52.

Rivista di filologia, ecc., ZL. l®
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politica romana che cessava di essere una politica agricola, da comune,

fondata sulla difesa del territorio e sulla protezione di un limitato com-

mercio colle potenze del Mediterraneo, per diventare una politica da

impero, fondata essenzialmente su basi finanziarie e su vasti rapporti

internazionali.

Ma la questione italica, che è considerata in maniera quasi schema-

tica dalla maggior parte degli storici, si presenta, come tutti i fatti

umani, complessa e multiforme. Noi potremo appena sperare di averne

una visione non del tutto imperfetta, se ci rappresentiamo gli elementi

dei quali essa risulta. Si comprendono infatti in essa le aspirazioni alla

piena cittadinanza, tanto delle città latine che non ne erano ancora in

possesso, a cui si erano rivolte le promesse di Fiacco e di C. Gracco,^

quanto degli alleati per cui il tribuno aveva proposto solo il pareggia-

mento coi Latini. Che questi elementi, anzi che concordare, dovessero

piuttosto trovarsi in conflitto tra loro, è nella natura delle cose. La

partecipazione di tutti gli alleati Italici alla cittadinanza doveva essere

riguardata dai Latini come la sottrazione fatta a se stessi di un privi-

legio, per cui vantavano un antico diritto. Ed è presumibile che nelle

città italiche si agitassero tra i partiti le varie opinioni che avrebbero

portato alle varie soluzioni, verso le quali dovranno più tardi incammi-

narsi gli eventi.

Vi erano fra i Latini i grandi proprietari di territori, quelli che ave-

vano dovuto avversare le leggi agrarie graccane, in quanto esse minac-

ciavano anche i loro possessi. Costoro, pur conservando le aspirazioni

alla cittadinanza romana, erano necessai'iamente sostenitori del partito

ottimate. Fra gli alleati Italici dovevano essere pure i sostenitori, per così

dire, di una politica anti-romana, appartenenti alle più antiche famiglie

e specialmente fra quelle indomite stirpi sabelliche, che avevano dato i

fieri combattenti delle guerre sannitiche. A questo elemento, costituito

dai possessori di terre, si contrapponevano gli Italici nuovi (ci si per-

metta l'espressione), i quali, partecipando al movimento finanziario,

cooperavano alla formazione di quel ceto capitalista, che senza diffi-

coltà abbandona il proprio paese per avventurarsi nelle imprese com-

merciali e finanziarie di lontane regioni. Ricordiamo che l'Asia era

invasa da trafficanti italici, allorché scoppiò la grande rivolta che fu

l'inizio della guerra mitridatica.

Possedere il noìne romano significava per questi Italiani avere un

titolo per il credito mondiale (1). Se si considera poi che Roma eserci-

(1) Già pei tempi di Fiacco Appiano, B. C, I, 21, ci parla di una
disposizione degli Italici in generale ad anteporre il privilegio delift
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tava la sua sovranità col concludere i trattati di commercio per se e

per i suoi alleati (1), si dovrà riconoscere di quale importanza dovesse

essere per gli Italici il prendere parte alla vita pubblica. È da consi-

derare pure il fatto che nel territorio dei confederati italici si erano

stanziati dei coloni latini o romani, a cui essi avevano dovuto fare

cessioni territoriali e si erano stabiliti in varie città dei presidi ro-

mani, 0. dei cittadini vi avevano preso domicilio (2). La disparità dei

diritti e l'inevitabile conflitto di interessi dovettero aggiungersi alle

altre cause che abbiamo accennate.

Molte di queste aspirazioni degli Italici, le quali del resto non ap-

partenevano ancora ad un definito programma, dovettero essersi alimen-

tate mentre era ancora all'apogeo della gloria e della potenza, alla testa

della politica romana, l'italico Mario. In realtà egli nulla fece in senso

legislativo per vantaggio degli Italici, ma soltanto dal punto di vista

militare e dittatorio. Egli non esitò infatti, come ci informa Cicerone (3),

a premiare coi diritti di cittadinanza quegli dei soldati alleati che si

erano distinti combattendo.

Ma quando, dopo il periodo turbolento di Saturnino e Glaucia, il

partito dell'ordine, rappresentato dagli uomini più cospicui e autore-

voli, prese le redini del governo, anche i rapporti tra Romani e Italici

si vollero ricondurre sulla via della legalità, togliendo gli abusi che nel

frattempo si erano consumati. Ne uscì così quella * Lex Licinia Muoia

de civibus regundis , la quale vietava solamente che si considerasse

come cittadino colui che non lo era (4), e sottoponeva così le liste cit-

tadine ad una minuziosa revisione. Il malcontento che essa sollevò,

tanto che Cicerone stesso, avendo presenti i disordini a cui dette occa-

sione, la chiama impolitica (5), sta a provarci a quale punto fossero omai

giunte le cose, all'insaputa, si direbbe quasi, degli uomini che l'avevano

preparata : di Scevola, il giurista teorico, e di Crasso così onestamente

devoto alla maestà del diritto.

Livio Druso apparteneva a quello stesso circolo, per dir così, da cui

erano nati questi provvedimenti. Si discuteva di nobilissime cose, anche

cittadinanza ai possessi territoriali " aal èSéxovTo àaf*evoi row^' ol ^Iiu-

ÀiiÒTai TiQOTi&évieg twv ^ùjqIcov zìp^ TioÀitelav „.

(1) I. Beloch, Der italische Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig, 1880,

p. 212.

(2) V. B. Niese, Storia romana, trad. Longo, 1910, p. 108.

(3) Cicer., Pro Balbo, 20.

(4) Cicer., Pro Balbo, 21.

(5) Cicer., Pro Corn., I :
" Video constare inter omnes non modo inu-

tilem, sed perniciosam reipublicae fuisse „.



— 276 —
di filosofia politica, in quelle case di aristocratici di carattere saldo e di

specchiata virtù, in quelle riunioni che Cicerone ci rappresenta, con sì

evidente rimpianto del buon tempo antico. La società romana attra-

versava uno di quei periodi di crisi aristocratica, in cui l'elemento più

colto e intellettuale della cittadinanza, che costituisce appunto questo

ceto, viene a contatto colle idee che si chiamano nuove. Mentre rappre-

sentano in realtà l'evoluzione naturale dei tempi e rispondono alla ne-

cessaria trasformazione delle vecchie istituzioni, insufficienti ai nuovi

bisogni, esse posseggono tuttavia un substrato teorico-filosofico e, per

il tramite della letteratura e della scienza, pervengono alle alte classi

sociali. I tentativi quasi anarchici di Saturnino e di Glaucia avevano

per un momento risospinto verso il passato tutti gli animi dei ben pen-

santi, ma la calma che era succeduta a quello scandalo condusse alla

meditazione più riposata e più consapevole delle questioni che in disor-

dine e in tumulto erano emerse dalle acque torbide della rivoluzione.

Innanzi tutto doveva dolersi, chi considerasse con animo retto le

condizioni del tempo, della condotta gretta, egoistica, spudorata e senza

scrupoli, di cui aveva dato prova il ceto dei cavalieri, a cui Caio Gracco,

nel deferirgli la funzione giudiziaria, aveva affidato una delicata funzione

morale, di cui quel ceto non si mostrò ne capace, ne degno. Una enor-

mità, come la condanna di Rutilio Rufo (1), l'onesto consolare, legato di

Q. Mucio Scevola in Asia, doveva aver sollevato le proteste di tutte le

coscienze oneste, anche del popolo povero e incolto, che è sempre ac-

cessibile alle idee astratte del bene e del male.

Profondamente amareggiato di questa nuova prova dell'arrogante on-

nipotenza dei cavalieri fu quel M. Emilio Scauro che aveva visto infran-

gersi tutti i suoi tentativi contro di essa e per di più era stato, alla

sua volta, implicato in un'accusa, dalla quale riuscì a stento a sfuggire.

Nel 109 a. Cr., Scauro aveva avuto collega nella censura Druso, padre

del nostro.

Nella casa paterna adunque il tribuno aveva appreso a disprezzare

quell'ordine equestre che rappresentava ornai la forza potente del capi-

tale. Intorno ad esso cominciavano a gravitare tutte le energie della

società che operava in se quella profonda trasformazione per cui dal

comune agricolo doveva nascere l'impero finanziai'io. Vuole la tradizione

che appunto dallo sdegno di Scauro contro i cavalieri per i torti subiti,

Livio Druso, già tribuno della plebe, fosse stato spinto ad intrapren-

dere la sua riforma del potere giudiziario (2). Un sentimento basta spesso

(1) " Vir non saeculi sui sed omnis aevi optimus „. Veli., II, 13.

(2) Asconio SchoL, Pro Scauro, I, 2.

I
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ad orientare una coscienza. Ma prescindendo anche dall'amicizia di

Scauro, è certo che Druso aveva nella tradizione famigliare e nei con-

vincimenti del padre suo — di cui egli fu in certo senso l'alunno po-

litico e che viveva ancora mentre egli era tribuno — i più forti motivi

per essere avversario dell'ordine equestre, di quella specie di borghesia

danarosa che doveva all'opera dei Gracchi il suo elevamento politico.

Ma l'opposizione all'ordine equestre che si esplicò, come vedremo, nel

provvedimento che ne limitava l'autorità giudiziaria, non fu la parte

sostanziale del programma politico di Livio Druso.

Che tale non fosse lo proverebbe il carattere stesso della legge pro-

posta da Druso. L'azione contro l'ordine equestre non fu quale si sarebbe

dovuta aspettare da un riformatore che l'avesse avuta come scopo fon-

damentale del suo programma. La legge giudiziaria infatti non propo-

neva che una transazione tra il Senato e i cavalieri. Livio Druso sop-

primeva l'articolo primo della legge Sempronia, come già aveva voluto

fare Cepione nel 106; egli voleva pertanto una riorganizzazione del Se-

nato e dei tribunali criminali ; trecento cavalieri dovevano entrare nel

Senato, che sarebbe stato così raddoppiato ; i giudici si sarebbero scelti

fra i seicento senatori (1). Druso avrebbe potuto tentar di ripristinare

le cose allo stato in cui si trovavano prima dei Gracchi, e cioè proporre

che si restituisse al Senato la potestà giudiziaria ; il suo provvedimento

temperato si direbbe rivolto piuttosto a mantenere delle amicizie anche

nell'ordine equestre, o meglio a profittare degli elementi che in esso

potessero presentarsi come utili a raggiungere un qualche altro fine.

Un'azione nell'interesse esclusivo dell'ordine senatorio, intesa anzi asso-

lutamente, come ammette una parte della tradizione e in conseguenza

anche dei moderni storici, a combattere i cavalieri, avrebbe assunto,

conviene ripeterlo, un altro carattere.

Vedemmo come i sentimenti che noi vorremmo chiamare anti-equestri

Druso li avesse attinti nello stesso ambiente famigliare ; non si può

dire tuttavia che egli per parte sua li conducesse a conseguenze

estreme, ma che anzi, per quanto risulta dall'azione sua personale, pre-

scindendo dalla questione di classe, egli ne facesse piuttosto una que-

stione morale, per rimediare a quello che era realmente il male in questi

tribunali, e cioè alla corruzione dei giudici.

(1) La legge stabiliva inoltre la responsabilità dei giudici ; ti poteva
citare ciascuno di essi in particolare per coiTuzione. La legge richie-

deva altresì per questa specie di giudizi l'istituzione di una " quaestio

perpetua,. Cfr. Lange, op. cit., p. 110. V. App., B. C, I, 35; Liv.,

ep. 70, 71; Veli., 2, 13: (Aur. Vici), Vir. ili, 66; Cic, Cluent., 5Q.
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Quando aveva chiamato alla funzione giudiziaria l'ordine equestre,

Caio Gracco non aveva certo preveduto le conseguenze gravissime di

natura politica ed economica a cui questa misura avrebbe condotto.

Sottraendo alla onnipotenza aristocratica i giudizi, egli faceva una po-

litica da democratico, che doveva armonizzare nel suo concetto colla

politica agraria e di espansione coloniale, intesa a procurare al popolo

il benessere economico e quindi alla elevazione del ceto medio. 11 con-

flitto tra la politica agraria e la politica finanziaria dovrà manifestarsi

più tardi. Questo avviene precisamente all'età di Druso.

Le difficoltà che Druso si proponeva di eliminare colla conciliazione

dei due ordini e, diciamo pure, dei due indirizzi, balzarono fuori anche

più gravi di quello che si sarebbe potuto prevedere nella lotta accanita

che si combattè contro la legge giudiziaria. Ne valse che essa fosse so-

stenuta da uomini come Crasso, che morì pochi giorni dopo aver pro-

nunciata la sua famosa orazione contro Filippo. Questa morte fu un

colpo terribile per Livio. Le elezioni tribunizie, che ebbero luogo pochi

giorni dopo, furono un insuccesso pei partigiani di Livio e portarono

invece al potere delle creature di Filippo e di Servilio Cepione, tra cui

Q. Vario (1). E le conseguenze furono gravi per ciò che riguarda il pro-

gramma di politica italica, sul quale poggia, come crediamo di poter

affermare, tutta l'azione di Druso nel suo tribunato.

Quest'opera appunto, e sotto questo punto di vista, ci proponiamo

di studiare particolarmente, analizzandola, per quanto è possibile, nella

tradizione.

#

Appiano è il solo storico del quale ci è conservata, intorno all'opera

politica di Druso, una narrazione continuata e abbastanza diffusa. L'at-

tendibilità che presenta Appiano nella parte della narrazione che si ri-

ferisce alle guerre civili è cosa generalmente riconosciuta. Senza dubbio

egli attinse a buone fonti, che non è possibile esattamente determi-

nare, ma è pur vero che alla necessità di riassumere e abbreviare non

risponde sempre un giusto criterio nella scelta delle notizie. Avviene

così che, piuttosto che degli errori, noi troviamo in Appiano delle la-

cune, per le quali fortunatamente ci soccorre spesso l'integrazione per

mezzo delle altre fonti (2). Noi crediamo di dover anche qui, secondo

(1) Cfr. Lange, op. cit., p. 114.

(2) A proposito di Appiano, v. la mia Storia interna di Roma negli

anni 87-82 a. Chr., Torino, 1907 pt. I, p. 9.
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il metodo che a noi pare più opportuno per la ricostruzione della

storia antica, dare direttamente la parola all'autore che ci può fornire

il filo conduttore della narrazione.

Per esporci le vicende del tribunato di Druso, Appiano prende le mosse

dalla questione dei soci italici (1), ricordando i falliti disegni di C. Gracco

e di Fulvio Fiacco, e la esasperazione dei soci che non sapevano piìi

adattarsi alla loro condizione di sudditi. Druso, egli continua (e 35),

promise di ripresentare la legge sulla cittadinanza. Così tutta la narra-

zione si impernia sulla azione italica del tribuno, il che starebbe a pro-

varci a priori che essa costituiva l'aspetto più appariscente, per così

dire, della sua individualità politica e che tale essa risultava dalla

tradizione.

Noi vedremo più innanzi se e quale finalità esistesse nei propositi di

Druso da mettere in relazione colle inclinazioni, che si potrebbero chia-

mare individualistiche, degli uomini politici del tempo e col carattere

orgoglioso e un poco megalomane del tribuno ; notiamo ora soltanto

che all'esecuzione di questi propositi dovevano necessariamente concor-

rere vari elementi. Così ci narra appunto lo storico (e. 35) che il tribuno

* cercava di guadagnarsi il favore del popolo e disegnava di condurre

molte colonie in Italia e in Sicilia, le quali erano già state prima de-

cretate, ma non mai attuate „. Era dunque una legge " de coloniis

deducendis ,, una legge coloniale, per cui Druso riprendeva la proposta

già fatta dal padre suo nel 122, allorché egli combattè la nota campagna

politica contro C. Gracco (2).

Si trattava anche questa volta di sfollare Roma e di trapiantare al-

trove dei cittadini romani. A questa legge, di cui non fa menzione

l'epitome liviana e di cui tacciono pure le altre fonti, è data da Appiano

la maggiore importanza, e su essa si impernia tutta l'azione democra-

tica del tribuno. Egli ci narra (e. 36) che " mentre la plebe si rallegrava

di questa legge, i soci italici erano in apprensione, pensando che per

essa sarebbe stato loro tolto l'agro pubblico dei Romani, il quale, non

ancora diviso, era occupato da alcuni di essi, o per forza o per frode (3) ;

sarebbero perciò sorte molte questioni e molti guai in causa dei pos-

sedimenti privati. E gli Etruschi e gli Umbri temevano le stesse cose

degli Italici „. Appiano non fa menzione ne della legge agraria, ne della

legge frumentaria, a cui accennano le altre fonti (4), e di cui trattano

(1) App., B. C, I, 84.

(2) Plut., C. Gr., 9; App., B. C, I, 23.

(3) ol fièv èv. ^iag, ol 6e Aav&dvovTeg.

(4) Livio, ep. 71; (Aur. Vict.), Vir. ili, 66; Floro, III, 17.
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perciò distintamente i moderni storici. A noi sembra però significativa

— sebbene si tratti di un riassunto — questa omissione di Appiano,

tanto piìi che egli si sofferma a considerare le conseguenze politiche

di questo provvedimento. È da notare altresì che la sola epitome li-

viana ha esplicita menzione delle due leggi agraria e frumentaria (1),

e che Floro ricorda solo come " Drusus plebem ad se Gracchanis legibus

evocavit ,. Pensare alla fusione di vari elementi nel racconto appianeo

sarebbe tuttavia possibile, se altre considerazioni non ci facessero so-

spettare che una legge agraria, nel senso vero e proprio, non sia da

ascriversi al programma politico del tribuno.

Bisogna tener presente anzitutto che erano colonie agrarie quelle

che Druso si proponeva di fondare in Italia e in Sicilia, continuando

sostanzialmente, se non formalmente, l'indirizzo politico di C. Gracco.

Tali colonie, come è noto, potevano avere per base anche territori del-

l'agro pubblico. Mentre originariamente avevano il principale scopo di

tenere in rispetto le città soggette, occupando anche quella parte del

territorio che non era caduta direttamente sotto il dominio dell'erario,

più tardi esse servirono specialmente a sfollare Eoma della popola-

zione più povera e turbolenta e a risolvere il problema del vivere per

i nulla tenenti. Queste leggi di fondazioni delle colonie, che risponde-

vano in gran parte agli scopi delle leggi agrarie, si trovano chiamate

anche col nome di leggi agrarie. E infatti, già al tempo dei Gracchi,

gli scopi delle assegnazioni agrarie e delle colonizzazioni si identifi-

cano (2). Potremo perciò pensare che anche in questo caso dagli autori

fosse chiamata legge agraria la legge, proposta da Druso, riguardo alla

fondazione delle colonie. Ne ci pare arrischiata l'ipotesi che i disegni

del nostro tribuno non concernessero affatto una distribuzione territo-

riale dell'agro pubblico nel significato primitivo delle leggi agrarie, ma
che la legge coloniale fosse destinata a costituirne un equivalente. Si

consideri il significato di opposizione che ebbe per parte del primo

Druso, rispetto a Caio Gracco, la famosa legge coloniale a cui è legato,

come è noto, il naufragio politico di questo. Ne ci deve preoccupare

l'espressione sommaria e superficiale * Gracchanis legibus „, che ve-

demmo usata da Floro (1. cit.), in quanto sarebbe necessario ammettere,

per avere una espressione più precisa, una disamina minuziosa dell'opera

del tribuno, che manca al tardo compilatore.

(1) (Aur. Vict.), Vir. ili., 66, 9, ha il vago cenno " legibus agrariis re-

sistenti , a proposito del console Filippo che Druso fece afferrare per
il collo. E nello stesso luogo (66, 4) ha l'espressione * plebi agro» per-

misit ,.

(2) V. Marquardt, Staatsverwaltung, I, p. 438-439.
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Rimane adunque, secondo l'aflermazione di Appiano, che la proposta

di fondare delle colonie dava appiglio a dei malcontenti in varie parti

d'Italia, e tutto ciò starebbe a provare quello che anche in principio os-

servammo, che cioè vi era disparità di interessi e quindi disparità di

condizioni e di atteggiamenti politici fra le popolazioni italiche. E forse

non era estraneo a quest'opera di Druso il proposito di accentuare

vieppiù il conflitto fra cittadini e non cittadini, per spingere questi al-

l'azione, là dove essi avessero confrontato la loro condizione con quella

dei nuovi coloni romani.

Quanto alla legge frumentaria di cui fa menzione la sola epitome di

Livio (71), ben poco sappiamo. È probabile del resto che il tribuno ri-

tenesse come necessari alla conquista morale del popolo dei provvedi-

menti che gli offrissero dei vantaggi più diretti, più sensibili e meno

controversi. È necessario appena ricordare quale uso ed abuso facessero

gli uomini politici delle frumentazioni.

Abbiamo in Plinio {N. H., 33, 13) il cenno ad una legge * de octava

parte aeris argento miscenda „, la quale evidentemente rispondeva ai

bisogni dell'erario per far fronte alle spese delle distribuzioni frumen-

tarie, e doveva costituire una specie di corso forzoso (1).

Purtroppo la cronologia di queste leggi non può essere determinata

esattamente per mancanza di dati, ed anche la narrazione di Appiano,

che dispone i fatti nel modo da noi veduto, può soccorrerci ben poco

nel loro ordinamento. Non ci rimarrà quindi che il fondarci su una

probabilità logica.

Dopo la legge coloniale. Appiano ricorda la legge giudiziaria, della

quale già avemmo occasione di occuparci, ma che ci gioverà qui rife-

rire colle parole stesse dello storico, in quanto esse ci daranno occasione

ed argomento per raccogliere in un giudizio sommario l'opera politica

di Druso, che si deve considerare come preparatoria all'azione riguardante

i soci italici.

Druso, narra lo storico, cercò di conciliare con eque condizioni il Se-

nato e l'ordine equestre che allora specialmente discordavano per i

giudizi (2). Appare chiaro dall'intonazione stessa del racconto appianeo,

che a vantaggio del suo grande programma italico Druso, mentre con-

quistava il proletariato, tentava una politica di conciliazione rispetto

(1) Plinio, N. H., 33, 13 :
* Livius Drusus in tribunatu plebis octavam

partem aeris argento miscuit „. Tale legge fu poi abrogata da un senato-

consulto, come è lecito dedurre da Cicerone, De Leg., II, 6, 14.

(2) " ol fidÀiara de zóie àÀÀi^Àot.g óià rà óixaaTrJQia óieyéQOvio, ìtiI

jiOivy vófKp ovvayayelv èneiQcuo „. App., B. C, I, 35.
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agli altri ordini. Egli sperava di ottenere un compromesso tra gli inte-

ressi dei senatori e dei cavalieri e di porre su esso le basi dell'Italia ro-

mana. Druso era un teorico, ed è appunto nella teoria che si riesce qualche

volta a conciliare l'inconciliabile. Il sacrificio che egli faceva dei suoi

sentimenti per non colpire direttamente la classe dei cavalieri, non

foss'altro che nello scandalo dei giudizi, anzi che guadagnargli terreno,

doveva fargli perdere quello che aveva faticosamente conquistato. Ma
lasciamo ad Appiano il racconto circostanziato e l'analisi particolare di

questa situazione: " Non potendo apertamente restituire i tribunali al

Senato, egli racconta (1), adoperò con entrambi gli ordini l'arte in questa

maniera. Poiché i senatori, per le frequenti sedizioni, raggiungevano ap-

pena il numero di trecento, Druso promulgò una legge che un egual

numero fosse assunto nel Senato dall'ordine equestre, scegliendoli fra i

miglioi'i, e che fra questi tutti in avvenire si eleggessero i giudici. Ag-

giunse alla legge che dagli stessi fossero giudicati i reati di corruzione

" òù)QoòoY,lag „, i quali reati si erano quasi tralasciati ornai di citare

in giudizio per la consuetudine della corruzione largamente diffusa ,.

Si potrebbe dire che il tribuno accumulava in quest'ultima disposi-

zione tutta la sua ostilità verso la classe capitalista che teneva anche

la morale politica sotto l'impero del danaro !

" E Druso, continua lo storico, sortì un esito contrario, mentre tentava

di guadagnare a se ambe le parti. Il Senato mal sopportava che im-

provvisamente si dovessero assumere nella suprema assemblea tanti

membri dell'ordine equestre. Era prevedibile che, innalzati a questa

nuova dignità, essi non avrebbero consentito cogli antichi senatori.

I cavalieri poi pensavano che con questa cortesia (2) il tribuno mirasse

ad ottenere in seguito l'esclusione dei cavalieri, e che i giudizi fossero

trasferiti al solo Senato ; ed erano in grave preoccupazione che ciò avve-

nisse, dopo aver gustati i grandi guadagni e la potenza che loro era deri-

vata da quella carica. Inoltre, essendo numerosa la classe dei cavalieri,

molti domandavano con ansia e con sospetto quali si sarebbero dovuti

scegliere come i piìi degni fra loro, per essere assunti fra i trecento. E

d'altra parte i preferiti sarebbero stati poi oggetto di malevolenza {q>d'ÓPog).

Ma niente più li indisponeva che questo richiamarsi in vigore del reato

di corruzione il quale fino a quel giorno essi pensavano caduto affatto in

dissuetudine. Così accadeva che, quantunque fossero tra loro discordi il

Senato e l'ordine equestre, si unissero tuttavia i due ordini in odio a

Druso. Solo la plebe intanto si rallegrava per le colonie ,.

(1) B. C, I, 35.

(2) * v^óe Tf] d'CQCcnec'a ,.
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Questa, che vediamo così chiaramente rappresentata da Appiano, era

adunque la situazione, in cui si svolse la campagna politica acremente

combattuta contro Druse. Purtroppo il racconto del nostro storico pre-

cipita improvvisamente verso la catastrofe, e tralascia perciò tutto quello

che sarebbe per noi del massimo interesse attingere alla stessa fonte

che ci ha fin qui così bene informati.

Non ci intratterremo sui particolari della lotta (1), che ebbe per ri-

sultato l'annullamento delle leggi proposte dal tribuno. Nei frammenti

di Diodoro (XXXVII, 10, 3) si trovano dei particolari notevoli rispetto

alla condotta di Druso dopo questo fatto. Ci è narrato infatti, che avendo

il tribuno tutta la facoltà di opporsi col veto al provvedimento del

Senato (2), non lo fece e dichiarò di non averlo voluto spontaneamente,

perchè egli ben sapeva che coloro che errano in bi'eve pagano il fio.

Abrogando adunque Druso, soggiunge lo storico, le leggi da lui stesso

scritte, fu abrogata anche quella sui tribunali.

Questa condotta di Druso, che fu ritrovata enigmatica (3), potrà invece

apparire chiai-a se si pensa che l'attuazione delle leggi, di cui si tratta,

doveva essere, come già ci è parso anche per altri indizi di poter rile-

vare, piuttosto un mezzo che uno scopo. Allorché questo mezzo gli si

rivela insufficiente e, peggio ancora, dannoso ai suoi disegni, egli vi

può rinunciare senza difficoltà, tanto più se questa rinuncia, dopo il

dibattito che si era così violentemente agitato, doveva conciliargli gli

animi. Bisognava però giustificarsi dinanzi al popolo, e in tal caso è

piena di significato la frase oscura ed ambigua attribuitagli a pi-oposito

del castigo che attendeva zoig àfta^Tt'joavTas, ossia quelli che avevano

abrogate le leggi. Non è temeraria l'ipotesi che può farci intravedere

in queste parole quanta fidanza facesse Druso sulle risorse della sua

politica italica.

»
* *

Già dicemmo del carattere e dei molteplici aspetti che presentava la

questione del diritto di cittadinanza romana ai soci italici. Per ciò che

riguarda la condotta di Druso di fronte a tale questione, bisogna osser-

(1) Ne troviamo delle notizie frammentarie presso i vari autori, che

non è facile sempre coordinare in un tutto organico. Un ordinamento
di queste notizie è fatto in maniera un poco arbitraria dal Lange e

dal Neumann (op. cit.).

(2) " éavTÒv è^ovaiav k'yovta nàaav tòjv vófAùìv óvvafievóv te éavtòv

KOÀvaat dóyf^uTa yQucpeiv „.

(3) V. W. Ihne, Romische Geschichte, Leipzig, 1879, voi. V, p. 248.
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vare che essa dovette delinearsi necessariamente in senso, per dir così,

senatorio (1) e perciò anti-equestre. Ciò equivaleva al combattere la

crescente potenza del capitale per aumentare valore alla proprietà ter-

ritoriale, al far prevalere insomma la economia agricola sull'economia

finanziaria. Si trattava di restituire all'Italia la sua ricchezza agricola

per mezzo delle colonie che dovevano spingere il coltivatore romano ad

una proficua concoi'renza col coltivatore italico pari a lui in diritto, si

trattava di sfollare Roma, di impedire il soverchio accentramento di

popolazione nella città.

Se tale è presumibile che fosse nel suo inizio e nelle sue ragioni teo-

riche l'atteggiamento del tribuno, sta il fatto che noi lo vediamo en-

trare in una nuova fase, allorché depone le armi contro i cavalieri, jsur

di raggiungere astrattamente, vorremmo dire, lo scopo che gli Italici

divengano cittadini di Roma e siano perciò partecipi al governo. È

questa la fase che noi vorremmo chiamare personale. Anche nel naufragio

politico c'è un istinto che tiene a galla l'individuo : per salvarsi Druso

doveva valersi di ciuelli a cui voleva giovare.

Del resto un aspetto personale nell'azione del tribuno non si deve

disconoscere e sono concordi nell'attribuirglielo gli storici antichi e

moderni. 11 suo carattere, i suoi modi erano tali da favorire l'opinione

che egli aspirasse ad essere creduto e ad essere in realtà da piìx degli

altri (2). Si faceva notare per la sua liberalità nel profondere danaro (3),

per la ostentazione di una equità disinteressata e generosa. Egli assume

degli atteggiamenti da primo cittadino, da personaggio su cui deve ca-

dere necessariamente l'attenzione di tutti. Ci racconta Velleio (li, 14)

che volendo egli edificarsi una casa e promettendogli l'architetto che

gliela avrebbe costruita libera ed appartata in modo che nessuno avrebbe

potuto guardarvi dentro, Druso lo apostrofò replicando :
" Ma tu, o ar-

chitetto, devi anzi, se ne sei capace, fabbricarmi una casa in modo che

(1) V. Sali., fr. De rep. ora., 6 :
" M. Livio Druso semper consilium

fuit, in tribunatu summa ope niti prò nobilitate, ncque ullam rem in

principio agere intendit nisi illi auctores fierent. Sed homines factiosi etc. „.

Sallustio continua narrandoci dell'opposizione a Druso per i sospetti che

destava il carattere personale della sua politica.

(2) * M. Livius Drusus, genere et eloquentia magnus, sed ambitiosus

et superbus „. (Aur. Vi et.), Vir. ili., 66.

(3) (Aur. Vict.), De vir. ili., 66 :
" aedilis munus magnificentissimum

dedit , ;
" Nimia liberalitate fuit „. Id., ibid. Al che si aggiunge un poco

malignamente l'osservazione che " cum pecunia egeret multa contra di-

gnitatem fecit ,. Analogamente Cassio Dione, fr. 96 :
" 7iQoé(peQe AQOvaog

zq) yévii nal zip JiÀoiJTip, t>j te èg zoòg del óeo/A,i'vovg advov àcpeidcòg

àvciÀióaei, ,.
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tutti possano vedere quello che io faccio ,. Ne d'altra parte egli ri-

fugge dal mostrarsi autoritario, violento e aggressivo. L'aver fatto pren-

dere per la gola il console Filippo, che si opponeva alle leggi coloniali,

fino a che, ci narrano gli storici, gli uscì il sangue dalle narici (1), la

minaccia a Cepione di farlo precipitare dalla rupe Tarpeia (2), la di-

chiarazione che egli andava ripetendo pubblicamente di voler tutto

distribuire quello che apparteneva allo Stato e di non voler lasciare

indiviso niente " praeter caelum et caenura (3) ,, l'apostrofe che egli

rivolse al collega Remnio che gli dava dei consigli d'ordine politico :

" quid tibi cum republica nostra? „, sono tutti elementi che mettono

in luce questo aspetto del suo carattere (4). Ne egli dissimula l'alto

sentire di se fin da quando, secondo il racconto di Velleio (li, 14), es-

sendo questore in Asia, rifiutava di mostrare in pubblico le insegne del

potei'e, perchè non vi fosse cosa che si pensasse poter essere più illustre

di lui stesso: " ne quid ipso esset insignius „. E niente è più atto a

dimostrarci questo aspetto del suo carattere, della frase che egli rivolse

ai parenti e agli amici sul punto di morire :
" quando mai la repub-

blica avrà un cittadino mio pari ? , (5).

I rapporti morali tra Druso e i suoi contemporanei sono rappresen-

tati da un frammento di Sallustio, che già avemmo occasione di ci-

tare (6). Lo storico, che ci appare decisamente favorevole al tribuno,

riconosce tuttavia la causa ^dell'opposizione a lui " nel beneficio che

egli solo si proponeva di arrecare a tanti „ e nel " timore che in se-

guito a tanto favore egli solo si impadronisse del sommo potere (7) „.

Queste preoccupazioni sulle aspirazioni di Druso ad una dittatura po-

litica, il che potrebbe equivalere alla tirannide, e cioè alla monarchia,

trovano un'eco negli storici antichi e di conseguenza anche nei mo-

derni (8). Né dobbiamo respingerle come fittizie o infondate; al con-

(1) Floro, 3, 17 ; Val. Max.. IX, 5, 2 ; (Aur. Vict.), Vir ili., 66.
"^

(2) (Aur. Vict.), Vir. ili, 66.

(3) (Aur. Vict.), Vir. ili., ibid.

(4) Si raccontava anche (Cic, Piane, 14, 38; Schol. Bob., p. 260) che

avendolo un amico incontrato per la strada ed avendogli rivolta la so-

lita interrogazione * quid agis ? „, questi gli rispondesse: " immo tu

quid agis cum republica nostra ? „

(5) " Ecquandone similem mei civem habebit respublica V,. Veli., II, 14.

(6) Sali., De rep. ord., 6.

(7) " Metu ne per tantam gratiam solua rerum potiretur „. Cfr. anche

Floro, III, 18: " Itaque cum ius civitatis, quam viribus auxerant, socii

iustissime postularent, ad quam spem eos cupidine dotninationis Drusua

erexerat „.

(8) V. p. es. Neumann, op. cit., p. 468 sgg.
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trario tali aspirazioni presentano una grande verosimiglianza per chi

voglia usare anche di criteri comparativi nell'indagine dei fatti umani.

Che ormai la politica dei migliori statisti, dai Gracchi in poi, avesse

assunto carattere personale, è cosa innegabile che trova riscontro anche

in momenti ana,loghi della storia di altri popoli. La repubblica di Roma
era giunta a quello stadio di vita in cui comincia, sia lecita l'espres-

sione, la gestazione del monarca. Ricordiamo quello che avevano fatto

pensare di se i Gracchi e specialmente Caio Gracco (1), ricordiamo che

Saturnino aveva osato farsi chiamare re. I Gracchi erano stati contem-

poranei delle grandi monarchie orientali che avevano avuto origine un

tempo dallo smembramento dell'impero di Alessandro. È impossibile

che il concetto di un grande e potente Stato, quale era ornai quello di

Roma, andasse scompagnato dal concetto monarchico, sebbene i Romani

di vecchio stampo avessero un orrore teorico e fanatico per la corona.

Doveva parere il governo dell'uno la personificazione naturale e neces-

saria della grandezza. Atene e Sparta e le repubbliche elleniche non

avevano attuato il grande sogno imperialista, perchè non avevano saputo

tollerare la dominazione dei cittadini potenti. Bisognava collegare la

età gloriosa delle tirannidi a quella della monarchia macedone per tro-

vare nella storia ellenica, maestra del mondo civile, qualche cosa che

fosse adeguato ai sogni di Roma, non più città, ma impero. E sia detto

questo come digressione che ci siamo permessa a questo punto, nel-

l'intento di illustrare meglio la situazione morale di Druso, che era,

come sappiamo, uomo colto e raffinato, non ignaro delle vicende della

storia. Certo è che quest'opinione di lui, per la quale il suo carattere,

come vedemmo, forniva elementi che egli non che dissimulare, osten-

tava, era atta a suscitargli delle inimicizie.

*
# *

L'azione verso gli Italici dovette essere preparata di lunga mano e

forse fino dagli inizi della sua carriera politica, sebbene sia da collo-

care verso la fine del suo tribunato la presentazione della legge sulla

cittadinanza, il che è del resto spiegabile colla preparazione di cui un

tale atto aveva bisogno e se si pensa che tutta l'opera sua tendeva

a questo scopo. Le fonti non ci permettono pur troppo di seguire da vi-

cino e nei suoi particolari l'azione del tribuno e dobbiamo contentarci

solo di notizie sparse o incidentali, venendoci meno qui anche il rac-

conto di solito seguito e ordinato di Appiano.

(1) Diodoro (fr. XXXVII, 9) chiama tvquvvov C. Gracco.
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Solamente nell'opera * de viris illustribus „ (1) troviamo la notizia di

una congiura che i Latini avrebbero ordito per uccidere, durante le

* feriae latinae , sul colle Albano, il console Filippo. Poiché le ferie

latine si celebravano, come è noto, al principio dell'anno consolare, è

chiaro che Druso, il quale ebbe parte nella congiura o per lo meno ne

fu consapevole, come risulta dal passo citato, si trovava già molto ad-

dentro nell'azione che riguardava gli alleati italici (2).

Poiché qui si parla solamente di soci latini, noi avremmo diritto di

inferire, cosa del resto di per se probabile, che da essi fosse incomin-

ciato il movimento che si propagò a tutta l'Italia e che perciò con essi

Druso avesse primamente iniziati gli accordi. Questi sarebbero appunto

da mettere in relazione colla deputazione che ricevette da parte dei

Marsi, rappresentati da Pompedio SiJone, a cui era legato in amicizia,

e che ospitò per alcuni giorni nella sua stessa casa (3). Ancor prima

adunque che Filippo avesse spiegata tutta la sua opposizione ai disegni

di Druso, si temeva in lui il più grave ostacolo. Come la congiura sia

fallita allo scopo e quali siano stati i casi di questa oscura faccenda

non ci è dato sapere.

Un documento importantissimo, per i fatti di cui ci occupiamo, ci è

fortunatamente conservato in un frammento di Diodoro (fr. XXXVII, 11).

Si tratta del testo del giuramento che gli alleati prestarono a Druso,

del documento insomma con cui era stipulato il patto che legava la

loro azione a quella del tribuno. Senza dubbio, e purtroppo non ne è ri-

masta traccia, sarà esistito, in corrispondenza a questo, un altro docu-

mento, in cui alla sua volta Druso doveva dichiarare nella stessa forma

solenne i suoi impegni (4).

" Giuro, dicevano i socii, per Giove Capitolino e per Vesta Romana,
* e per Marte padre di Roma, e per il Sole autore della stirpe, e per

" la Terra nutrice degli animali e delle piante, e per i Semidei fonda-

* tori di Roma, e per gli Eroi che ne accrebbero l'imperio, giuro di

(1) (Aur. Vict.), De vir. ili., 66, 12.

(2) La notizia contenulja nello stesso De viris illustribus, secondo la

quale Druso avrebbe avvertito generosamente il console Filippo del

pericolo che correva la sua vita, è certamente falsa, come ben dimostra

il Neumann (op. cit., p. 472), e dovuta ad una tradizione che tendeva a

glorificare le qualità morali di Druso, della quale già avemmo occasione

di riconoscere anche altrove le traccie.

(3) Plut., Cat. Min,, 2 :
" IIo/,t7raiScog SIXùìv, àvijQ noÀefiiKÒg nal fié-

yiavov Mx<i)v à^icofia roù ók Agovaov (pCÀog, navéXvoe nao" àvzi^ nXeCo-

vag fjfiéQag „. Cfr. Val. Max., 3, 1, 2 ; (Aur. Vict.), De vir. ili., 80, 66.

(4) Non vi è ragione di dubitare dell'autenticità di questo documento^
che è sostenuta con validi argomenti dal Neumann, op. cit., p. 468.



— 288 —
considerare per amico o nemico quello stesso che sarà amico o nemico

" di Druso e giuro che non risparmierò ne la vita de' miei figli, ne

de' miei genitori e non farò conto della mia stessa vita, se questo sarà

utile a Druso e a quelli che hanno pronunciato il medesimo giura-

* mento. E se diventerò cittadino per la legge di Druso, riterrò Roma
" come la mia patria e Druso come il massimo benefattore. E di questo
* giuramento farò partecipi quanti più potrò cittadini , (1).

Druso riceveva così l'attestazione della pivi fedele e della piìi entu-

siastica devozione nella forma di una magniloquenza regale. Veramente

egli dovette credere, sia pure per un istante, di personificare solo la

grande patria Roma, che sarebbe stata presto l'Italia tutta, signora del

mondo. E in questo atteggiamento Druso diviene un grande della storia.

Ma la realtà fu ben diversa dal sogno.

Vero è che i propositi di Druso, come anche altrove notammo, erano

tali da suscitare dei sospetti e delle nimicizie. Se fosse trapelata, come

non è improbabile, la notizia del patto da lui formalmente stipulato coi

socii, e chiaro che il pericolo si faceva sempre più grave. La fama delle

sue aspirazioni dittatoriali doveva acquistare credito sempre maggiore.

Evidentemente, come appare dal documento teste citato, Druso si pre-

parava ad un'azione armata. Tali cose difficilmente possono a lungo

rimanere segrete.

E l'opposizione fu oltre ogni dire accanita. Livio aveva viste abrogate

le leggi coloniale, frumentaria e giudiziaria, primamente presentate.

Non aveva opposta resistenza per le ragioni che ci sono ben note; aveva

tuttavia dimostrato di non tener conto della decisione senatoria (2), per

ciò che riguarda almeno la legge agraria-coloniale. Furono nominati

ugualmente i decemviri per la sua applicazione e i quinqueviri richiesti

dalla legge Saufeia (3), che era stata proposta dal tribuno Saufeio (pro-

babilmente un collega di Druso) e rappresentava, come pare (4), una in-

tegrazione della legge agraria. Druso fu nominato e nell'una e nell'altra

commissione (5). Il partito del tribuno era dunque ancora potente ed

ancora con molto vigore si batteva col partito avverso.

L'anno di carica di Druso intanto volgeva al suo termine. Bisognava

(1) Segue la formula " nal eéoQKOvvTt fiév fA,oi èntKTfjOig eirj rwv àya-

d'wv, èniOQKOvvTL Sé vavàviCa ,.

(2) Diod., XXXVII, 16.

(3) " M. Livius M. f. C. n. Drusus pontifex tribunus militum Xvir stli-

tibus iudicandis tribunus plebis Xvir agris dandis adsignandis lege sua

et eodem anno Vvir a. d. a. lege Saufeia etc. „ [Elogio C. P, xxx = vii).

(4) V. il commento del Mommsen all'epigr. citata.

(5) V. epigr. cit.
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mantenere le promesse date agli alleati, i quali non mancavano certa-

mente di far pressione perchè si venisse ai l'atti. Erano vicini i comizi

in cui si doveva votare finalmente la legge della cittadinanza agli Ita-

lici (1) ed era grande in Roma l'agitazione. Chiamati dai consoli, erano

presenti Etruschi ed Umbri, i quali avevano molte ragioni per avver-

sare il programma di Druso. È chiaro che la questione dei diritti di

cittadinanza ai socii veniva a complicarsi colla questione coloniale

agraria. Giova qui ancora considerare come i grandi proprietari terri-

toriali italici, vedendo nelle leggi coloniali una minaccia di sottrazione

alla loro proprietà, avessero a temere delle conseguenze morali, per

dir così, che potevano accompagnarsi ai diritti di cittadinanza estesi

agli italici poveri, i quali non dovevano certamente stare per la conserva-

zione dei diritti di proprietà dei loro antichi conterranei. Trattati alla

stregua dei cittadini romani, i nuovi cittadini italici avevano tutto da

guadagnare dallo sfasciamento dei grandi possedimenti. 1 latifondisti

dell'Etruria e dell'Umbria dovevano essere appunto i più accaniti nemici

di Druso (2).

Il tribuno si trovava adesso all'ultimo e più grave cimento. La sua

salute aveva cominciato a vacillare. Soffriva di epilessia e già aveva

dovuto farsi curare in Anticira (3). Un giorno egli fu colto da un accesso

del suo male in pubblico, mentre, stretto da tante difficoltà, parlava di

una nuova dilazione ai socii che reclamavano la promessa cittadinanza.

Fu portato a casa privo di sensi e fu tale l'impressione di questo fatto

e la preoccupazione negli animi devoti degli Italici, i quali tutto ancora

speravano da lui, che si fecero per l'Italia delle pubbliche preghiere

per la sua guarigione (4).

È da collocarsi probabilmente in questo tempo la notizia di Dio-

doro (5), secondo la quale diecimila Marsi, sotto la guida di Pompedio

Silone, sarebbero venuti a Roma con pugnali avvelenati sotto le vesti

per assalire il Senato e colla forza costringerlo a concedere la cittadi-

nanza e mettere poscia a ferro e a fuoco la città, se questo non aves-

sero ottenuto. Da sì fieri propositi li avrebbe però distolti un certo

(1) V. App., B. C, I, 36.

(2) App., 1. cit.

(3) Plin., N. H., 25, 21, 4; Geli, 17, 15, 6.

(4) " Vota prò ilio per Italiam publice suscepta sunt ,. (Aur. Vict.),

De vir. ili., 66, 11. L' " auctor de viris illustribus „ che ci riferisce questo

incidente ci narra anche la supposizione che fu fatta dai maligni che

egli si fosse procurato quel male bevendo del sangue di capra collo

scopo, commenta Plinio (N. H., 28, 9, 41. 148), di impallidire.

(5) Fr. XXXVII, 13.

Rivista di filologia, ecc., XL. 19
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C. Domizio, il quale, dopo aver saputo che Pompedio era stato chiamato

dai tribuni, sarebbe riuscito a per- .aderlo ad usare mezzi pacifici, perchè

il Senato, spontaneamente, e non costrettovi dalla forza, era per conce-

dere ai soci il diritto di cittadinanza (1).

Noi non abbiamo altrove notizia di questo Domizio a cui accenna

Diodoro, è probabile però che si trattasse di un qualche oscuro citta-

dino di mala fede, fattosi strumento agli intrighi del partito nemico di

Druso. L'intervento armato da parte degli alleati doveva essere un

colpo di mano lungamente preparato e meditato, a cui si ricorreva adesso

come a un mezzo estremo e per contrapporre violenza a violenza. Ma
il colpo fallì. Se può apparire troj^po semplice e quasi puerile nella

sua forma abbreviata e schematica la motivazione che di questo fatto

ci presenta il frammento di Diodoro (2), non si può negarle tuttavia

un fondo di vero, nel senso che per mezzo di intrighi, che non è a noi

dato conoscere, si ottenne che il tentativo armato dei soci fallisse al

suo scopo. È probabile che la poca energia e la poca vigilanza di

Druso, per le infelici condizioni della sua salute, contiùbuisse a questo

risultato. Certo è che il partito contrario doveva sentirsi sempre piìi

forte, quanto pivi vacillante si faceva la situazione del tribuno.

Già delle oscure minaccie dovevano aggirarsi intorno a lui, se egli

cominciò a temere della sua sicurezza personale e a non mostrarsi che

(1) Il racconto di Diodoro, che appartiene ai frammenti [Exc. de Viri,

et Vit., p. 612), ci conserva specialmente la parte aneddotica della nar-

razione, che deve essere messa in rilievo ad illustrare appunto la effi-

cacia di un trattamento cortese e persuasivo di fronte ad uomini armati

e minacciosi. È narrato infatti che, mentre Pompedio Silone muoveva
verso Roma coi fieri propositi che abbiamo veduti, gli si fece incontro

Gn. Domizio che semplicemente gli domandò :
" IIol uQodyeig, Ilofi-

naiòie, fievà xoaoviov Ji/l^&ovs ; Elnev elg Pcófiìjv ìttI tìjv TioÀizeiav

KSHÀfj^iévog bnò tmv òì]fidQX(ov ,. Ma avendo Domizio risposto, come
vedemmo, che molto piìi facilmente avrebbe ottenuto il suo scopo coi

mezzi pacifici, se ne sarebbe tornato tranquillamente a casa :
" *0 de

IsQàv viva TÌ]v avfi^ovÀìjv TàvÒQÒg d-é^uevog noi Jteia&elg zoìg Àóyoig

ènav^Àd-ev elg zìjv olaiav ,. E la conclusione è che Domizio " q)Qovi^uoig

Àóyoig èn fieydÀcov aivóvvcov è^énQa^e tìjv naTQÌòa „. L'Ihne, op. cit.,

p. 251, ritiene che questo racconto sia una invenzione, non degli sto-

rici, ma del partito che voleva denigrare Druso. Un fondo di vero non

è tuttavia ragionevole negargli, se si considera che anche da altre fonti

siamo stati informati delle intelligenze tra Druso e Pompedio Silone e

che un'azione armata rappresenterebbe, nelle circostanze a noi ben note,

una conseguenza assai probabile di tali intelligenze.

(2) V. nota precedente.
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raramente in pubblico, come narra Appiano, il quale non esita ad af-

fermare che i consoli avevano il proposito di toglierlo di mezzo (1). Egli

aveva perciò presa la consuetudine, continua lo storico, di ricevere in

casa sua, nell'atrio piuttosto oscuro, la gente che voleva parlargli.

Una sera, mentre la congedava come di solito, improvvisamente gridò

di essere ferito, e cadde al suolo. Gli fu estratto dal fianco un coltello

da calzolaio. Poche ore dopo Druso era morto (2).

La morte di Druso segna il principio della rivoluzione e della guerra

italica. Questo solo basterebbe a dimostrare l'importanza dell'opera sua.

Druso aveva capito che la soluzione del problema, conforme alle aspi-

razioni degli Italici, era omai nella necessità degli eventi; che nulla

avrebbe potuto annientare un'idea la quale apparteneva omai, combat-

tuta favorita, alla coscienza di tutti ed aveva la potenza di ciò che si

deve compiere, di ciò che è maturo; come il frutto, che dopo avere

obbedito a tutte le leggi inscritte nella sua sostanza, nel cadere a

terra per il suo peso, non obbedisce ad altro che alla legge della gra-

vità. L'avere assunto la questione italica come fulcro della sua azione

rappresenta in Druso l'intuito di una necessità storica determinante

una politica, vorremmo dir quasi, nazionale italica, che, sconfinando

dalle anguste vedute comunali, si sovrapponeva tuttavia alle grette

speculazioni del capitalismo cosmopolita. Era una politica di razza,

come lo era stata ed era tuttora la politica nazionale ellenica. Può ben

essa fornire un mezzo per spianare la strada che conduce l'individuo

ai fastigi dell'impero, e noi non abbiamo creduto di dover giudicare

Druso estraneo a tali vedute.

Ma ritornando al problema italico, è certo che la sua soluzione nelle

mani di Druso si fondava tutta sulle energie del passato, malgrado i

compromessi, piìi di forma che di sostanza, che egli ebbe, come ve-

demmo, colla democrazia. Del resto, anche tra gli alleati italici, e già

avemmo occasione di notarlo, gli svariati interessi, specialmente eco-

nomici, determinavano, non diversamente che a Roma, vari partiti che

potevano solo temporaneamente unirsi in uno scopo comune. Ciò rese

(1) App., B. a, I, 36.

(2) App., 1. cit. ; Yell., Ili, 13. A proposito delle varie versioni sulla

morte di Druso, v. Neumann, op. cit., p. 473.
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possibile appunto il duplice connubio, verificatosi a breve intervallo,

tra Italici e democrazia graccana, tra Italici e aristocrazia drusiana.

La soluzione del problema italico che, attraverso le sue varie vicende,

arriverà a significare, non solo la ribellione a Roma, ma la negazione

di Roma, fu compiuta dalle armi vittoriose di Siila, il quale potè collo-

carlo nella sua vera posizione di fronte alle grandi leggi storiche che

governavano i destini della patria immortale.

Carolina Lanzani.

Milano, novembre 1911.
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EMENDATIONES EDITIONIS WOLFFLINIANAE

BENEDICTI RECtULAE

I.

De postremis optimisque editionibus Regulae,

De codicibus collatis.

Benedicti Regulae posti-emae editiones hae sunt :

'Benedicti Regula monachorum recensuit Eduardus Woelfflin (Lipsiae,

MDCCCXCV) '.

' Regulae Sancii Benedicti traditio codicum mss. Casinensium a prae-

stantissìmo teste usque repetita codice Sangallensi 914 uunc primum

omnibus numeris expresso cura et studio monachorum in archicoenobio

Casinensi degentium (Montiscasini, MCM) '.

De codicibus, de aliquot locis aliisque quaestionibus erudite dispu-

tavit Traube libro, qui inscx'ibitur Textgeschickte der Regula S. Benedicti

(Munchen, 1898 et iterum 1910 [Zweite Auflage herausgegeben von

H. Plenkers mit 4 Tafeln]).

Codices editionis W. :

= Oxoniensis, bibliothecae Bodl. Hatton 48, saec. Vili (1).

0* corrector eiusdem aetatis.

corrector saec. XIV.

S = Sangallensis 916 saec. IX in. cum versione interlineari.

s idem recentiore manu correctus.

(1) De codicum OST aetate sequimur quod docet Traube' 9 et alibi.
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T == Tegernseensis, nunc Monacensis Cod. lat. 19408, saec. IX in.

t idem recentiore manu correctus.

E = fragmenta codicis Emmeramensis, nunc Monacensis Cod. lat.

29169, saec. VITI (?W.).

H = Hildemari expositio Regulae saec. IX.

Codices editionis monachorum Casinensium :

A = Sangallensis 914 saec. IX in.

a idem marginalia eiusdem aetatis.

Praeter huius transcriptionem diplomaticam conferuntur codices Ca-

sinenses : 175 saec. X in. (exemplar huius codicis est 352 saec. XI textus

et commentarius Pauli Diaconi, 360 saec. XI/XII solum commentarius),

179 saec. XI in., 442 saec. XI, 444 saec. XI post med., 257 saec. XII,

47 saec. XII post med., 440 saec. XIII post med. (commentarius),

445 saec. XIV in. (commentarius), 441 saec. XIV in. (commentarius); et

alii non satis certae originis, qui Montecasino adservantur: 334 saec. ?,

446 saec. X ex., 499 saec. XIII/XIV (1).

Reliquorum codicum Regulae collationes desiderantur : B = Vindo-

bonensis 2232 saec. IX in.; V = Veronensis LII (50) saec. VIII/IX
;

W = Wirzeburgumensis Mp. th. q. 22 saec. VIII/IX etc. (vd. Traube 9

et passim).

IL

Quibus causis editio Wòlffliniana vitiosa videatur.

Editio W., ut alias diximus atque inter doctos constat, multa menda

habet. Etenim codices, quibus sollertissimus et nunc desiderantissimus

editor usus est, pauci sunt numero, ut, quae cuique fides tribuenda sit,

minime pateat.

De codice autem haec dicit W. (praef. XIII): ' librarium Oxoniensem

etsi saepe sive inscitia sive per socordiam peccasse largiendum est, non

tamen abreptum esse lubidine corrigendi prò certo adfirmaverim, itaque,

ut codex omnes aetate superat, ita dignus quoque, qui in r e e e n-

senda Regula prò fundamento ponatur'. De codice S

(1) Ut codices Casinenses sigla Cass. (si plures aut omnes) et Gas. (si

unus), sic hos posteriores — ubi tantum a prioribus distingui oporteat

— sigla Me' brevitatis causa significamus.
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(praef. Xlli): ' hunc ab homine linguac latinae admodum perito exa-

ratum esse apparai, qui quotienscunque Benediotum peccasse sibi per-

suaderei, mendura toUere liaud dubitarci' (ob hanc fortasse causam W.

probat quasdam formas minus rectas, quae leguntur in S : prol. 6 dire-

gitur [dingitur AT Cass., dirigetur 0] etc). De codice T (praef. VI):

' summa auctoritas libro Tegernseensi tribuenda est '
(cf. etiam praef. XIII),

quibus tamen verbis repugnant quae alio loco scribit (praef. Xli).

Ex quo dare liquet W. opinionem stabilem sequi non licuisse, etiamsi

codicem 0, uti supra demonstravimus, plurimi faciat; minimi codicem T,

quod orationem magis expolitani praebeat. Interdum vero lectiones

codicis quas recusat, probaudae videntur: 5, 26 s. non trepide, non

tepide, non tarde S (verius tion trepide non tarde non tepide AO Casa-,

quod etiam confirmat T non tejfide non tarde non trepide) etc. Etiam W.,

cum interpolationes antiquas nihil inquirit (vana de hac re effutit,

cf. praef. VII ss.), tum saepe aut lectiones optimorum codicum repu-

diai aut sine ulla causa corrigit, verba sententiasque male interpretatus.

Quae igitur cum ita sint, ut alia omittam, contra W. dicendum est:

rt) ex uno codice certam fidem exsistere non posse; b) codicem 0, quamvis

sit antiquus, interpolatum videri ; e) permultis locis codicem T cum co-

dicibus optimis — W. non cognitis — concordare.

III.

De autographo Regulae. De codicibus Sangallensi 914

et Casinensi 175.

Benedicti ipsius manu Regulam scriptam multis testimoniis accepimus

(vd. Traube 29 ss.). Illud tamen exemplar anno 896 Teani, quo mo-

nachi Montecasino confugerant, incendio deletum est (Leo Ost. I, 48

[SS. VII, 614]).

Verum iam antea saec. IX ineunte, iussu Caroli Magni, Regala ex

autographo transcripta fuerat. Ex qua transcriptione manavit in primis

codex A, a Grimalto et Tattone monachis exaratus. Praestat adferre

epistulam (exstat in ipso codice), quam librarli supra memorati ad Re-

ginbertum praeceptorem miserunt:

. . . Ecce vobis regulam beati Benedicti . . . senaibus et sillabis necnon

etiam litteris a suprodicto (sic) patre ni fallimur ordinatis minime ca-

reniem. Quae de ilio transscripta est esemplare, quod ex ipso exemplatum

est. codice quem beatus pater saciHs manibus suis exarare... Illa ergo

verba quae supradictus pater secundum artem sicut nonnulli autumant in
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contextum regulae huius non inseruit de aliis regulis a modernis correctis

magistris colleximus. et in campo paginulae e regione cimi duolus punctis

inserere ciiravimus. Alia etiam quae a Benedicto dictata sunt. et in neo-

reticis minime inventa ohoelo et j^unctis duohus consignavimus. etc.

In codice igitur A documentum, quodcumque id faciendum est, inter-

polationum vel correctionum (a) et omissionum (h-) genuini tsxtus Re-

gulae manet.

Etiam exstat codex Gas. 175, conscrìptus amonachis, qui autographum

habuerant, neque multis annis postquam id, ut diximus, flammis deletum

erat. De hoc codice scribit Traube (80) :
' In dar Handschrift zu Monte-

cassino CLXXV, in welcher der Kommentar des Paulus mit dem Text

dar Regula verklittert ist, gehort dieser Text der reinen Fassung an.

Er stammt aber aus einer Abschrift des Aachener Normalexemplares

und der reina Text ist hierdurch auf TJmwegen an seinen Ausgangspunkt

zuriickgelangt '.

Itaque ad textum constituendum opus est potissimum codice A, neque

omnino neglegendus codex Gas. 175, maximus suae familiae (quorum

neutrius facit mentionem W.).

IV.

De cognatione codicum optimaque ratione

textus constituendi.

De cognatione codicum hoc stemma profert Traube (81):

Urexemplar

Abschrift ftir Karl den Grossen
{in Cassinesisoher Schrift)

Aachener Normal-Exemplar

T u. s. w.
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Urexemplar
(in frùher ital. Kursive)

Aachener Normal-Exemplar ^

B T u. 8. w.

Quod si verum est, merito existimamus :

a) lectionem veram statui licere, cum consentiant codices AOST
optimique vel pars Cass. ;

h) lectionem veram statui licere, cum consentiant codices AOST,

dissentientibus Cass. ;

e) lectionem veram statui licere, cum consentiant omnes codices

supra dicti praeter aut S aut T aut OS aut OT aut ST:

prol. 29 clamai AS {clamet) T Cass. — minus recte excla-

mat [W.]

43, 7 in n o et u r n i s v i g il i i s AT Cass. {ex n. v. 0) — ad

nocturnas vigilias Sa Me' 446, 334 [W.]

2, 46 humiles AOS Cass. — humiliores T

4, 44 s. z el H m non h ab e r e, i nvid i am non e x er e e r e

AT Cass. (cf. Traube 11) — zelimi et invidiam non habere OS [W.]

55, 18 s. quodcumque est v et ere ASMc' 499 {vetus «st Cass., ve-

tustiim Me' 334) — vetera OT Me* 446

9, 8 sequatur AO' (sequitur 0) Cass. — subsequatur ST [W.] etc.

Quae vero argumentamur, non infirmantur eo, quod collationes co-

dicum BVW etc. desunt : licet enim pars horum cum A concordet, pars

discrepet, idem concludendum est. Tamen, ubi consentiunt inter se

codices OST, codicem B conferre oportet. Proinde fere habeatur, ut

AT Cass.) OSE, sic e contrario AB Cass.) OST.

In locis porro, in quibus consentiunt A et Cass., dissentientibus ceteris

codicibus, lectionem veram constituere non licet nisi disputando :

7, 95 in adversis et iniuriis A Cass. (cf. supra contrariis rebus. . .

initiriis) — in adversis ei iniuriis OST [W. fortasse non recte]

9, 18 a nominatis . orthodoxis catholicis patribus OST Me' 446 (cf. 73,

10 s. sanctorum catholicorum patnttn) — a nominatis e t orthodoxis etc.

A Cass. (fortasse minus recte).
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58, 34 ss. de qua promissione sua faciat petitionem ad nomen sanctorum

quorum reliquiae ibi sunt et abbate praesenfe OST in ras. Cass.

179, 442 — abbatis praesentis A Cass. Fortasse lectio abbatis

praesentis falsa est, abbas enim in numero sanctorum non est ponendus

(cf. supra corani deo et sanctis eius). Tamen W. perperam interpretatur:

'abbate praesente(= abbatempraesentein)'. Nam et abbate praesente esi =
cum et abbas praesens sit (cf. infra quam petitionem manti sua scribat . . .

et manti sua eam super altare ponaf . . . petitionem eius quam desuper al-

tare abbas tulit).

64, 3 ss. quem sibe omnis concors congregatio secundum timorem dei,

sibe etiam pars quamvis parva congregationis saniore Consilio elegerit A

prius sibe [175, sivc a etc] in actu scribendi corr. ex sihi) Cass. 175, 444,

257, 47 et Me' 499— sibi OST Cass. 179, 442 et Me' 446, 334 [W. for-

tasse minus recte] : lectio prava sibi profecta est ex eo, quod in arche-

typo scriptum esset sibe prò sive'i etc.

V.

Quae singulorum codicum propria sint.

A. Interpolationes sunt et antiquae [a) et recentiores (6):

a\ prol. 8 arma sumis AT Cass. — minus recte adsumis OSa [W.]

prol. 12 tton deb et AST Cass. — dtbeat OHa [W.]

prol. 43 s. qui nos vocavit iti regnimi suum videre AT Cass.

— regno suo OSa [W.] etc.

b) prol. 16 inritatus a malis A {irr-) OST — inalis a Cass. (—Me* 499)

prol. 21 dantans quid nos admonet AOS («wm-) T Cass. — ad-

moneat a et reco. etc.

B. Codici summa fides, quam vult W., tribuenda non est [a),

tametsi, ubi consentit cum A aliisque optimis codicibus, magni haberi

licet [b] :

a) prol. 23 et iterimi AST Cass. — minus recte et iterum dicit [W.]

prol. 53 qui AST Cass. — et [W.]

1, 14 in plutnbi ti a tura molliti AST Cass. — naiuratn [W.j

2, 10 fermentum AST Cass. — fermento [W.]

5, S et ite m A (item post mutatum in iterum) Cass. vel et

t e r u m ST — et idem (scil. deu.^) [W.]

7, 31 s. ... manuum
,

pedutn rei voluntatis propriae
ASTo Cass. — voluntates proprias [W.J
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7, 49 sunt viete quae v i d e nt u r uh hominibuti rectae AT Cass.

rasura in S (cf. Traube 14). — putantur Me' 446, 334 fW.]

7, 98 ss. cum Paulo apostolo falsos fratres snstinent et maledicentes

se benedicent AST Cass. — post sustinent inserunt et perseciitìonem susti-

nent Smarg. m. Keronis a Me' 499 (Me' 334 tantum et persecutionem) [W.]

46, 6 ali ud qu i d AT Cass. {aut quid S) — aliquid [W.]

63, 33 uhi uhi AT Cass. {ubi et ubi S Cass- 442, 179 [et erasum],

cf. Traube 92) — ubique in ras. [W.] etc.

h) 1, 8 bene e x[s t r u e t i AO [W. fortasse recte], ins^rMc^t STa Cass.

2, 8 s. nihil extra praeceptum domini quod s i t AOT (i. e. nihil

quod extra praeceptum domini sii, cfr. Traube 83) — absit SHaot Cass.

[W. male].

4, 5 adultera ri AOT [W. bene] — adulterare Sa Cass. etc.

C. Codex A longe optimus est (quod Traube. compluribus exemplis

usus, decere conatus est), aliquando tamen peccasse videtur:

31 in. (fol. 5^) cellararius omnes codd. — non recte cellerariusil) A.

7, 23 (f. 19'', 37 s.) ascendendos — ascendendo A (cum A unus Cas. 352)

7, 65 (f. 21'", 104) declinantes — declinentes (2) A
17, 14 (f. 32'', 22) psallantur — psallanter A etc. (cf. etiam cap. IV).

D. Cum codice A magis concordai T quam S; cum codice magis S

quam T.

E. Codex Oas. 175 admodum similis est codici A, etsi minus prae-

stantem esse facile apparet. Cum autem a codice A discrepet, raro cum

codicibus OS concordat (a), saepius com codicibus recentioribus (è):

a) 4, 24 bonum aliquid AST Cass. 442, 444, 47 — aliquod Cass.

175 etc. [W.]

4, 54 nec auris audivit AT — nec auris audivìt nec in cor hominis

ascendit OSa Cass. (- Me' 499) [W.] etc.

b) prol. 72 exspectat nos AOST — expectat Cass. (- Me' 499)

73 in. quod AOST — quem Cass. (- Me' 499) et recc.

2, 11 conspargatur AOST — conspergatur Cass. (- Me' 334)

2, 89 ipse AOST — ipse quoque Cass. (- Me' 446)

4, 38 effìcere AOST — perfìcere Cass. (- Me' 499)

5, 34 cor eius A ( -^ eius) OST — cor Cass. etc. (cf etiam Àa).

(1) Alias cellararius (31, 2; 35, 8, 14, 15; 36, 17; 39. 9). Sic omnes co-

dices (35, 8 cellerarius T corr.; Z^, 'è cellerario 1 coxv.). Cellerariiis mediì

aevi potius forma est, ut alias disputavimus.

(2) Declinere : declinare = increpere : increpare (2, 55 increpat coniunct.

praes. A, increpet OSTot Cass.) ?
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VI.

Specimen locorum editionis Wólfflinianae

qui emendandi sint.

Cum de optima ratione textus constituendi quaestio sit habita atque

nonnullos locos editionis W. emendaverimus (cap. IV et V), de aliis

insuper disserimus, omittentes minutiora et quae iam disputavit Traube.

Verba, quae prius scribemus, editionis W. sunt.

prol. 12 non debeat OHa — debet AST Cass.

2, 8 s. nihil . . . debeat — debet AST (debit, debet t) H Cass.

Benedictus in sententiis aientibus semper debet dicit : 2, 3, 24, 49,

53 etc.; itemque in sententiis negantibus : 38, 2 non debet (quod non

vidit W.).

Exemplum vero, quod W. confert (54, 8 nullatenus liceat [licei S] mo-

nacho . . . accipere), ad aliud genus pertinet (cf. cetera eiusdem generis,

et etiam liceat in sententia aiente : 61, 21). Nam, cum in debere et simi-

libus verbis notio insit officii vai necessitatis, inter debet et

debeat, ut inter oporfet et oporteat, nihil esse potest, quod difierat
;

ideoque dicitur debet, ut oportet {debeat, oporteat non dicuntur ni si in

oratione obliqua) : 27, 3 curam gerat abbas = 27, 1 1 s. debet sollicitudinem

gerere abbas. Contra inter licei et liceat aliquid interest ; licei enim

adfirman.s est, liceat h o r t a n s : nullatenus liceat monacho accipere

= ne ullatenus monachus accipiat {nullatenus licei = n u 1-

latenus regula conceditur). Ita dicitur: 6, 10; 60, 7 s. con-

cedaiur; 43, 30 non permittatur (cf. 6, 20; 71, 6 non 2)ermitiimus) ; cf. de-

nique 47, 2 s. nnniianda hora . . . sii cura abbatis et 55, 4 s. haec ergo

considerano aptid abbatem (0, reetius ^je«es a. ATs Cass.) est.

*
* *

2, 47 s. aequalis sit ab eo omnibus cariias, una praebeatur in omnibus

secundiim meritum {merita A Cass.) disciplinae OS — disciplina AT Cass.

Verius disciplina (i. e. una praebeatur disciplina observanda), eo magis

quod una... disciplina cum aequalis cariias quadret (cf. supra non ab

eo persona in monasterio discernatur, non unus plus ametur quam alius).

Quapropter secundiini. meritum intellegi debet ^= secundum (tamen) me-

ritum scil. bonorum actmtm aut oboedientiae (cf. supra n i s i queni in bonis

uctibus aut oboedientia invenerit meliorem).
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*
* *

2, 88 s. aduionitionibits suis emendationem aliis suhtninistrat (ammo-

nitionibust) — de mouitiouìbiis AOST Cass. (nonnulli de admonitiotiibus).

*
* *

7, 79 ss. quartus hiimilitatis yradus est, si in ipsa oboedientia duris et

contrariis rebus vel etiam quibnslibet inrogatis iniuriis tacite (AO [tacete^

tacita STa Cass.) conscieutiam amplectattir et sustinens etc. — con-

SCieutia patientìam AS {patientiam erasum) T Cass.

Non intellego, quid valere possit conscientiam amplectattir. Verum

conscientìa 2}atientiam amplectatur (etsi loeutio videtur nova atque inso-

lens) est = animo patientiam a p p r e h e n d a t (Cic. patientia uti),

cf. {patientiam amplectattir : sustitiens) infra iniuriis per patientiam et 68,

6 ss. inlatas sibi iniurias . . . patienter portare; 4, 18 s. iniuriam non facere,

sed et factas patienter sufferre.

* *

9, 18 s. a nominatis doctorum orthodoxis catholicis patribus — non

habent doctorum AT Cass. (tamen doctorum Me.' 446, doctoribus Me.' 334),

delevit S.

Insertum quidem est doctorum (genetivus partitivus = doctoribus), cf. 73,

10 s. sanctorwn catholicorum patrum.

*
* *

10, 7 memorie dicatur S = memoriae Oa {memoria corr.) — me-

moriter ATs Cass.

Cf. 13, 17 s. memorìter recitanda.

W. adnotat: ' memorie (formatura ni memoriose) S '. Falso quidem. Nam
memorie non est adverbium, sed = memoriae. Deinceps, ut a memorios-us

metnorios-e, ita a memor prò memor-iter nullum aliud adverbium exspectari

licet nisi ntemor-e (cf. Non. Ili, 827 ed. Lindsay), cfr. celere = celeriter

{Thes. l. lat. Ili, IV, 753, 13 ss.) etc.

*

40, 11 s. licet legamus vinum omnino monachorum non esse, [sed] quia etc.

W. non reete includit sed et adnotat :
' fort. del. '. Nam sed = tamen,

cf. 49, 2 s. licet omni tempore vita monachi quadragesimae debet observa-

tionem habere, tamen quia etc. ; 37, 2 s. licet . . . tamen.

*

48, 7 s. ab hora autem quarta usque horam quasi (non recte qua 0)
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sextam (OSa Cass.) lectioni vacent — usque Iiora quasi sexta (ATB Me/ 499)

ageute (B, agent AOT [lineola suprascripta], agentem S : omittunt Cass.,

cf. A -T- agent : ).

W. adnotat :

' sequitur in OT agent, sed in T lineola suprascripta,

quare delevi '.

Dicitur agente mediali vi: usque hora sexta agente =^- usque dum
(cf. usque dum passim) hora sexta agatur vel acta sii. Cf. Thes. l. lat. I,

1403, 9 s. (ubi explicatur agente= agenda).

*
* *

69, 3 ss. praecavendum est, ne quavis occasione praesumat alter alium

defendere monachum in monasterio aut quasi tìceri, etiamsi quavis con-

sanguinitatis propinquitate iungatur (0, verius iungantur AST Cass. : alter

alium enim minimum duo sunt) OT Me' 334 — qaalÌTÌs A, qualevis

S Cass. (qualibet 179).

Lectionem veram praebet A, quam etiam confirmant S Cass. Qualevis

est = qualivis (e : i, ut natale : natali etc), nec corrigendum qua levi. Nam
hoc loco quavis (OT) significare necesse est quamvis magna,ìion quamvis levi.

Notandum qualisvis = quivis.

APPENDIX

ita enim (= ergo).

prol. Il ss. ut qui nos iam in fUiorum dignatus est numero conputare,

non debeat (rectius debef, cf. cap. VI) aliquando de malis actibus nostris

contristari, ita e n i m ei omni tempore de bonis suis in nobis pa-

rendum est.

W. adnotat: 'enim] etiam?' Tamen eriim non est= etiam vel et

' etiam ' (cf. 3, 12 s. sed sicut discipulis [0 Cass., discipulos ASt, disci-

pulus T) convenit oboedire magistro, ita et ipsum provide et iuste -condecet

cuncta disponere), nec = autem (ut apud Anthim. 53 et 57 ed. Rose); sed

potius = ergo : ita enim = ita ergo (cfr. 55, 34 ita ergo). Sequitur ut ut

(comparativo-causale, cf. sicut passim) ... ita enim idem signi-

ficet, quod quia... ideo (18, 34; 49, 3 s. etc). Quapropter cwfw vim habet

consecutivam, non causalem. Quodsi vim suam propriam haberet,

orationem huiusmodi fieri necesse esset : ei omni tempore... parendum

est, qui e n i m nos iam in filiorum dignatus est numero conputare, non

debet aliquando de malis actibus nostris contristari.

Franciscus Stabile.
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ANGORA SULL'EGLOGA IV 1)1 VIRGILIO

A PROPOSITO D'UNA PUBBLICAZIONE REGENTE C)

Anche R. C. Kukula, recentissimo interprete dell'Egloga IV di Vir-

gilio, si schiera fra coloro che scorgono nel " puer „ un acarriQ, un messia

pagano, contro l'opinione di quei critici che, come il Mancini (1), so-

stengono non doversi dare al " puer „ dell' Egloga tanta importanza

quanta è quella che gli è venuta dall'interpretazione eristologica del carme.

Il aùìzriQ, il messia pagano, è Ottaviano, non ancora Augusto, e, piìi

precisamente, Ottaviano nel 40 av. Or. È conclusa la pace di Brindisi
;

Pollione, uno degli artefici di quel patto, è console; il poeta, beneficato,

direttamente o indirettamente, da Pollione, coglie l'occasione d'onorare

il suo protettore, salito all'alta carica, con un canto degno del console.

Quale materia sceglie? Di tra le credenze stoiche, orfiche, pitagoriche

del tempo, di tra il materiale sibillino trasportato da Alessandria a Roma
dalla commissione incaricata, dopo ^incendio capitolino, di ricomporre

la raccolta degli oracoli famosi fv. Tacito, Ann. VI, 12), mette insieme

una profezia e la manda, con l'interposizione di qualche commento, a

Pollione per congratularsi con l'amico che il principio dell'era felice

vaticinata coincida col consolato di lui e per augurare a se stesso tanto

di vita e d'ingegno, quanto basti a cantare le imprese del acorr^Q, del

messia. Ma il Kukula, con lodevole franchezza, non s'è dissimulato che

un carme il quale comincia, secondo il testo consacrato dalla tradizione,

con un * puer nascens „ e termina con " incipe parve puer risu cogno-

scere matrem , ha tutta l'aria d'essere un genetliaco, sui generis se si

(*) R. C. Kukula, Romische Saltularpoesie. Neiie Studien zuHoraz' XVI.
Epodus und Vergils IV. Ekloge. Leipzig nnà Berlin, B. G. Teubner, 1911,

di pp. iv-97.

(1) Aug. Mancini, SiilVinterpretazione e sulla fortuna dell'Egloga IV di

Virgilio (in Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino, serie 11,

tom. LV, pp. 337-382; Estr. pp. 46).
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vuole, ma un genetliaco per un fanciullo la cui nascita coincida con la

data di composizione dell'Egloga, mentre Ottaviano, il presunto " puer ,,

è nato nel 63 av. Cr. Come togliere di mezzo questa difficoltà, la quale,

non vinta, distruggerebbe, da sola, la proposta spiegazione del carme?

Si rimettono nel posto primitivo, nella loro sede naturale, cioè fra il

V. 25 e il V.26, i versi dell'epilogo; con questa semplice operazione la pro-

fezia resta qual deve restare nella struttura del carme, vale a dire una

citazione, che sorpassa, con la mossa entusiastica e dionisiaca, ogni in-

ciampo cronologico, sì da rendere inutile la supposizione del Pluss (1),

che Virgilio canti la rinascita d'Ottaviano per una vita non piìi umana,

ma divina; la supposizione dello Stumpo (2) " poetam in Octaviani die

natali celebrando ab ineunte aetate eius res se vaticinari finxisse, quo

malori quodam orationis ornatu carmen praeditum exsisteret , (cf. Stazio,

Silv. Il, 7, vv. 39 sgg., Baehrens, Lipsia, 1886: tum primum posito re-

missa luctu
|
longos Orpheos exuit dolores

|
et dixit : puer, o dicate

Musis ecc.); la supposizione dello Zama (3): " Vergilio che scrive nel 40,

fa quello che han fatto tanti; immagina il canto ispirato d'un vate alla

nascita d'Ottaviano „ ecc. ecc.

Insomma, chi vuol intendere l'Egloga IV, dovrebbe leggerla così :

Sicelides Musae, paulo malora canamus !

non omnia arbusta iuvant humilesque myricae :

si canimus silvas, silvae sunt consule dignae.

* Ultima Cumaei venit iam carminis aetas ;

" magnus ab integro saeclorum nascitur ordo. 5

" iam redit et virgo, redeunt Saturnia regna;

" iam nova progenies caelo demittitur alto.

" tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
" desinet ac toto surget gens aurea mundo,
" casta fave Lucina : tuus iam regnat Apollo „. 10

Teque adeo decus hoc aevi, te consule, inibit

Pollio, et incipient magni procedere menses,

te duce, siqua manent sceleris vestigia nostri.

inrita perpetua solvent formidine terras.

ille deum vitam accipiet divisque videbit 15

permixtos heroas et ipse videbitur illis

(1) Th. Plùss, Des Vergilius vierte Ekloge, in Neue Jahrbiicher fur

Philol. imd Padag., T. CI (1870), pp. U6-152.

(2) Ben. Stumpo, De quartae Vergila eclogae quaestionibus, pars prima.

Panormi, 1903, pp. 26.

(3) Zama, Le Egloghe tradotte in versi italiani, Prato, 1892.
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pacatumque reget patriis virtutibus orbem.

" At tibi prima, puer, nullo munuscula culto

" errantis hederas passim cum baccare tellus

" mixtaque ridenti colocasia fundet acantho. 20

" ipsae lacte domum referent distenta capellae

" ubera, nec magnos metuent armenta leones.

" ipsa tibi blandos fundent cunabula flores,

" occidet et serpens et fallax herba veneni

" occidet, Assyrium volgo nascetur amomum. 25

" incipe, parve puer, risu cognoscere matrem, 60

" matri longa decem tulerunt fastidia menses, 61

" incipe, parve puer, cui non risere parentes, 62

" nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubilist. 63

" at simul heroum laudes et faeta parentis 26

" iam legere et quae sit poteris cognoscere virtus

" molli paulatim flavescet campus arista,

" incultisque rubens pendebit sentibus uva,

" et durae quercus sudabunt roscida mella. 30

" panca tamen suberunt priscae vestigia fraudis,

* quae temptare Thetim ratibus, quae cingere muris

" oppida, quae iubeant telluri infindere sulcos.

" alter erit tum Tiphys, et altera quae vehat Argo

" delectos heroas ; erunt etiam altera bella 35

" atque iterum ad Troiam magnus mittetur Achilles.

" bine ubi iam firmata virum te fecerit aetas,

" cedet et ipse mari vector nec nautica pinus

" mutabit merces : omnis feret omnia tellus.

" non rastros patietur humus, non vinea falcem
;

40

" robustus quoque iam tauris iuga solvet arator
;

" nec varios discet mentiri lana colores,

" ipse sed in pratis aries iam suave rubenti

" murice, iam croceo mutabit veliera luto
;

" sponte sua sandyx pascentis vestiet agnos ,. 4-5

' Talia saecla ' suis dixerunt ' currite ' fusis

concordes stabili fatorum numine Parcae :

adgredere o magnos (aderit iam tempus) honores,

cara deum suboles, magnum lovis incrementum !

aspice convexo nutantem pondere mundum 50

terrasque tractusque maris caelumque profundum,

aspice venturo laetentur ut omnia saeclo !

mihi tum longae maneat pars ultima vitae,

spiritus et quantum sat erit tua dicere facta:

Rivista di filologia, ecc., XL. 20
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non me carminibus vincat nec Thracius Orpheus 55

nec Linus, huic mater qu;imvis atque buie pater adsit,

Oi-pbei Calliopea, Lino formosus Apollo.

Pan etiam, Arcadia mecum si indice certet,

Pan etiam Arcadia dicat se indice victum ! 69

Onde lo scbema :

I vv. 1-3 Proemio vv. 3.

II , 4-10 oracolo

Ili „ 11-17 osservazione del poeta

IV , 18-25, [60-63], 26-45 oracolo . , ^ .
, ,

> 1Q OK rcA col f • 11 / Trattazione vv. 7+ 7 + 32.
aj 18-25, L60-63J fanciullezza . . . ^

'
'

b) 26-36 giovinezza

cj 37-45 età matura

vv. 46-59 preghiera del poeta . . \

a) 46-52 al aavrjQ
(

l) 53-59 cbiusa augurale del poeta a (
epilogo vv. 7 + 7.

se stesso ./

Prima di esaminare partitamente questo schema, osservo che data

(se anche sia da concedere, lo vedremo più sotto) la trasposizione, si

troverà forse a miglior agio chi sostiene che nel carme si cita una pro-

fezia, ma per il fatto medesimo non si trova certamente meno bene

chi presume che l'Egloga sia una specie di Àóyog yeve&Àiayióg per un

bimbo nato nel 40. E osservo ancora : la solennità del v. 3 del proemio

si canimus silvas, silvae sunt consule dignae „ sarebbe inopportuna,

per non dire peggio, ove la parte essenziale dell'Egloga non riguardasse

il console, ma un'altra persona rispetto alla quale il console passasse

in seconda linea. Dica pure il Church (1) :
" Virgil is noticeably inclined

to dedicate bis poems to one and to bestow in the same poem greater

meed of praise upon another. Ecl. VI is addressed to Varus, provincial

governor, but Virgil makes a place for Gallus on Parnassus with Apollo

and the Muses „ (p. 76), e, ammettendo anch'egli la glorificazione ottavianea

dell'Egloga, aggiunga pure :
" By very force of eircumstances, Virgil

was compelled to choose Octavian or Antonius. Which ? The orientai

proclivities of Antonius had begun. Octavian had been Virgil's bene-

factor, he was the son of Caesar, he had not been the aggressor in the

(1) J. E. Church, The identity of the child in Virgil's Polito (in Univer-

sity of Nevada Stiidies, voi. I, num. 2, 1908, pp. 67-85). Il Church adduce

in favore dell'ottavianismo dell'Egloga molti e buoni argomenti, dei

quali avrebbe potuto giovarsi anche il Kukula.
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recent breaking of the peace. Italy, the beloved of Virgil, was in bis

keeping...,(ib.), dunque la scelta non poteva essere dubbia. Dica il Kukula:
* Gewisz Vergil will nebenbei auch vor PoUio, der zu seinen Gonnern

zàhlte, sein Kompliment machen, aber nicht tiefer als etwa Horaz, wenn

er eine Ode eiuem eintluszreichen Freunde widmete, oder der jiingere

Plinius, wenn er in kunstlicher Verknùpfung des genus epistulare mit

den mannigfaltigen Spielarten der TiaQéK^aaig an diesen oder jenen

Bekannten einen " Brief „ schrieb, der nicht den Adressaten, sondern einen

anderen verherrlichte ; im iibrigen ist und bleibt auch ftìr Vergils Ekloge

der durch die Widmung geehrte Pollio nur die Deckadresse, unter der sich

der Dichter an das grosze Publikuni wendet, um in Wahrheit einen

anderen, vie! miichtigeren Freund als Pollio zu besingen „ (p. 74). Si

pensi ancora che, dopo la rappacificazione brindisina, Virgilio, dedicando

il carme vaticinatorio dei tempi nuovi a un ex Antoniano, abbia mirato

a sempre più convincere il suo protettore che l'atto politico compiuto

da lui, da Mecenate, da Nerva era stato ottimo, in quanto Ottaviano

valeva quanto e più d'Antonio. Malgrado tutto, rimane ferma l'inopportu-

nità del V. 3, la quale appare anche più evidente, se si considera che,

perfino con enfasi, si ricorda l'ufficio di Pollione nel v. 11.

Quanto allo schema, è ovvio notare :

1) che il V. 4 se sta bene, ove non si pensi alla citazione del vati-

cinio, non conviene afi'atto al testo del vaticinio che meglio si farebbe

cominciare con il v. 5 " magnus ab integro saeclorum nascitur ordo „;

2) che i vv. 15-17 dovrebbero far parte del corpo della profezia
;

3) che i vv. 46-47 non hanno nessun rapporto con la preghiera

del poeta ;

4) che, se non inesplicabile, è per lo meno strana l'interruzione

della profezia dopo il v. 10.

Lo schema certamente, così com'è, non credo possa soddisfare; d'altra

parte l'inserimento della profezia non è strettamente necessario a di-

mostrare che il " puer „ è Ottaviano, come risulta dai tentativi fatti a

questo scopo, senz'ammissione di riferita profezia, dallo Schaper, dal

Gebhardi, dal Sackur, dal Pohlmann, dallo Skutsch, dal Plùss, dallo

Stumpo, dallo Zama. Quindi conservano in ogni modo quel tanto di

valore che hanno gli argomenti addotti dal Kukula in favore dell'iden-

tificazione ottavianea. E sono :

1) Ottaviano, già prima del 40, è il " puer „ Kar' é^o'/^v. Per di-

leggio o per lusinga, Antonio lo chiamava spesso " puer „, finche non

glielo proibì un decreto del Senato, " ne maiestas tanti imperii mi-

nueretur ,. Cf. Cic, Phil. XIII, 24: " puerum appellat Antonius Octa-

vianum, quem non modo virum, sed etiam fortissimum virum sensit et

sentiet ,. 11 " puer „ dell'Egloga sembra dunque il " puer , xar' é^ox^v.
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2) Giulio Cesare, secondo CIG. 2957, già nel 48 av. Cr., si lasciava

chiamare messia («5 ànò "A^Eiag Kal 'Aq>^oSiTìjg S-sòs è7tiq>avijg nal

Koivòg Tov àv&^conivov ^iov ocot^q), primo esempio di trasformazione

del messia giudaico in un principe romano-greco di pace. Ottaviano fin

dal 40 si fa chiamare " Divi filius „, entra in Roma quale " Vindex li-

bertatis „ e " Imperator ,, forma inoltre il disegno di celebrare nel-

l'anno successivo (39) i ludi secolari (Sudhaus, Mancini ecc.), suggeriti

appunto da un'idea cui si connette la credenza in un acor^Q. Natu-

ralmente Ottaviano succede al padre adottivo anche nella funzione di

3) Virgilio ha imitato Teocrito ; si è anzi dato cura d'avvertire il

lettore che egli attinge espressioni e segue il procedimento di alcuni

degli idilli teocritei ; che egli tratta nell'Egloga a Pollione un motivo

tradizionale derivante dalla saga eroica greca, onde fiorirono gli èyncófiia

^aaiÀécùv, dei quali sono esempi molto notevoli l'idillio XVI xàgneg

^ 'léQcov e il XVII èynéfiLov elg IItoÀe^cùov. Orbene in questi idilli

Gerone e Tolomeo si presentano in condizione simile a quella in cui

nel 40 si trova Ottaviano. Come quei principi sono, per così dire, era-

cleizzati, anche Ottaviano si studia d'accreditar leggende sulla sua

origine divina, quasi egli sia reincarnazione del tipo eracleo d'Alessandro

Magno. E chi, se non Ottaviano, può essere la " cara deum suboles „, il

" magnum lovis incrementum , ?

Il Kukula nega al carme il carattere di yevs&ÀtaKÒs Àóyog (1), perchè

non risponde in tutto e per tutto agli schemi menandrei di questo com-

ponimento. Invece, quantunque l'Egloga non sia come il yev. À. una

divinazione post facta, quantunque Virgilio, alzando il tono, come vate

ispirato, pronunci, con dignità e gravità ignote ai mathematici allora

pullulanti, la " sors „ del nascente, percorrendone l'intiera vita, pure

l'Egloga è modellata sopra la contaminazione dei due schemi menandrei,

uno per gente adulta, per giovinetti l'altro. Il primo propone, oltre il

TtQOotiAiov, V^jiaivog zijg r^fiégag o ànò naiQOv, rov yévovg, T'^g yevéaecog,

T^S àvttTQOcpfjg, TÒJv ènitfjdev/^dTCùv, vùv TtQa^eoìv, ndÀiv x^g ^fA-é^ag ; il

secondo, oltre il tiqooC^iov, gli enaivoi 1° 2" 3° del primo schema, e, in

proprio, V^naivog n^g (piaecog e la ftdvTsvaig ori naiòelag eig ànpov

il^ei Kol àQerrig ecc. Ora l'Egloga contiene :

(1) Mi duole di non aver potuto leggere le osservazioni di Teod. Chalon

Burgess (in Studies in Classic. Philology dell' Università di Chicago,

voi. Ili, a. 1902, p. 145; cito dalla Appendice, p. 102, dello Stampini alla

sua terza edizione di Le Bucoliche di Virgilio. Parte I, Ecl. I-V, To-

rino, 1905) al tentativo di Feder. Marx d'applicare lo schema menandreo
del yevs&À. À. all'egloga, tentativo che rifaccio pure io.
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I nQooifiiov vv. 1- 3

II ^Tiacvog Tris ^/léQag ^ ànò naiQOv . . , 4-7

TU „ Tfjg yevéaeùjg , 8-10

IV „
lov yévovg „ 11-14

V „ r//? cpvascùg ,
15-17

VI „ Tìis àvarQocpijg , 18-47

VII „
iwv é7iiiì]dev^adi(av .... „

48-52

VIII „ TÒJv TtQci^ecùv „
58-59

IX „
nuÀiv Tì^g fjf.ié^ag }) à/iò xaigov

„
60-63

Quanto all'ultimo elemento trasmverò le precise parole di Menan tiro

{Rhetores Graeci, v. IH, Spengel, Lipsia 1856, p. 412): fievà tavra tvccÀiv

ènaivEt tìjv fjfiéQav odrcùg ' & navevdaCf^ovog -f^fié^ag èKEÌvrjg, na^' ^v

èiÌHTETO, co ^ii^TQÒg òòtveg evzv^ùg ènl tovto Àv&elaat. ttqótbqov ravza

y.al là Tovavra èQetg. Chi non sente, qui, almeno il v. 61 dell'Egloga

* matri longa decem tulerunt fastidia menses „ '?, cioè uno di quei quattro

versi d'epilogo che il Kukula pretende trasposti da un falsario interes-

sato e trasposti non molti anni dopo la morte di Virgilio, non essendo

altrimenti concepibile che, senza temere d'esporsi allo scherno, Asinio

Gallo, Salonino (Pascal (1)) o non Salonino, si vantasse con Asconio

Pediano, nato vent'anni dopo la morte di Virgilio , d'essere il " puer „

dell'Egloga. Perchè ciò avvenisse, bisogna ammettere che già la genera-

zione succedente alla morte del poeta avesse accolta la trasposizione e

più non comprendesse le numerose allusioni ad Ottaviano contenute nel

earme.

E strano che il Kukula non s'accorga come in tal modo argomentando

egli nuoca alla sua tesi. Certamente, a breve distanza dalla morte del

poeta, l'ammirazione reverente per la memoria del cantore dell'Eneide,

l'imperialismo trionfante ed esaltato nella glorificazione del acozfiQ, le

ancor vive speranze in un rinnovamento del mondo non avrebbero per-

messo l'alterazione del testo virgiliano. Si può perfino supporre che

Menandro abbia schematizzato il yev. À. avendo sott'occhio l'Egloga al-

terata, ma pretendere, senza il conforto di solidi argomenti, l'ammis-

sione di questo supposto mi sembra eccessivo, laddove è naturale che

Menandro attinga a' precetti dei maestri stessi di Virgilio (Mancini, p. 25

dell'estr.), cioè a' precetti molto probabilmente da Virgilio osservati.

Quindi i vv. dell'epilogo prudenza critica vuole si lascino nel posto loro

assegnato dalla tradizione.

(1) Carlo Pascal, Commentationes Vergilianae. Milano-Palermo, 1900, e

V. anche la recens. dell'Ussani in questa i?m5^rt, XXIX, 1901, p. 482 sgg.
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Ma, infirmata la trasposizione proposta, sotto specie di restituzione

nel luogo primitivo, dal Kukula, l'Egloga, come abbiamo detto, per

confessione del Kukula stesso, è una specie di genetliaco per un bimbo

nato nel 40. Ora, senza * alle wirckliclien und moglichen Schwanger-

scbaften im Romischen high life des Jabres 40 aufspuren und (historisch)

beleuchten , (Kuk. p. 41), i vv. 11-14, cbe appartengono al yévog, nella

successione degli elementi del yeve&À. À. segnata dallo schema me-

nandreo, attribuiscono la paternità del " puer , a Pollione, ancbe se per

il tono alto del C9.rme questa non è esplicitamente indicata. E, pur con-

cedendo cbe la datazione della nascita di Asinio Gallo si fondi sulla

notizia fornitaci da Asconio Pediano, non s'incorre in un circolo vizioso,

percbè la vanteria d'Asinio Gallo conferisce all'Egloga, della cui data

non si può dubitare, il carattere e il valore d'un documento storico.

Anche il Church conviene in questo che " the statement of Asconius „ è

un * fragment of direct evidence in favor ofPollio , (studio cit. p. 84) (1).

Concludendo, il poderoso e anche suggestivo studio del Kukula toglie

all'interpretazione ottavianea quell'aspetto d'assurdità che pareva avesse,

ma non le dà base solida. Noi non possiamo consentire col Kukula che

l'Egloga IV di Virgilio sia un " Hymnus auf Oktavian, als ein offi-

zieiles Preludium der fùr 39 v. Chr. geplanten Sàkularfeier „, e persi-

stiamo nell'opinione ch'essa sia un pronostico in forma di yev. À. al

novonato d'Asinio Pollione ; del che troviamo ragione nella schietta e

naturale esegesi del carme, la quale potrebbe circostanziarsi e farsi così :

* Siamo nel 40 av. Or. : l'accordo di Brindisi, benché non sia, sembra

pacificazione definitiva ; i cuori s'aprono alla speranza che presto si spe-

gneranno anche le ultime vampe dell'incendio guerresco e s'inaugurerà

finalmente la pace romana nel mondo. Pollione è stato uno dei nego-

ziatori e Pollione nell'anno stesso dell'accordo vede la sua casa ralle-

grarsi per la nascita d'un bimbo, concordia felice d'evento pubblico e

privato. In Eoma corrono varie predizioni d'un prossimo rinnovamento

(1) Al Church sembra, per altro, che il " puer „ sia l'aspettato figlio

d'Ottaviano e Scribonia, secondo la vecchia opinione sostenuta dal

La Nauze, dallo Skutsch, dal Warde Fowler, dal Terzaghi (v. Stampini,

Append. cit., p. 101); il poeta ben poteva augurare, conforme l'uso dei

componimenti di questa specie, un maschio, mentre, di fatto, nel 715/39,

nacque una femmina, Giulia (v. su questo punto 1' " Afterv?ord „ pubbli-

cato dal Church in University of Nevada Studies, voi. IH, n. 1, 1911).

Anche R. W. R. nell'articolo Gods in the Eclogues and the Arcadian Club

(in Class. Review, XXII, 1908, 2, pp. 40 sgg.) crede che il " puer „ sia

l'atteso figlio d'Ottaviano e Scribonia (cito dall'accuratissima bibliografia

virgiliana (1908) di P. Rasi, in Atti e Memorie della R. Accad. virgil. di

Mantova, n. s., voi. II, p. I, pagg. 81-111).
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del mondo ; la tradizione popolare greca del ciclo perennemente rinno-

vantesi delle età dell'oro, dell'argento, del bronzo, del ferro, qualche

sentore di profezie messianico-giudaicho, ma specialmente vi gode cre-

dito il presagio dei libri Sibillini, che, pure essi, contengono tracce di

giudaismo, oltre influssi palesi di orfismo e di stoicismo, presagio, se-

condo il quale, delle dieci età in cui il tempo è diviso, presso è a finire

l'ultima sotto il patrocinio d'Apollo, cioè del Sole o della combustione

cosmica, onde trae spiegazione l'ardore medesimo delle guerre civili ed

esterne. In questo tramonto dell'età ultima, quando già si e mossa per

discendere un'altra volta dal cielo sulla terra la divina vergine Astrea,

nasce a PoUione console un iiglio. Virgilio ha conosciuto l'uomo illustre,

quand'era al governo della Gallia Cisalpina, ha gioito delle lodi di lui

e ne ha ricevuto conforto a proseguire nel culto della musa pastorale
;

in fine egli molto spera che l'opera benevola e potente di Pollione

varrà a risparmiargli la perdita dolorosissima del caro fondo paterno.

Non è forse naturale che il giovine poeta, nell'anno della pace brindi-

sina e della nascita di Asinio Gallo, dedichi un carme gratulatorio al

suo protettore, con qualche spunto e particolare descrittivo che lo renda

somigliante ai carmi bucolici che Pollione ha mostrato di gradire?

Il carme è pronostico al novo nato, è vaticinio che esige concezione

alta, nobiltà di frase ed anche una certa indeterminatezza. Onde i tre

vv. del 7tQooif.iiov. E il poeta seguita: Finalmente, mercè tua, o Pol-

lione, dolce speranza di bene ci rallegra: augusta teoria, guidata da

Astrea, discende dal cielo; la terra si va ripopolando di gente nuova

destinata a vedere l'ultimo sanguigno crepuscolo del periodo apollineo

e la fulgida aurora della nuova aetas aurea [aai^ós). Di quella gente

non dissimile dagli dei e dagli eroi dell'anteriore aetas aurea, di quel

nuovo ysvog S-scóv, è sorte che primo sia tuo figlio, al quale, or che

nasce, prego propizia Diana Lucina, giacche ormai in quest'ultimo tratto

del corso mondiale impera il fratello di lei, Apollo (yéveaig). Presto sa-

ranno scomparse le tracce del nostro delittuoso operare: da te, console,

Pollione, s'inizia {te duce, ove dux significa iniziatore) il rivolgimento

del mondo verso il nuovo giro dei secoli (yévog). Tuo figlio sarà, un

giorno, grande come adesso tu sei; chiamato al governo del mondo

allora tutto pacificato, questo divus (cf. Ed. I, 41) conformerà i suoi atti

al paterno esempio virtuoso. Tale è l'indole di lui (^pwaif). Così il poeta

chiude la prima parte del carrne intorno alla giusta speranza del padre :

il vaticinio è già tutto genericamente espresso con voci ossequiose e

gradite. Il fortunato fanciullo è venuto alla luce: ecco Virgilio carez-

zarne con occhio amoroso la culla e nell'impeto del desiderio affrettare

l'evento dell'età nuova. Spontanea la tei-ra s'appresta ad offrire al novo-

nato tenui doni in gran copia, edere e ciclami e ninfee ed acanti ; di
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per se le caprette tornano all'ovile con le poppe turgide, non più gli

armenti paventano i grandi leoni; la tua culla, esclama il poeta, versa

blandizia di fiori. Non già serpenti, insidia all'antico Eracle, non più

erbe venefiche, ma da per tutto soave fragranza d'amomo esala dal suolo

ferace (18-25). Se dolce fiorita ha dato letizia al tuo primo apparire, o

figliuol di Pollione, alla tua adolescenza, quando potrai apprendere le

geste degli eroi e del padre tuo, risponderà, senza umana opra faticosa,

a poco a poco biondeggiante di spiche flessuose il campo, risponderà

l'uva da' pruni selvatici rossa pendente, risponderà miele stillando la

quercia dura. Ma scarse vestigia di frode pur sotto saranno, d'antica

violenza; oseranno ancora i mortali empiamente solcare le onde marine,

ancor sentiranno il bisogno di fortificare città, ne sì presto smetteranno

di tormentare con gli aratri la terra; altri argonauti ancora, altri fla-

gelli di guerre terribili ove pugni altro Achille (26-36). Quando invece

tu sarai giunto alla virilità, non piìi navi a necessario scambio di merci

sfideranno i mari; ogni terra ogni cosa da se produrrà senza rastri,

senza falci, senza sforzo di tori; gli arieti dalle erbe de' prati avranno

purpurei e flavi i loro velli, di cinabro gli agnelli. Il vero io canto.

Correte, o fusi, dissero concordi le parche, correte tempi siS'atti (37-47)

{àvaTQocpri). Assumi, che ormai ne sarà tempo, gli alti uffici, o germoglio

di quel yévog che ora dal cielo alto discende, sì che sembri accrescere,

come di padre, la gloria di Giove. Non vedi lietezza di che si commuove

l'universo mondo: terra, mare, cielo; lietezza per l'età pienamente felice

che allora sarà, quando avrai tu quell'onore che ora è del padre tuo

{èniTtjdevfiaia). Possa io vivere quanto basti, perchè mi sia dato narrare

quello che saprai compiere tu, o fortunato fanciullo: sento che non

Orfeo, non Lino, non Pane, ancorché arbitra della tenzone sia per essere

la gente degli Arcadi, mi vincerà (n^d^eig). La sors e pronunciata, e il

poeta ritorna all'attualità con un pensiero gentilissimo. Se nella prima

parte del canto augurale egli ha prodigato lieta certezza al padre in-

vocante per il figlio in sul nascere tempi felici, volge ora lo sguardo

là dove china sopra la sua creatura gioisce una madre. Non vedi, o

bimbo, dice il poeta, non vedi, nella luce alla quale or ora schiudesti

gli occhi, il dolce sorriso di lei che dopo lunghi mesi di pene, sente,

rimirandoti, la prima ineffabile letizia? Quel sorriso ti attesta ch'ella

è la madre tua; il sorriso dei genitori è buono augurio a chi nasce;

per te è pegno che un giorno sarai fra esseri divini {TtdÀtv ìiai^ós) „.

Da questa esegesi, che si conforma, senza sfoi'zo, allo schema me-

nandreo, risulta, se io non m'inganno, la più naturale partizione del-

l'Egloga :
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I vv. 1-3 invocazione alle Muse Proemio vv. 3.

Sez. 1*, vv. 4-17 : pater, cui tocca la ventura di

dare il primo nato alla nuova era ; ritorno del-

l'aetas aurea 4-7 ; nascere del puer 8-10 ; con-

gratulazione a Pollione console inauguratore

dell'era 11-14; velato accenno alla paternità

II ( di Pollione con l'immediata indicazione del /Trattazione vv.56.

destino del puer, destino adeguato alla sua

natura 15-17

Sez. 2", vv. 18-59 : fìlius, cioè " vitae cursus „ del

" puer „ ; infanzia 18-25 ; adolescenza 26-36
;

virilità 37-45
; geste del puer 46-59 ....

Ili vv. 60-63 : mate)-; esortazione al puer; Yvwi.it] finale. Epilogo vv. 4.

Sto dunque e volentieri con Marx, Cartault, Stampini, Albini, Pascal,

Mancini, Lietzmann {Der WeWteiland, Bonn 1909) e quanti altri valen-

tuomini hanno preferito l'interpretazione pollionea; e faccio punto, au-

gurando che i critici stranieri tengano in maggior conto, che non sieno

soliti fare, i seri contributi che da parecchi anni l'Italia viene por-

tando all'incremento degli studi filologici. Perchè questa avversione a

riconoscere i meriti dei filologi nostri, quando, p. e., alla dichiarazione

dell'Egloga IV, essi danno la preziosa Appendice dello Stampini, le pa-

gine lucidissime dell'Albini (J carmi bucol. di Vìrg. Introd., pp. xxvii-

xxxii), le acute osservazioni del Pascal, l'accuratissima e sensatissima

Memoria del Mancini ?

Bologna, gennaio, 1912.

Arnaldo Beltrami.
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RECENSIONI

G. BiLLETER, Die Anschauungen vom Wesen des Griechentiims. Leipzig und

Berlin, B. G. Teubner, 1911, di pp. xviii-477.

Raccogliere e coordinare i giudizi e le vedute diverse che intorno al

valore del mondo greco si succedettero, si svolsero, si integrarono, si

combatterono e si contaminarono nel pensiero degli ultimi secoli non

era davvero cosa facile ne da sbrigarsi in breve tempo, e noi non vor-

remmo certo far carico al Billeter se l'opera sua non riuscì perfetta

quanto teoricamente si sarebbe potuto augurare.

In una parte generale che giunge fino a p. 87 l'autore considera bre-

vemente e sinteticamente la grecità come unità e come varietà, notando

i risultati dello studio comparativo di essa, e fermandosi sulla valuta-

zione che da questo studio deriva. Nella parte speciale, che occupa la

sezione maggiore del libro, vengono queste vedute considerate singolar-

mente, e per ogni manifestazione della vita vengono raccolti i diversi

giudizi e prò e contro, e riferiti con le parole stesse degli autori. Na-

turalmente questo è un repertorio destinato piii alla consultazione che

alla lettura, e subito si presenta la domanda se non sarebbe stato pre-

feribile disporre la materia in ordine alfabetico a guisa di dizionario o

di enciclopedia. Certo però l'autore deve aver avuto le sue buone ra-

gioni per preferire l'ordine sistematico, e sarebbe levità di giudizio il

presumere di suggerire in questioni così complesse una disposizione

diversa senza averne prima sperimentato le difficoltà. Certo per noi, così

come il libro è ordinato, occorre un po' di fatica a trovare l'argomento

che di volta in volta cerchiamo, ma l'ordine alfabetico forse avrebbe

costretto a spezzettare in frammenti minuti anche ciò che è suscettibile

di una trattazione abbastanza organica.

Checche sia di ciò, il libro è utile : pensatori di primo, di secondo e

di terzo ordine sono accostati con molta pazienza, e l'effetto è parecchie

volte molto suggestivo. L'impressione mia è che tutto ciò che di buono

e di mediocre la filologia e la letteratura tedesca degli ultimi due
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secoli jjotevano offrire qui sia stato raccolto, e così pure il più e il

meglio delle letterature francese ed inglese. Noi italiani da questo

libro potremo apprendere molte cose a noi ignote e mal note. Ma ciò

che getta un po' di sospetto anche sull'attendibilità di questi risultati,

che, come ho detto, per quanto ne posso giudicare, a me paiono plau-

sibili, è la parte assolutamente ridicola che vien fatta alla filologia ed

alla letteratura italiana. Mentre in nessun luogo trovo dichiarato che il

pensiero italiano debba intendersi escluso dalla considerazione dell'au-

tore (e l'escluderlo non gli avrebbe fatto alcun torto, perchè gli uomini

non si giudicano da ciò che ignorano, ma da ciò che professano di sa-

pere), i documenti di esso sono così pochi e così sconclusionati che forse

se ne sarebbero trovati di più e di meglio tra gli Abissini o tra i Boeri.

Se si escludono alcune righe di Guglielmo Ferrerò citate a pp. 456-57

e che dicono veramente qualche cosa, due frasi qualsiasi delle Laudi

del D'Annunzio (pp. 109, 357), il titolo del libro del Barbagallo " La

fine della Grecia Antica „ ricordato tre volte, e qualche citazione di

Atto Vannucci e di A. Mosso, troviamo di queste sentenze, poco o punto

peregrine : che (p. 252) " l'amore del bello coltivato con gloria immor-

tale dai Greci, non si limitava alle arti „, della quale è citato come

autore Antonio Caccianiga " la Vita Campestre „ (Milano, 1902) ; che

(p. 324) sia stata opera della Grecia " a salvare per sempre lo spirito

europeo dal dispotismo asiatico ,, ed è di Enrico Cocchia; — che (p. 141)

i Greci sentirono quanto qualunque altro popolo la fragilità, l'incer-

tezza, la caducità che accompagnano sempre la vita, la gioventù, la

prosperità, ed è di Raffaello Fornaciari ;
— che (p. 293) * fu vivissimo

il sentimento religioso presso i Greci „ e * questa grande religiosità

dei Greci , e sono di E. Prato, Storia della cultura greca (Livorno. 1907);

— e le frasi (p. 148 e 289) " finezza mentale prepotente „,
" secolariz-

zazione della scienza , e " l'autonomia della mente ,, e sono del Della

Vedova. Credo proprio di non aver trascurato nulla di ciò che il Bil-

leter cita in rappresentanza del pensiero italiano — e, diciamo pure

la verità, vi facciamo una magra figura, E se non la facciamo noi, la

fa lui.

Si può, è vero, aspettarsi facilmente che i soliti dottoroni vedano in

ciò un'altra prova provata della nostra inferiorità scientifica, e i soliti

pappagalli trovino agevolata la stupida vanità di citare oscuri nomi

esotici a preferenza, poniamo, 'del Leopardi o del Foscolo, per limitarci

solo a quelli che sono al di sopra di ogni invidia. Io invece però, se

mi è lecito, consiglierei l'egregio autore in una nuova edizione, che di

un libro così praticamente utile non dovrebbe mancare, o di soppri-

mere totalmente queste poche citazioni sporadiche delle cose nostre, o

di informai'sene un po' più a fondo, anzi molto più a fondo, e di scegliere
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non le osservazioni banali che occasionalmente compilando possono es-

sere cadute dalla penna a Cajo o a Sempronio, ma ciò che veramente

merita di esser raccolto come espressione di meditazione e di maturità.

Se cercherà un po' di proposito troverà anche da noi qualche cosa che

sarà utilmente conosciuta anche dai suoi connazionali.

Giuseppe Fraccaroli.

Richard Heixze. TertulUans Ajjologeticum. (Estr. dai " Berichte ùber die

Verhandlungen dar K. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften

zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse ,, 62 Band, 10 Heft, 1910,

pp. 279-490).

L'opera poderosa del H. è un' analisi piena ed esauriente del capo-

lavoro tertullianeo, VApologeticum. La produzione letteraria di Tertul-

liano, il suo carattere stesso, la sua cultura, gli altri scrittori apologeti

del li secolo di cui usufruisce, il mondo romano che combatte, tutto è

messo a profitto dal H. per dilucidare, interpretare l'intimo pensiero

dello scrittore africano, seguendolo passo passo dal primo fino all'ultimo

capitolo del libro. 11 carattere, per esempio, " anticortigianesco , di

Tertulliano ci spiegherà perchè, a differenza di Aristide, di Giustino,

di Atenagora, sdegni di indirizzare i suoi lavori apologetici, questo e i

minori ad Nationes e ad Scapulam, alla maestà dei Cesari imperanti. È

evidente che i motivi apologetici e polemici di T. sono in gran parte

presi a prestito dal bagaglio comune degli apologeti greci suoi prede-

cessori, — ed era perciò necessario che l'A. tenesse conto sopratutto di

ciò, e ponesse costantemente a confronto questi apologeti greci coll'apo-

logeta latino ; ma dal confronto, condotto sempre con molta acutezza,

l'A. sa far risaltare la genialità e l'originalità di Tertulliano. Il mate-

riale, talvolta molto semplice e greggio, dell'apologetica nelle sue mani

prende un aspetto affatto nuovo.

Per esempio, anche T., come gli apologeti greci, insiste sulla proce-

dura romana contro i cristiani ; Giustino e Atenagora pongono al prin-

cipio delle loro apologie la protesta contro l'usanza di punire i cristiani

come tali, cioè pel solo nome loro, e chiedono che, prescindendo dal

nome, i cristiani vengano puniti soltanto quando siano convinti di un

qualche delitto che cade sotto il diritto penale comune. E dal punto di

vista cristiano hanno pienamente ragione : ma essi dimenticano o vo-

gliono dimenticare che la proibizione del cristianesimo pensatamente

si indirizza contro il nome, poiché, in sostanza, il cristiano non è odiato.
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perseguitato e punito perchè, come privato, si allontana dai sacrifici

pagani, ma perchè egli, appunto come cristiano, appartiene a una ' setta

religiosa e sociale bene organizzata la quale apertamente rifiuta il culto

dello Stato (compreso il culto del Cesare). E però per la stretta con-

nessione tra lo Stato e il culto dello Stato questa ' setta ' diventa peri-

colosa assai alla sussistenza dell'ordinamento politico presente, nel caso

che riesca ai cristiani di guadagnare la massa del popolo. Ora T. non poteva

evitare la debolezza di siffatta posizione apologetica, e si pose su un

terreno del tutto diverso. Perchè insistere a che non si condanni il cri-

stiano per il nome ma per le azioni? I giudici, egli lo sa, non faranno

altro che continuare la prassi fino allora tenuta, perchè vogliono .seguire

le disposizioni legali. E però egli volge le sue vive lagnanze al fatto

che nel ' processo cristiano '
i giudici condannino senza la conoscenza

della cosa condannata
;
poiché questa ignoranza è cagione e conseguenza

dell'odio che signoreggia e giudici e popolo contro il cristianesimo, o

piuttosto (non essendo loro conosciuta la natura del cristianesimo) contro

il nome cristiano. E così egli, diversamente dagli altri apologeti, dà

principio alla sua Apologia col fornir la prova di questa asserzione, po-

nendo in pai'i tempo in piena luce la irragionevolezza di un tale odio

(cfr. pp. 294-5). E questo metodo comparativo lo vediamo costantemente

seguito per tutta l'opera, sì che alla fine possiamo farci un concetto

preciso ed esatto e della originalità di Tertulliano e dei suoi punti di

contatto con l'apologetica precedente. E non solo al pensiero bada

il H. nell'illustrare l'opera dello scrittore africano, ma anche alla forma

letteraria, di cui egli è tanto — e giustamente — ammirato da collocarlo

vicino a Tacito. La forma deìVànoÀoyia degli scrittori greci cristiani,

qui nell'Apologetico, è lasciata da parte, ed è data la preferenza alla

forma dell'orazione giuridica romana. Se l'apologetica greca tentò la

difesa del cristianesimo, non si pose però mai nettamente e decisamente

sul terreno giuridico, preferendo la discussione filosofica e la teologica
;

Tertulliano invece, da buon avvocato e con l'arditezza propria del suo

carattere, cercò nel campo giuridico tutti i mezzi per vincere la ' causa
'

che aveva abbracciato, riuscendo per tal modo a dare, pel primo, quasi

un'impronta nuova al genere apologetico del secondo secolo. E però

il H. esamina acutamente e minutamente tutta l'opera tertullianea

anche sotto questo aspetto, ponendola sempre a confronto con l'ora-

zione giuridica di Cicerone. E le osservazioni del H. a questo proposito

sono nuove in gran parte e degne di molta considerazione.

Un altro punto notevole nel libro del H. è il problema tanto dibat-

tuto della priorità o meno di Tertulliano su Minucio Felice. Sono lieto

di vedere come il H. sciolga la difficile questione nel senso della pre-

cedenza di Tertulliano, non già perchè anch'io fui sempre di questo
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parere, ma perche il metodo tenuto da lui è il metodo vero e unico

che si deve tenere in simili casi, e perchè le prove addotte sono con-

vincenti e, mi pare, definitive. Il H. non volle — come altri già fece—
esaminare e confrontare tra loro locuzioni o proposizioni isolate dei due

autori, che questo metodo, come già osservava il Harnack, diede sempre

un meschino e incerto risultato ; ma all'analisi dell'Apologetico venne

connettendo la comparazione analitica deWOctavnts, così che non solo

la frase è paragonata all'altra frase, il periodo al periodo, ma la suc-

cessione stessa dei pensieri e il modo tenuto in questa successione da

Tertulliano e da Minucio sono analizzati e confrontati di mano in mano

che l'esame dell'opera procede.

Dunque, un lavoro buono "assai, equilibrato (1), denso, forse fin troppo,

che talvolta qualche parola di più. avrebbe chiarito meglio il pensiero

rassicurato il lettore di ciò che il H. afferma (cfr. p. es. pp. 291-93;

333-36). Per l'intelligenza piena del capolavoro di Tertulliano quest'opera

è affatto necessaria.

Paoio Ubaldi.

Gaetano De Sanctis. ATSI2, Storia della Repubblica Ateniese dalle ori-

gini alla età di Pericle. Seconda edizione riveduta ed accresciuta.

Torino, Fratelli Bocca. 1912, di pp. xii-508.

Non è il caso d'applicare il yi^QaaKoì noXXà óidaaaófAEvoSf perchè

l'autore in questa seconda edizione non si è trovato nella necessità di

ritrattare uuUa o quasi nulla delle conclusioni cui era pervenuto nella

prima, ma è vero quanto afferma nella prefazione (p. vii), che ha cer-

cato di presentare le sue ipotesi in " una espressione più precisa e lu-

cida, e di rendere più agevole al lettore il seguire quella che è per

lui la linea direttiva dello sviluppo storico „ alleggerendo il testo a

spese delle note per la minuta erudizione. Infatti con molto senso d'op-

portunità ha relegato in appendice, suddivisa in sei capitoli, la discus-

(1) Quella certa severità di giudizio, che a me par troppa, usata,

p. es., dal Geffcken nella sua o-peva, Zicei griechische Apologeten (Lei-pzig,

Teubner, 1907) verso Aristide, Taziano, Giustino e Atenagora, qui non

compare mai. Certo il H. doveva tener conto che questi scrittori vive-

vano in un'epoca in cui ne la filosofia ne la teologia cristiana era an-

cora sorta a solido sistema, e neppure la Chiesa si era perfettamente

organizzata di fronte allo Stato romano.
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sione sulle liste regie, conferendo così al movimento ed all'agilità del-

l'esposizione. Questa, che nella prima edizione si arrestava al trionfo

della democrazia contro la tirannide, è protratta sino a Pericle, la cui

opera politica è assoggettata a uno studio ampio e ponderato.

Per la parte che è semplicemente una ripubblicazione migliorata, no-

tiamo che delle scoperte archeologiche e della letteratura posteriore

alla prima edizione il De Sanctis ha tenuto sempre il debito conto. Il

materiale archeologico aumentatosi, sia pure modestamente, è studiato

e interpretato sagacemente e con la consueta illuminata cautela ne è

valutata l'importanza : egli non si arrischia a facili quanto fragili costru-

zioni, di cui sono frequenti gli esempi presso quegli studiosi che com-

binano troppo frettolosamente le tradizioni letterarie con i risultati delle

esplorazioni archeologiche (cfr. pp. 9, 15). Per le questioni etnografiche

molto più acconciamente si fonda sull'analisi degli elementi forniti dalla

toponomastica, che, fornendo nomi somiglianti a quelli che in altre

regioni sono stati riconosciuti di origine anaria, autorizza a supporre

l'esistenza di una popolazione preariana anche in Atene, cui apparter-

rebbero le reliquie della civiltà neolitica.

Il De Sanctis mantiene immutata la sua teoria che tanto le fratrie

quanto le tribìi siano sorte nel seno dello stato. Ora non avrei la pro-

pensione d'una volta a vedere nella tribìi una forma piìi ampia d'asso-

ciazione sorta in mezzo al popolo che si era dato un organamento poli-

tico ; ma nelle tribìi riconoscerei gli elementi, siano pure omofili, dalla

cui fusione è sorta la compagine etnica dell'epoca storica. Purtroppo

conosciamo solo tribù ioniche e doriche, e ci manca quindi la base

d'un confronto con altre popolazioni che non si possono includere in

questi gruppi
; giacche le (pvÀal tessaliche sono menzionate solo nelle

lettere di Filippo V ai Larinei, ed è incerto ancora se debba loro ascri-

versi carattere genetico o locale : ma l'indipendenza dal luogo delle

quattro antiche tribù attiche difficilmente si concilia con l'ipotesi che

risultavano da aggruppamenti di fratrie. I nomi delle tribù doriche

hanno spiccata impronta etnografica : nelle tribù ioniche questa è meno

evidente, ma, considerata la grande varietà dei suffissi etnici, non si

può escludere. Tuttavia quest'argomento è molto difficile liquidarlo in

un articolo bibliografico, poiché non vi è a dissimularsi che alle obbie-

zioni mosse alla teoria del De Sanctis, che è in sostanza quella di

E. Meyer, se ne possono contrapporre delle altre e non meno gravi.

Io per mia parte, mentre non ho difficoltà di confessare la mia resi-

piscenza sull'etimologia dell'aggettivo cpecScóvia (Vedi Rivista, XXXII

p. 21), riferito a certe misure adoperate nel Peloponneso e prima anche

nell'Attica, riconoscendo che possa venir connesso direttamente col

verbo qieióo^iai (pp. 226-227), non posso convenire che nella genealogia
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convenzionale Aclieo sia stato dato come fratello a Jone perchè " le

due stirpi greche allora piti potenti e progredite sulle sponde dell'Egeo,

gli Joni e gli Achei, avevano riconosciuta la propria fratellanza „.

Io ritengo che la fratellanza di Jone ed Acheo fosse presupposta fin dal

momento che si fecero abitare gli Joni nell'Egialea : era facile che si

unissero col vincolo di fratellanza due popoli che si credevano confi-

nanti, dal momento che gli Achei avrebbero in base all'epopea abitato

nell'Argolide e nella Laconia.

Non sono molti i punti in cui si potrebbe ancora dissentire in quella

parte della trattazione che era già nota fin dalla prima edizione : se

dovessero enumerarsi tutti quelli in cui ci si deve arrendere alla dialet-

tica dell'autore, bisognerebbe allungare notevolmente l'elenco. Piuttosto

mette conto fermare l'attenzione sul periodo posteriore alle riforme di

distene, trattato ora per la prima volta. Egli giudica severamente la

politica di Pericle, e non si potrebbe dargli interamente torto : resta

però a vedere se Pericle abbia sempre guidati gli eventi o sia stato

da essi rimorchiato. Lo scontento degli alleati non data da Pericle :

le ribellioni di Nasso e di Taso avvengono durante il governo del

partito impropriamente detto aristocratico : onde si ricava che, se la

politica di sfruttamento raggiunse con Pericle la sua fase acuta, era de-

terminata dalle condizioni di fatto, poiché nell'antichità uno stato che

avesse una decisa prevalenza nel seno di una confederazione finiva sempre

con essere assorbente e accentratore. Inoltre mi pare pure troppo ardita

la tesi (p. 460) che, affermata da Atene l'egemonia sui Locresi e i Beoti,

a molti dovette balenare la speranza d'un'unificazione della Grecia.

Quest'idea non poteva maturarsi se non dopo una lunga e dura espe-

rienza di sterili lotte fratricide che procurarono al barbaro la rivincita

di Salamina e di Platea ; e nemmeno allora, nel quarto secolo, lo spirito

particolaristico dei Greci venne debellato, ma fu la forza dissolvitrice

che alimentò le contese dei diadochi.

Però, qualunque riserva si voglia fare, è certo che la situazione po-

litica è analizzata con rara lucidità e sagacia, e le riforme democra-

tiche sono lumeggiate e valutate in tutta la loro portata ; tanto che

per lo studio di questo periodo la ricostruzione del De Sanctis deve

essere considerata come fondamentale e indispensabile per ogni ulte-

riore ricerca.

Pisa, febbraio 1912.

VlWCKNZO COSTANZI.
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I. T. Sheppakd. Greek tragedy. Cambridge, at the University Press, 1911,

di pp. vii-160.

Noi non conosciamo ancora esattamente i valori della tragedia greca,

un po' perchè ci avvolge una tradizione, che si è dilungata dal nucleo

iniziale così bene a gradi che non ce ne potemmo accorgere ; un po'

perchè ci ostiniamo a definire in uno stesso quadro elementi di epoche

e di spiriti diversi ; molto infine perchè l'argomento è di quelli su cui

è facile accumulare e coordinare circostanze ed osservazioni accessorie

e perfettamente esteriori e con esse girare torno torno all'essenziale,

senza afferrarlo e denudarlo. Ne in verità ci soccorre meglio chi volle

addentrarsi all'intimo seguendo qualche personale persuasione, perchè

capovolse o deformò troppi altri valori comunemente accettati e finì

con io scavare un suo viottolo divergente da tutti gli altri e sorpas-

sante senza avvedersene il centro della quistione. È naturale quindi

che chi debba riparlare ancora della tragedia greca si trovi nella condi-

zione dell'architetto, cui tocchi di correggere gravi errori rabberciando

qua là l'edifizio altrui, senza assolutamente poterlo abbattere e rico-

struire. Le idee superficiali e convenzionali furono nel campo nostro rese

complesse e confuse dalle stesse indagini psicologiche, religiose ed ar-

cheologiche, che dovevano scalzarle, ed hanno quel tanto di vero che

ne tiene forti le radici : si possono sfrondare, ma ripullulano. Riesce

quindi difficile giudicare esattamente anche il libro dello Sheppard.

L'A. non volle fare una scelta di quistioni critiche in cui approfon-

dirsi, e tanto meno volle riscrivere un sommario completo e generico

di tutti i fatti che concernono la tragedia e senza i quali non sappiamo

oramai credere esaurito il tema : si propose soltanto di aiutare un let-

tore moderno ad intenderla e a goderne, innovando i modi dell'osser-

vazione, non il punto di vista. Ma non ha potuto determinare il grado

di conoscenza della grecità nel suo lettore — ogni lettore moderno ne

sa e ne intende diversamente qualcosa — , ne la quantità e qualità dei

nuovi valori, che mirava ad introdurre per migliorare l'edifizio tradi-

zionale più volte ritoccato parzialmente. E perciò ha corso il rischio

di dire troppo e troppo poco : di far passare congetture ed apprezza-

menti per dati di fatto : di servirsi di puntelli malsicuri per nuove co-

struzioni di molto peso. Né io oserei affermare che si sia sempre sal-

vato da tali pericoli, né, meno ancora, che il libro assuma un carattere

definito e definitivo. Tuttavia egli seppe accennare di scorcio abilmente

ai fatti più ovvi, in servizio dell'ordine logico del suo pensiero
;
questo

svolse con mano leggiera, più suggerendo che afi'ermando : quindi nel-

Rivista di filologia, ecc., XL. 21
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l'insieme ha steso uno dei capitoli più densamente sostanziali ed espres-

sivi e ha presentato della tragedia una concezione più intima ed essen-

ziale. Il meraviglioso mistero rimane ancora mistero; ma dall'armonia

equilibrata che lega piccole e grandi cose e dalla rapida concisione

che serra agilmente in un tutto accessori letterari, archeologici, psico-

logici, valutazioni nuove e induzioni meno note, appare che quel mi-

stero è stretto molto da vicino.

Naturalmente un libro così fatto non si sunteggia. Esso non procede

da certe pietre angolari determinate in antecedenza e che si possano

di nuovo isolare dai legami provvisori messi a congiungerle. È per se

stesso un sunto, qualche volta anzi troppo svelto, e pochi sono i fatti

non indispensabili l'uno all'altro nella luce in cui sono messi. Rimando

il lettore, per esempio, al primo capitolo, che pure è il più semplice.

Lo svolgersi della democrazia in Atene ; l'opera politica di Pisistrato

che vi favorisce il culto degli dei ellenici, perchè sfuggono ai diritti

dei nobili sui riti degli eroi locali; la concezione di un Dioniso, spirito

della vita, che è in tutte le cose e con tutte, piante e animali come col

vino, si identifica
; il Dioniso di Eleutera e l'epiteto di Melanaigis

;

l'istituzione della nuova solennissima festa di tutta Atene ; il bisogno

di una nuova " performance „ degna di essa, impressionante dal punto

di vista religioso quanto efficace da quello artistico; la naturale origi-

nale individualità ed invenzione di un ingegno, che porti a ciò il suo

contributo ; l'uso infine che questo potè fare al suo scopo dell'anima

dell'arte, della fede, del culto e quindi il concorso spontaneo e cercato

del ditirambo, della lirica corale, dei culti stessi degli eroi locali, cui

si doveva prendere il posto, delle leggende, dell'epica e del carattere

ellenico, che Omero assumeva glorificando gli eroi... Ecco un sottile e

inesprimibile legame fra incitamenti artistici e religiosi, che rende ben

improbabile un'unica ed esclusiva origine alla complessa opera d'arte

preeschilea ed eschilea. Guai però a scheletrire o a materializzare con

troppa razionalità l'induzione.

Abbiamo dunque cinque capitoli : origini, alcune caratteristiche gene-

rali. Eschilo, Sofocle, Euripide; segue una breve tavola bibliografica

diretta a lettore inglese e che non sappia che l'inglese, quindi un'ap-

pendice sulle semplici frasi musicali, espresse dal metro in rapporto ai

sentimenti, derivata dagli studi di W. G. Headlam (cfr. Greek Lyric

Met7'e in " Journal of Helìenic Studies „, XXII, p. 209) e infine un utile

indice delle cose. Dei tre tragici disegna le figure specialmente con

l'analisi dei singoli drammi, ed il più interessante quadro è forse dato

di Sofocle, sebbene sorvoli sulle tragedie piìi note perchè maggiori : a

dare rilievo alla personalità di questo poeta, che si serve delle favole,

non per farne base a un canto religioso, ma per presentare le favole
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stesse, accettandone senz'altro usi ed idee religiose pur di far vivere un

personaggio umano, ha pagine molto acute, e specie sulle Trachinie,

ove, per esempio, spiega le ragioni dell'ombra in cui è disegnata Deia-

nira, e sul Ftlottete, in cui mostra che il personaggio drammatico è

propriamente Neottolenio. Per Eschilo i tratti essenziali balzano piut-

tosto dai vai'i luoghi in cui incidentalmente gli si riferisce che non dal

capitolo apposito : quindi la figura caratteristica appare meno completa:

ma in compenso le analisi delle singole tragedie, prima fra tutte quella

delle Sitpplici, recano senza dubbio contributi nuovi e profondi. Euripide,

infine, nell'economia del lavoro mi pare il meno fortunato. L'A. segna

bensì in modo limpido le profonde differenze che passano tra le sue

tragedie e quelle di Eschilo e di Sofocle, sottolineando le note e ag-

giungendone di essenziali, così che mostra all'evidenza come il suo

dramma stia a se ; ma poi non rifa da capo, per spiegarne il teatro,

tutta la storia della tragedia da un punto di vista diverso, onde Euripide

rimane ancora ultimo anello di una stessa catena, non primo di una nuova,

i cui legami antecedenti siano paralleli e non conseguenti alla storia

della tragedia Eschilea e Sofoclea : e però, nello stesso tempo continua

ad essere menoma.ta e non ben intesa l'individualità creatrice del suo

ingegno ed in parte frainteso il nucleo essenziale della tragedia greca.

Ma questa esitazione nell'aflFermare in modo reciso è proprietà di tutto

il libro, che da tali affermazioni rifugge, ed è anche segno della delica-

tezza di mano e di buon gusto, così rara nei nostri studi, che gli ha per-

messo di scrivere sobrio ed equilibrato questo lavoro presente, quale

nessuno studioso del teatro greco avrà certo il diritto di non conoscere

e che potrà essere punto di partenza a un orientamento nuovo di studi.

G. Attilio Piovano.

Sofocle. Il Filottete : Le Trachinie. Volgarizzamento in prosa, condotto

sopra un testo riveduto ed emendato, di L. A. Michelangeli. Bologna,

Zanichelli, 1910; 1911; di pagg. xix-71 ; xv-56.

Con cotesti due volumetti il M'chelangeli, scampato miracolosamente,

si può ben dire così, al disasti'O di Messina, ha compiuto la sua opera

di revisione e volgarizzamento del teatro sofocleo : opera che ha incon-

trato a buon diritto il plauso di molti critici imparziali e sereni. Il

primo abbozzo del lavoro sul Filottete giacque, singolare ventura, pa-

recchi mesi fra le macerie della città morta ; questo ci apprende l'au-

tore nella dedica affettuosa del volumetto alla memoria dei colleghi,
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dei discepoli e degli amici perduti, dedica a cui si accompagnano versi

profondamente sentiti " Nella notte del 28 decembre 1908 „ ; come si

sa, il Michelangeli è anche un bell'ingegno poetico. Nella prefazione

allo stesso volumetto del Filottete il traduttore ha creduto di dover

parlare ancora una volta della forma delle sue versioni di tragedie

greche ; e poiché ciò che egli scrive, oltre a corrispondere perfettamente

a ciò che ne penso io — e ne pensano senza dubbio quanti hanno lodato

in coscienza l'opera di lui — è una difesa del suo metodo dagli ap-

punti dei dissenzienti, mi sembra opportuno recare testualmente le sue

parole : "Volgarizzamento in prosa ho scritto sul frontispizio,

usando una frase tradizionale, sol perchè non potevo scrivere Volga-

rizzamento inversi, cioè distinto in linee con ritmo fisso. Vol-

garizzamento a ritmo libero si potrebbe dire con più esat-

tezza
;
perchè io, tranne il vincolo delle sillabe numerate e degli accenti

obbligatorii, mi proposi che l'elocuzione ne riuscisse in tutto e per tutto

poetica, nei vocaboli, nelle frasi, nella sintassi, nei vari colorimenti

dello stile, nelle armonie del periodo, seguendo dappresso, per quanto

mi fu possibile, quella dell'originale, a cui mi studiai sempre di restar

fedelissimo. Questo io credetti savia cosa propormi; dacché riprodurre effi-

cacemente la metrica antica stimo opera impossibile nella drammatica

per ragioni che altra volta significai, e la metrica moderna giudico

inadeguata a tener la vece dell'antica, specie nelle parti corali. Di rime

poi non parlo nemmeno, poiché l'introdurle in versioni di drammi

greci è, secondo il mio debole parere, un profanarli „. Non condivido

quest'ultima opinione del Michelangeli, ma ciò poco importa.

Del volgarizzamento del Filottete e delle Tracìiinie io debbo ripetere

le lodi che feci di quello AG,\VEdipo a Colono e àéìVAiace due anni ad-

dietro nella nostra Rivista, non senza aggiungere che non di rado il

Michelangeli come interprete e traduttore è stato anche pivi felice del

solito : cosa che a me, in una traduzione in prosa, pareva addirittura

impossibile. Ecco come sono resi i versi 507-19 del Filottete: " (Coro)

Abbi pietà, signore; di molti espose intollerandi travagli le lotte, quali

a nessuno de' nostri cari toccar possano. E se gli acerbi, signore, aborri

Atridi, io per vero, di coloro l'iniquità in costui vantaggio rivolgendo,

là, dove brama, sulla ben fornita veloce nave lo condurrei alle sue case,

de' Numi la vendetta schivando „. Non credo che corrispondenza più

esatta possa darsi fra la traduzione e l'originale nel numero delle pa-

role e nella loro disposizione : è il testo greco genuino in veste ita-

liana. Scelgo un esempio anche dalle Tracìiinie (vv. 94-102): " Te, che

la stellata notte spegnendosi pai'torisce e corica infocato. Sole, Sole,

invoco onde questo m'annunzi, il figlio d'Alcmena ove, di grazia, ove

si trovi mai, o tu che di fulgida luce avvampi, sia che per marine



:ì25 -

convalli, sia che nei due continenti ei bì volga: parla, o sigTior della

vista ,.

Il testo fondamentale delle dae tragedie bu coi fa condotta la trada-

zione è quello della VI edizione teubneriana Dindorf-Mekler, ma, come

ti detto nel titolo di entrambi i volumetti, rivednto ed emendato dal

Michelangeli ; le divergenze del testo sno da essa edizione §ono nume-

rosissime. Egli le indica tutte nella prima parte della 'Nota critica'

che precede in ciascun volumetto la traduzione; mentre nella part« «e-

conda rende conto delle proposte sue di emendazione a vari luoghi delle

due tragedie. Le congettare del Michelangeli, per il Filott^te, stono ai

vv. 220 [nolas 7cÀcitr,s). 1139 (éf4r,aat" ol Sig). 1219 (loi); per le Tra-

chinie ai vv. 196 (xor/uQ Tioiy oiv). 331 {Àomòvj. .526 (oZ y otòa uuq-

y(jjijiv[y. 'correzione' dopo pag. 56]). 554 iÀvrf^Qiov ?.Ì7iun^a]. 1019 ^nrd

/ ivi ^(àua); inoltre correzioni di punteggiatura ai vv. 276, 1172 e 1260.

Termino esprimendo un desiderio che so non essere soltanto mio: non

potrebbe il Michelangeli darci nn volgarizzamento in prosa
anche delle tragedie di Eschilo ?

Domenico Bassi.

Napoli, agosto 1911.

Attilio De-Mabchu Gli Elleni nelle iatituzioni e nel coirtume, nell'arte e

nel penniero. Libro per la Scuola e per la Cultura. Milano. Fr. Tal-

lardi, [1911], di pagg. xv-561, con 224 illustrazioni.

Non ricordo dove io abbia letto di questi giorni che in Italia ci fa

una pioggia, anzi addirittura una grandine di ' Manuali di cultura

greca '. Certo è che se almeno la meta o anche meno della metà, met-

tiamo un quarto, dei libri piovuti o grandinati corrisponde, anche solo

in parte, per valore a quello annunziato quassù, nonché dolerci della

frequenza dei due fenomeni atmosferici dovremmo rallegrarcene viva-

mente. Perchè? Perchè ciò dimostra che in Italia si studia e si lavora;

>t si lavora bene, anche in cotesto campo, «e uno dei 'Manuali', quello

dell'Amatucci, in brevissimo volgere d'anni è giunto alla quarta
edizione : vi pare poco in mezzo a tanta pioggia e a tanta grandine ?

Come co-autore di uno di cote-ki ' Manuali ' so quanto io abbia do-

vuto stillarmi il cervello per mettere cioè tentare di mettere alla por-

tata dell'intelligenza dei giovani, a cui soprattutto era destinato il

libro, i risultati più sicuri delle indagini scientifiche ; e non parlo della

fatica che mi costò la consultazione delle fonti. Tanto più quindi credo

e di essere in grado di giudicare l'opera del De-Marchi e di poter as-

serire che merita davvero le più ampie lodi. È una larga esposizione
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sintetica, fatta da un conoscitore profondo, coscienzioso e competentis-

simo, della vita greca nelle sue varie manifestazioni, in una forma

piana e, come avverte lo stesso autoi'e nella prefazione, " senza appa-

rato di note, di richiami, di rimandi „. Ivi anche egli accenna ai cri-

teri a cui ha creduto di attenersi nel comporre il suo volume ; e non

v'ha dubbio che, dato lo scopo propostosi, dovessero essere appunto

quelli che sono. A tacer d'altro, ben a ragione trattò con maggior am-

piezza delle istituzioni religiose che della vita privata, della drammatica

che dei poemi omerici.

Nel titolo dell'opera s'indicano le due parti principali in cui essa è

divisa. La prima comprende cinque libri :
' le origini ; le istituzioni re-

ligiose; le istituzioni politiche; la vita privata; scuola, ginnastica,

teatro'. La seconda ne comprende tre: 'la lingua e la letteratura;

scienza e filosofia; l'arte'. Precede alla prima un'Introduzione in due

capitoli: 'I. Il paese, il nome e la popolazione. IL Profilo storico'.

Segue alla seconda una Conclusione :
' I Greci e noi '. Come si vede, la

trattazione generale è completa, ben inteso entro i limiti in cui la volle

contenuta l'autore ; e io col volume fra mano posso aggiungere che è

completa anche in alcune sezioni, per esempio, il libro I della parte

prima, e i capitoli VI e VII: 'L'oltretomba, I misteri Eleusini' del

libro II della stessa parte ; di piìi, in un'opera come la sua e in rispon-

denza con gl'intendimenti suoi, il De-Marchi non avrebbe potuto dire.

È un lavoro originale, non una compilazione, e l'autore ha attinto, assai

più largamente che non si usi in trattati del medesimo genere, alle

fonti epigi'afiche : ciò che concorre ad accrescere il valore del suo libro,

valore a cui nulla affatto detraggono alcune piccole sviste qua e là. Ne

noto una sola — sono del resto, come è facile capire, in numero limi-

tatissimo — e unicamente, intendiamoci bene, perchè non si so-

spetti se mai che del volume io mi sia accontentato di guardare l'in-

dice : a pag. 42 è fatta menzione del " culto prestato in Atene ad Atena

Brauronia da fanciulle travestite da orse „ ; Artemide, non Atena. Delle

illustrazioni, numerosissime, parecchie lasciano qualcosa a desiderare;

ma in compenso nessuna ci sta a disagio, e molte non sono le solite,

che s'incontrano in tutti o quasi tutti i
' Manuali ' di antichità greche

e hanno finito per venire a noia. Delle ' leggende ' o indicazioni sotto-

poste alcune forse sono troppo sobrie in un " libro per la scuola „, e

potrebbe darsi che i giovani sentissero il desiderio di sapere dove si

trovi questa o quella statua, questo o quel bassorilievo; ma probabil-

mente la mia osservazione pecca di soverchia pedanteria, e smetto

senz'altro.

Domenico Bassi.

Napoli, ottobre 1911.
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Papi/nis do Théadelphie édités par P. Jouguet. Paris, Fontemoing et C'",

1911, di pagg. xvi-267, con 2 tavolo.

I papiri contenuti in cotesto volume, provenienti tutti dall'antica

Theadelphia, si conservano nel Museo Kediviale del Cairo, il cui diret-

tore, l'illustre Gaston Maspéro, ne affidò lo studio al Jouguet. La loro

collezione è importante per la sua unità : non solo hanno in comune

la provenienza locale, ma appartenevano quasi tutti agli archivi di un

agiato fellah, Sakaon, figlio di Satabous, vissuto in principio del IV se-

colo d. C. e riguardano tutti il medesimo gruppo di persone. Il piìi an-

tico dei papiri (n.° 15) e dell'anno 6° dell'impero di Probo, cioè del 280;

il piìi recente (n.° 23) del 342. Sono in numero di 59 : vendite di case

e di animali, affitti e locazioni a mezzadria di terre, affitti di bestiame,

prestiti di denaro, processi verbali di udienze davanti a vari magistrati,

petizioni e istanze per vari oggetti al prefetto d'Egitto, a capi di vil-

laggi, a comandanti militari, ricevute e quietanze, proposte di liturgie,

dichiarazioni di vario genere, di lavori compiuti, di censi, ecc., lettere

d'atfari. I 'soggetti' son dunque gli stessi di altre raccolte di papiri

documentali, fra cui i nostri papiri fiorentini; anche tornano nomi di

persone e di luoghi, che già conoscevamo.

Storicamente cotesti documenti, di cui due soli editi prima d'ora (il

n.° 13, bilingue, latino e greco, dal Collinet e dallo stesso Jouguet nel-

VArchiV far Papyrusforschung del Wilcken, 111 339-348, e il n.° 34 dal

Seeck nel Rhein. Museum LXII. 1907, 617-532), non hanno valore, non

contenendo alcun accenno ai grandi avvenimenti del loro tempo. Ma
pur così non sono certo trascurabili nemmeno sotto l'aspetto storico,

dacché forniscono dati cronologici tanto più preziosi in quanto i fasti

consolari dei secoli 111 e IV sono disordinatissimi. Del resto servono,

come tutti i documenti del medesimo genere, a far conoscere meglio la

vita dell'età" a cui appartengono. Spigolando qua e là è possibile rac-

cogliere notizie abbastanza curiose : una casa completa (olniav avv

XQrjoTìjQÌois) vale appena il quintuplo, dieci talenti d'argento, e anche

meno, di un'asina (n.' 1, 2 e 3). I patti della mezzadria corrispondono

quasi in tutto e per tutto a quelli in uso nelle campagne nostre pie-

montesi e lombarde : il raccolto diviso per metà fra il mezzadro e il

proprietai'io, il quale deve dare il grano loer la semina e fornire i buoi

e le bestie da soma e pagare le imposte (n.° 6). I prestiti di denaro

sono fatti anche senza^ interesse, qualora però la restituzione avvenga

puntualmente (n." 10); ecc. ecc.

È superfluo avvertire, trattandosi di uno dei più valenti papirologi
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di Francia, che l'edizione del Jouguet dei 59 documenti e per ogni

riguardo altamente commendevole. Ai testi trascritti con severi criteri

scientifici precede un breve riassunto del contenuto, e tengono dietro la

traduzione in francese e note. In una lunga introduzione si discorre

dell'amministrazione della provincia d'Egitto e del nomos dal 280 al 342,

del villaggio di Theadelphia nel Fayoum, di Sakaon, figlio di Satabous,

e della sua famiglia. Chiudono il volume sette indici : anni di regno

degli imperatori (nominati nei documenti); consolati; indizioni, mesi,

giorni; funzionari; nomi di paesi e di luoghi; nomi propri d'uomini e

di donne; indice generale. Le due tavole, riproduzioni di tre documenti,

sono utilissime per studi paleografici. A questo scopo sarebbe stato pre-

feribile dare un maggior numero di facsimili, tanto piìi che tutti i pa-

piri del volume sono di mano di scribi di un solo villaggio ; ma pro-

babilmente a ciò si provvederà nel Catalogo del Museo Kediviale

del Cairo.

Domenico Bassi.

Napoli, novembre 1911.

Textgeschichte der Bibliotheke des Patriarchen Photios v o n K o n st a n-

t inop el. I Teil: Die Handschriften, Ausgàben und Uehertragungen,

von Edgar Martini (des XXVIII Bandes der Abhandlungen der phi-

lologisch-hisforischen Klasse der honigl. Sdchsischen Gesellschaft der

Wissenschaften N° VI, mit 8 Tafeln in Lichtdruck). — Leipzig,

Teubner, 1911, di pagg. 134.

Non c'è filologo che ignori quanta importanza abbia la Biblioteca di

Fozio, una gran miniera di notizie preziosissime, e come tuttora manchi

dell'opera un'edizione che possa meritare l'appellativo di 'critica': tali

non sono certamente ne quella del Bekker (1824-25), ne tanto meno

quella del Migne (1860), nella Patrologia graeca, che non ha alcun va-

lore scientifico. Lavoro preparatorio, in parte, appunto per un'edizione

critica è cotesto di Edgar Martini, fra' giovani, non più giovanissimo

— lo conosco personalmente — filologi e paleografi di Germania uno

dei migliori e più laboriosi.

I manoscritti dell'opera di Fozio sono ventiquatti'O : due Marciani,

uno Ambrosiano, uno Modenese, uno Angelicano, quattro Vaticani (pre-

cisamente uno Ottoboniano, uno Vaticano, uno Vaticano-Palatino, uno

Barberiniano) ; e fuori d'Italia: quattro Parigini, e ancora in Francia,

uno di proprietà privata, della Biblioteca del marchese di Rosambo,

Chàteau Rosambo, Còtes-du-Nord, originariamente appartenuto a G. Fr.
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Torresano d'Asola, il cognato di Aldo Pio Manuzio ; tre Escurialensi e due

Matritensi ; uno Monacense; uno Amstelodamense; uno Vindobonense;

uno Harleiano (British Museum) e uno Oxoniense. Il Martini li descrive

e recensisce tutti compiutamente e minutamente e ne fa anche la storia.

Il più importante è il Marcianus graec. 450, che lo Zanetti e il Morelli

attribuirono al sec. XII, il Bekker al XI, mentre è senza dubbio del X,

come il Martini afferma e si può vedere dalle due prime tavole foto-

grafiche che ne riproducono due pagine. Segue per importanza il Mar-

cianus graec. 451, non del sec. XIII, come dicono lo Zanetti e il Mo-

relli, bensì del XII, secondochè risulta con tutta evidenza dalle tavole

fotografiche III-VI. Viene terzo il Farisinus graec. bibl. nat. 1266, del

principio del sec. XIII (tav. VII). I rimanenti codici sono tutti poste-

riori : due, il Parts, gr. bibl. nat. 1226 (tav. Vili) e VOttobonianus

graec. 19/20, del sec. XV; gli altri diciannove, di cui alcuni datati,

del XVI. Cotesta abbondanza stupefacente di manoscritti del sec. XVI

è spiegata dal fatto che la Biblioteca di Fozio fu stampata tardi —
Veditio princeps e del 1601 — e dal vivo interesse che l'opera destò nei

circoli umanistici del cinquecento. Altri ventotto codici, de' quali due soli

del sec. XIV, i restanti dal XV al XVIII, contengono estratti, uno o

più capitoli, talvolta abbreviati, della Biblioteca. Anche di cotesti ven-

totto manoscritti il Martini dà un elenco accuratissimo, avvertendo però

che gli estratti non hanno alcun valore, perchè direttamente o indiret-

tamente risalgono tutti ai nostri due codici più antichi del testo in-

tegro, i due Marciani. Egli studia le affinità e le relazioni fra' venti-

quattro codici della prima categoria, non occorre dire con quanto

acume e con quanta sagacia. Metterebbe conto seguirlo nella sua co-

scienziosa disamina, ma andrei troppo per le lunghe ; mi limito a ripor-

tare le conclusioni a cui è giunto, esposte poi graficamente in un
' albero genealogico ', che purtroppo non posso riprodurre. Sono :

" 1) en-

trambi i nostri manoscritti più antichi della Biblioteca (A e M = Mar-

ciani 450 e 451) rappresentano ' rami ' indipendenti della tradizione

2) i manoscritti meno antichi tutti insieme e ciascuno in particolare

dipendono direttamente o indirettamente da quei due „.

Nel secondo capitolo del suo eccellente lavoro il Martini si occupa

delle edizioni parziali e totali e delle traduzioni della Biblioteca. Alle

une e alle altre accennano br-jvemente il Fabricius (-Harles), il Hergen-

ròther, autore di un'opera (1867-69) su Fozio, il Malou presso Migne, e

il Krumbacher, Geschichte d. byz. Lit.^ p. 622, ma c'è ben altro da dire.

E tutto dice ordinatan-ente ed esaurientemente il Martini, dai primi

studi del Sambucus (1531-84) e del Gesner (1516-65) all'edizione piìi re-

cente (1860), quella del Migne, e alla collazione del Marciano 450 fatta

dal Hòfer (1890). Sono pagine — sei intiere dedicate ?àVeditio princeps
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del Hoeschel — dense di notizie bibliografiche e storiche, tutte molto

interessanti. Anche l'Italia ha portbito il suo contributo allo studio della

Biblioteca di Fozio con due traduzioni, del Compagnoni milanese (1754-

1834) e del Veludo veneto (1811-90), bibliotecario della Marciana. Quella

del primo, non intera, fu pubblicata da Tullio Dandolo a Milano nel 1836;

della traduzione del Veludo, inedita, non si è trovato, almeno finora, il

manoscritto.

Edgar Martini spera di potere fra non molto esporre la storia dei

nostri codici della Biblioteca, risalendo fino " all'esemplare originario

dell'opera „ cioè al loro archetipo, esposizione che tutti i filologi atten-

dono con vivo desiderio : sarà indubbiamente un coi-onamento degno

delle ricerche i cui risultati egli ha reso noti nella prima parte del

suo lavoro.

Domenico Bassi.
Napoli, dicembre 1911.

Demetrii et LiBANii qui feruntiir Tvnoi èmaTOÀiY.oi et 'EjiiaTOÀifiatot

XaQamijQeg. Edidit Valentinus Weichert (Bibliotheca Scriptorum

Graecorum et Romanoruni Teubneriana) . Lipsiae, in aed. B. G. Teubneri,

MCMX ; di pag;T. lxsiv-69.

In un breve proemio il Weichert annunzia che pubblicherà tempore

haiid ita remoto una historia critica epistulae graecae, che ancora nessuna

letteratura possiede ; frattanto ha dato in luce i due noti opuscoli di

epistolografia attribuiti a Demetrio [Falereo] e a Libanio. Li ha dati in

luce in modo eccellente per ogni riguardo, così nell'accuratissima re-

censione del testo come nella prefazione, della cui prima parte basterà

che io riporti i titoli seguenti, perchè il lettore possa persuadersi sen-

z'altro della sua importanza : De epistulae origine variisque generibus

(de epistulis publicis — privatis — litteratis). Qui rhetores de conscribendis

epistulis praeceperint. Veterum de epistulis conscribendis praecepta, capi-

tolo che comprende parecchi paragrafi. Nella seconda parte il Weichert

si occupa in modo speciale dei due libelli; e di questa mi sembra ne-

cessario dire meno brevemente.

Nel miglior codice, il Marciano 418 del sec. XI, dell'opuscolo Tvnot,

èMiGTOÀmoi, ne è dato come autore Demetrio Falereo, mentre in altri

lo scritto è anonimo. Che sia di Demetiùo Falereo è assolutamente da

escludere, ma può ben essere opera di un Demetrio, conforme lascia

supporre appunto la sua attribuzione al Falereo, la quale fu tanto più

facile in quanto e Demetrio Falereo godeva gran fama e nel suo libro
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negl éQjxriveCas tratta anche di epistolografia. L'opuscolo, come risulta

da pili fatti, fu indubbiamente compilato in Egitto, e fra il II secolo e

la metà del I a. C, con tutta probabilità piuttosto in quello che in

questo. Alle stesse conclusioni era giunto, innanzi al Weichert, il

Brinkmann in un suo recente studio, Der iilteste Briefsteller {Rheinisches

3fuseum LXIV. 1909, pp. 310 sgg.), una delle fonti del Weichert stesso.

La composizione dell'altro lavoro, 'ETiioTOÀif^aloi xf^QaKtfiQeg, già noto

non molto dopo il 400, cade certamente in tempo non lontano dall'età

di Libanio ; è certo anche che il famoso sofista di Antiochia non ne fu

l'autore. Deve averlo composto su gli appunti di lui per le lezioni di

scuola un suo discepolo, il quale nulla vieta di credere si chiamasse

Proclo, nome attribuito all'autore in parecchi codici. Non si tratta però

affatto di Proclo 'platonico', come in alcuni di questi è designato;

l'assegnazione della paternità dell'opuscolo al celebi-e filosofo neoplato-

nico si spiega, come di solito in casi analoghi — uno è indicato

quassù — con la sua celebrità o almeno maggior notorietà fra le per-

sone di media cultura. Neppure questa ipotesi di un Proclo, disce-

polo di Libanio, compilatore del lavoro non è nuova, avendola per il

primo posta avanti il Forster, ma il Weichert la suffraga con qualche

nuovo argomento. Egli poi discorre della foi'ma igenus dicendi) dell'opu-

scolo, portando così un contributo non trascurabile alla conoscenza della

gi'ammatica di quel tardo tempo .dell'ellenismo. Le pagine successive

della dottissima prefazione sono consacrate alla tradizione manoscritta

dei due opuscoli e alle loro edizioni. Del primo opuscolo il Weichert

conosce otto codici, di cui il piìi antico è l'Ambrosiano 81, del sec. X,

ma il piìi importante, come già ho premesso, è il Marciano 418, del

quale egli ritiene sia una copia il Laurenziano LX 16 del sec. XV; tutti

gli altri codici appartengono a un'altra famiglia. Il secondo opuscolo

esiste, a quanto risulta al Weichert, in diciassette codici (prima recen-

sione) e in altri otto (seconda recensione), a cui ne vanno aggiunti sette

inferioris notae e sette col testo ampliato ; inoltre : due che contengono

un nuovo trattato de characteribus epistularihus, il quale ha per base

l'opuscolo pseudo-libaniano ; cinque in cui le definizioni sono ampliate,

gli esempi omessi ; uno con un altro, cioè un terzo trattato del mede-

simo argomento, e compilato sulla medesima base. Delle edizioni qui è

inutile parlare. a

L'edizione critica del Weichert dei due testi pare a me definitiva, ma
a dar le prove di ciò dovrei occupare molto maggior spazio che non

possa esserrai concesso, e del resto è risaputo che la scelta di una a

preferenza di un'altra lezione dipende il pivi delle volte da criteri sog-

gettivi che non debbono essere oggetto di discussione. Mi limito a dire

che il Weichert ha assolto nel modo piìi degno la sua opera di editore,
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opera molto diffìcile, data la grande discrepanza fra le lezioni dei nu-

merosi codici su cui egli ha condotto la sua recensione.

Domenico Bassi.

Napoli, dicembre 1911.

Aeschyli cantica digessit Otto Schroeder. Leipzig, Teubner, 1906, di

pp. vi-120.

SoPHOcLis cantica digessit Otto Schroeder. Leipzig, Teubner, 1907, di

pp. vi-86.

EuRiPiDis cantica fragmento Grenfelliano adiecto digessit Otto Schroeder.

Leipzig, Teubner, 1910, di pp. vi-196.

Aristophanis cantica digessit, stropharum popularimn appendiculam adiecit

Otto Schroeder. Leipzig, Teubner, 1909, di pp. vi-100.

Otto Schroeder. Vorarbeiten zur griechischen Versgeschichte. Leipzig,

Teubner, 1908, di pp. vi- 166.

Otto Schroeder. Horazens Versmasse fiir Anfànger crliiirt. Leipzig,

Teubner, 1911, di pp. vi-26.

Due sono i versi fondamentali della metrica greca : l'enoplio e l'eo-

lico. II primo, detto anche logaedo, è un verso con arsi sulle sillabe

lunghe e tesi che possono essere una breve, due brevi, una lunga od

anche non espresse specialmente prima della sillaba finale, cioè quando

una sola sillaba costituisce l'ultimo piede. Il secondo, originariamente

insensibile al ritmo (V) ed alla quantità, si compone di un numero deter-

minato di sillabe.

Cominciamo dall'enoplio. Col rendersi regolari le tesi si formano i

vari tipi: dattili od anapesti se la tesi è di due sillabe, giambi o trochei

se la tesi è monosillabica.

E n p 1 i i di tre arsi:

tr^'ìe Ilatciv,

& TÒV "AÒCÙVtV.

— — \j '^ —

— V^ *s/ —

Enoplii di cinque arsi che cominciano con quattro sillabe

di ritmo prevalentemente giambico e continuano con un ' colon ' di tre

arsi di ritmo ascendente :

V^ v_/ — V-* ^-'

rò fihv yaQ ev- d'ev yivfta yivÀcvdetai,
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Si tratta insomma dell'alcaico endecasillabo che, sebbene denominato

dal numero delle sillabe, non deve essere confuso con i versi eolici.

^^ — *-y

lò (5' è'vd-ev dfi-^eg (5' òv tò f,iéaaov,

che è l'alcaico enneasillabo per cui vale l'osservazione fatta per l'alcaico

endecasillabo.

Enoplii di quattro arsi di ritmo discendente:

vat (poQ'fifisd'a avv f,ieÀaìva,

che è l'alcaico decasillabo.

Un enoplio è anche l'esametro dattilico che, da verso cantato misu-

rato Jtacà ócjioócav, assunse colla recitazione grande perfezione e varietà

d'armonia, per mezzo della sostituzione dello spondeo ai dattili, delle

cesure, ecc.

Versi eolici. Da un verso di otto sillabe, la cui quantità era

considerata come indifferente, si sviluppò un dimetro coriambico:

o O O O - ^ \j -

il cui primo ' metro ' divenne preferibilmente trocaico.

Dimetro trocaico-coriambico:

v_/ — — — v^ \^

Totg àf-ievQri- Toig è^etuolg.

11 gliconeo ha il coriambo nel mezzo :

Le due prime sillabe sono segnate con o O, perchè possono essere

indifferentemente brevi o lunghe ed il piede che formano può assumere

le quattro forme seguenti :
- ^, - ^, ^ -, ^ ^. Si tratta della così

detta base Hermanniana.

11 ferecrateo è una forma catalettica del gliconeo:

o o - v^ W - -

L'a sclepiadeo minore e un trimetro eolico formatosi proba-

bilmente con l'aggiunta di un metro giambico ad un ottonario gliconeo
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con r ' anaclasi ' delle due ultime sillabe del gliconeo " unter Vermei-

dung dei- syllaba anceps in lambicon , :

O O \^ \j — \^ — v-/

Questa in breve è la struttura di alcuni dei versi greci, secondo lo

Sehroder. Per intendere la teoria, ch'egli espone ed applica nelle varie

sue opere sulla composizione strofica, è necessario premettere alcune

considerazioni. Nell'accezione comune vengono adoperate le parole 'piede',

' metro ', ' colon '; ma alla TieQÌoSog, che assume un senso ben definito,

compete speciale importanza nella dottrina del nostro filologo. " IleQLoòos,

— egli dice — Avortlich ' Rundgang ', enthillt immer eine zwiefache Be-

wegung, ein Hin und Zuriick, ein Auf uud Ab, eine Widerkehr mit

Verànderung mindestens des Tones „. Non sempre lo Sehroder ritiene

che la fine del periodo coincida con la fine della parola e che sia am-

messo Io iato e la ' syllaba anceps '.

In ogni forma lirica, che costituisca un tutto a se, si distinguono

chiaramente due parti di eguale estensione ritmica (numero di metri),

ma i cui periodi possono essere assai differenti : a queste due parti, che

lo Sehroder valendosi d'una espressione della metrica tedesca chiama
' Stollen ', può aggiungersi una terza parte, differente per ritmo ed

estensione, la quale secondo che precede, si trova nel mezzo o segue,

chiamasi p r o o d o, m e s o d o ed epodo. Bisogna quindi distinguere

le Stollen = periodi, parti di una strofa, dalla strofa stessa. Ad esempio

nella strofa giambo-elegiambica :

— *^ v^ \_^ v-y — '

h

a

a

a ed a costituiscono i periodi (Stollen), & la p r o o d o.

Ma come distinguere i tre periodi, di cui deve quasi sempre constare

una strofa, in versi come questi :

Lydia, die per omnis

hoc deos vere, Syharin cur properes amando,

che sono sempre stati considerati formati da un aristofaneo e da un

saffico maggiore '? Lo Sehroder cerca di superare la difficoltà scandendo

{Voraì'beiten, p. 58) in questo modo :

\y — —

w v^ — è

V-» \^ — "w* — —
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Si avrebbe quindi una strofa, i cui due periodi a ed a sono se-

parati da una m e s o d o. Ciò che rende scettici contro questa scansione

è il fatto che il periodo b e intimamente unito per sinafia (a cui lo

S. non dà importanza) al seguente a, non presentando la 'syllaba anceps'.

Pare che dalla regola generale della tripartizione delle strofe si allonta-

nino le strofe lesbiche, come l'alcaica che lo S. scande così :

— — \^ -i- — — y^ \y — *^— ri

\J \^ ^^

__w — _ — V^ — - fi

— ^^\^ — V^^^ — K^ — —
})

e la saffica minore :

— v-» \-/ — \-/ — a a a

b

La composizione tristica a a b riconosciuta da H. L. Ahrens per l'alcaica

e da 0. Crusius per la saffica fu in questi ultimi anni ammessa dal

Masqueray (Tratte de métrique grecque, § 270), seguito dal Taccone {Anto-

logia della melica greca) e dallo Stampini per le strofe greche (cfr. La

metrica d'Orazio comparata con la greca , p. 49 sgg.). In tal caso il

' Stollenpaar ' sarebbe, nella strofa saffica, costituito dai due primi en-

decasillabi a B a Q l'epodo (Abgesang) sarebbe un pentametro co-

riambico

— i^» — — _v^v^_ \^ _ _ v^ v^ :
— A

secondo il Masqueray, od un tetrametro

secondo il Gleditsch. È strano che questa teoria non sia accettata dallo

Schroder il quale tuttavia giunge perfino a trovare una tripartizione nel

distico elegiaco, considerandolo originariamente come una strofa enoplio-

dattilica :
" ans einem Trimetfer und zwei stark kontrahierten oder

verkurzten Dimetreu ,.

Meglio d'un lungo discorso potrà dare un'idea delle strutture strofiche

pili complesse, come le intende lo Schroder, uno schema, quello della pa-

rodo delle Vespe di Aristofane. Sono due strofe che comprendono cia-

scuna rispettivamente i vv. '273-SO ed i versi 281-89;
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Abbiamo adunque due strofe A ed A' d'eguale estensione e confor-

mazione ritmica : ciascuna strofa è formata da tre periodi a di

11 metri, ce pure di 11 metri e b che è la m e s o d o. In questo can-

tico A ed A' hanno la medesima struttura, ma la responsione strofica

si avrebbe anche se diversi fossero i periodi, purché eguale restasse

il numero dei metri. Vediamo invece che il primo periodo a di ciascuna

strofa è composto in modo diverso di a'-, sebbene entrambi abbiano un

valore ritmico eguale di 11 metri. Sarebbe forse stato opportuno trascri-

vere il testo, sebbene non riesca difficile seguire in qualsiasi edizione

la scansione, come risulta dallo schema sopra indicato.

Non sempre le strofe sono composte di tre parti ; alcune possono

avere solo due periodi eguali: a a; altre possono avere un ' Abgesang
'

intercalato tra periodi eguali: a a ab, a a ah; altre ancora possono avere

r ' Abgesang ' diviso in due: b^aab^. Con sigle speciali lo Schr. ha

semplicato (ma non resa molto chiara) l'indicazione dei versi e dei fatti

prosodici e metrici; p. e., «n = iambicum trimetrum, (5 = dochmius,

dodi-. = dodrans aeolicus vel sesquimetrum , h = hiatus , 2 — = di-

metrum in catalexi contractum 2= = dimetrum in catalexi bis con-

tractum, ecc., ecc.
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Circa la metà del libretto Horazens Versmasse è dedicata alla metrica

greca, il resto (pp. 15-24) ad Orazio. Il grande lirico latino, nell'arric-

chire dei metri eolici la poesia romana, col senso finissimo ch'aveva

dell'arte, introdusse molte modificazioni ispirandosi alla teoria che so-

steneva anche Varrone, " die — dice lo Schr. — wcder mit dem Leben

noch mit echter Gelehrsamkeit irgendwelche Fiihlung gehabt hatte „. I

punti essenziali di questa dottrina brevemente esposti sono:

1° Ignoranza della periodologia (StoUengesetz) della lirica

greca. Omnis versus Kaià lò nÀelaiov in duo cola dividitur, fu ciò che

rimase della grandiosa dottrina strofica greca
;

2" Ignoranza della vera natura della catalessi e della b r a-

chicatalessi (la catalessi è una ' clausula ' (riduco così la parola

Schlussglied) divenuta apparentemente incompleta per contrazione :

p. e. - ^ ^ - ^ ^^'<- KTjvog ì!aos d-eoìaiv : la brachicatalessi consiste

in due ai'si contratte in una ^ ^ -"^ ::-.rà yàv: cfr. HorazensVersm., p. 4).

Ad esempio sacrare plectro, un dimetro giambico ipercatalettico, ha due

arsi, mentre non ne dovrebbe avere che una.

3° Convinzione che i diversi versi non fossero un prodotto organico,

ma formati con operazioni di detractio, adiectio, concinnatio, permutatìo.

Ne seguì una particolare divisione dei versi per cui i commata
(= parti di un verso separati dalla cesura (' incisi ') ) si ridussero in

cola, eie cesure in d i e r e s i (la dieresi separa un verso od un

colon dall'altro, la cesura taglia un piede del verso). Lo Schroder ac-

cetta adunque le conclusioni a cui sono giunti i trattatisti più autore-

voli. Ad esempio, l'alcaico endecasillabo che non aveva m greco cesura

fissa, l'ebbe in Orazio dopo la quinta sillaba, sicché, mentre la prima

parte dell'endecasillabo conservò il ritmo giambico, la seconda parte,

staccata dalla prima dalla cesura, assunse il carattere di metro discen-

dente dattilico-trocaico, ed il verso non più cantato, invece che per

dipodie, fu battuto regolarmente per piedi. Nulla di nuovo naturalmente

presentano gli schemi dei versi usati da Orazio, anzi rispetto alle strofe

pare che il nostro filologo rinunci ad applicare le sue teorie, almeno nella

forma esteriore. Infatti la saffica maggiore che a p. 16 è stampata così :

Lydia,
|
die per omnis

|

hoc deos vere,
|
Sybarin

|

cur propeies amando
|

a p. 23 è data con Io schema solito :

— w O — _ _ H

iy^^)
Il I

(^^)

Rivista di filologia^ ecc.^ XL. 22
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Sarebbe stato forse desiderabile che l'A. si fosse un po' più adden-

trato nell'esame della metrica oraziana cercando di chiarire, in confor-

mità delle regole sopra enunciate, le caratteristiche che la fanno sensi-

bilmente diversa dalla metrica greca.

Esposti così brevemente i principi su cui si basano le teorie dello

Schroder, ci permettiamo qualche osservazione. La netta distinzione tra

musica e poesia non vale per quanto riguarda i poeti drammatici e

lirici greci dell'età classica, i quali componevano musica e poesia ad un

medesimo tempo. E le cure grandissime che prodigavano alla forma

metrica dimostrano che il ritmo del canto era intimamente connesso

col ritmo del metro, sebbene una medesima serie di brevi e di lunghe

si potesse prestare a ritmi differenti ed anche una certa indipendenza

della poesia dal canto esistesse, come attesta il fatto che nei lirici

dorici, sia nelle odi come nei cori dei tragici, una lunga può talvolta

essere sostituita da due brevi, mentre il motivo musicale doveva rima-

nere sempre eguale nei vari ' couplets '. Queste considerazioni indu-

cono ad ammettere una certa libertà nella corrispondenza antistrofica
;

ma le divergenze si fanno gravi quando si tenta di stabilire in quali

limiti questa libertà fosse concessa. Lo Sch. fa completamente astra-

zione dal genere dei metri e ne considera soltanto il numero
(ciò che porta allo stesso risultato) ne computa le arsi principali non

tenendo conto della varietà dei piedi di cui ogni metro (= dipodia con

un'arsi) consta. Quindi egli dà una prevalenza assoluta al ritmo musi-

cale sul ritmo poetico nella corrispondenza antistrofica. Ma è possibile

questa netta distinzione tra musica e poesia nella lirica antica ? Nei

tempi nostri, l'estensione del verso non determina per nulla l'estensione

della frase musicale o della parte della frase musicale corrispondente

a quello. Non potendo giovarmi di spartiti italiani, citerò un esempio

desumendolo dal libro del Combarieu {Les rajrports de la musique et de

la poesie, p. 267). Si abbiano due versi, dei quali il primo di sei, il se-

condo di 4 sillabe :

C'est en vous que j'ai foi,

Parlez pour moi,

a cui il Gounod ha data questa notazione :

;zfi: ì^^^m^f^mÉs^ìEm^
C'est en vous que j'ai foi, Par - lijz pour
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In tal modo, a causa della semiininima col punto prolungata da

un'altra semiminima J:_J, posta sotto l'ultima sillaba di parlez, il se-

condo verso produce due misure come il primo. Dunque il compositore

può conservare il medesimo disegno musicale per un verso di quattro

sillabe come per un verso di sei ed ha la facoltà di porre una serie

più meno lunga di note sur una medesima sillaba. Questa facoltà era

concessa anche alla lirica greca, come mi riuscirà di dimostrare per la

fortunata coincidenza di aver avvicinato a tale fatto una sagace osser-

vazione del Weil {Études de littérature et de rythmique grecques, p. 56).

Nel primo Inno delfico, accompagnato da note musicali, che quel dot-

tissimo ellenista fece oggetto di uno studio magistrale, mettendo in

luce tutta l'importanza che presenta essendo il frammento più esteso

a noi giunto della musica dei Greci antichi, si osserva che, quando una

vocale od un dittongo vengono cantati su due note, sono ripetuti due

volte nella scrittura. Ciò ci fa intendere perchè e come Aristofane con

quel famoso sleieieieietÀcaaete parodiasse un motivo d'Euripide. Quando

nell'antistrofa una lunga rispondeva a due brevi della strofa, doveva

necessariamente essere cantata su due note, non mutando il motivo mu-

sicale. Nell'inno Delfico il raddoppiamento non è solo delle vocali lunghe,

come nel frammento musicale d'Euripide del Wessely in cui trovasi

(-0(0$, ma anche delle sillabe lunghe per posizione, p. e., AeeÀtpìaicv.

Inoltre la molteplicità delle note nulla aggiunge alla durata della sil-

laba e non modifica mai il metro. Dunque importantissimi due fatti :

P una sola lunga poteva essere cantata su due o più note; 2° la molte-

plicità delle note non prolunga la durata delle sillabe e non prolunga il

metro. Quindi una certa libertà tra musica e poesia restava nel limite

del metro (dipodia) poiché un numero determinato di sillabe poteva

essere sostenuto da un numero maggiore di note. Questa constatazione

riesce a dimostrare ragionevole la teoria dello Schr. che basa la respon-

sione antistrofica sul numero eguale di metri. Ma, a parer mio, rimane

un fatto che infirma le conclusioni del dotto filologo : la responsione

tra strofa ed antistrofa poteva essere conservata dalla musica indipen-

temente dalla poesia, la musica cioè poteva completare il disegno stro-

fico restato interrotto. La poesia antica, salvo pochissime eccezioni, ci è

pervenuta disgiunta completamente dalla musica, e quindi ci è soltanto

possibile ricostruire la composizione antistrofica in quei cantici nei

quali il periodo poetico coincideva e finiva con quello musicale e non

negli altri in cui il periodo musicale si prolungava oltre quello poetico.

Se queste mie osservazioni sono giuste, apparirà come disperata l'im-

presa che si è assunto con giovanile ardore lo Schr., il quale ha il torto

di non rifuggire dai criteri di coloro che considerano guasto un testo

quando o versi o parole non possono entrare nello schema prestabilito.
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Certe annotazioni rendono scettici: p. e-, ad Thesm., 985-989, egli scrive:

" Lectiones cuna multis huius fabulae locis, tum in liac stropha ingeniose

quae videtur esse parodica, admodum incertae „.

* *

La distinzione di enoplii e di eolici, che fa lo Schr., è aprioristica

ed antiscientifica, e nulla ci può provare ch'essa sia giusta od errata.

Ad esempio, il fatto che gli Eoli nei versi lirici ammettessero una

base di due sillabe indifferenti (due lunghe, due brevi^ lunga e breve,

breve e lunga) non credo sia argomento sufficiente per sostenere che

i versi eolici non sono originariamente basati sulla quantità. Come

l'elemento ch'esprimeva il pensiero, cioè il suono articolato, si sia iso-

lato, come si sia idealizzato e distinto dal grido animale e dai rumori

della natura per mezzo della intelligenza, come infine sia divenuto

poesia, è cosa che non possiamo stabilire. Perciò completamente fanta-

stiche e tali da poter essere confrontate a quelle della figliazione dej

metri con detractio, adiectio, ecc., le teorie per cui un asclepiadeo mi-

nore sarebbe nato dall'aggiunta d'un metro giambico al gliconeo " mit

Umsetzung der beiden letzten Silben des Glykoneions, unter Vermeidung

der ' syllaba anceps ' im lambikon ,. Lo Schròder ha considerato il

verso come una veste più o meno ampia di cui si poteva coprire il pen-

siero, e non ha avvertito che, in un'arte originale come la greca,

materia e forma sono inscindibili nell'atto espressivo. Solo nelle epoche

di decadenza, quando gli spiriti immiseriscono, l'elaborazione formale di-

venuta fine a se stessa resta indiiferente al contenuto.

Ma gli studi dello Schròder non sono completamente sterili; egli con

grande coscienziosità, e guidato da principi ben definiti e precisi, segue

una linea diritta nelle sue ricerche e s'affanna a superare gli ostacoli

gravissimi che si oppongono a chi voglia realizzare il disegno grandioso

di procurare una edizione di tutti i testi ed i frammenti lirici studiati

nel modo più esauriente, nella loro composizione ritmica e metrica.

Spiace nei suoi lavori quel tono dogmatico che forse è dovuto alla

convinzione d'aver potuto costringere nel letto di Procuste dei suoi

schemi i cantici della lirica più splendida creata dal genio umano. E

sarebbe desiderabile ch'egli desse uno svolgimento piìi ampio alle sue

dottrine ; le Vorarbeiten sono articoli pubblicati in tempi diversi e

molto diseguali, i quali fanno lamentare la mancanza d'una trattazione

sistematica. Nell'edizione dei cantici d'Eschilo, di Sofocle, d'Euripide e

di Aristofane, la brevità delle illustrazioni e dei commenti è tale che

talvolta la chiarezza ne resta off"uscata. L'opuscoletto Horazens Vers-

masse, astrazion fatta dalla teoria sostenuta, è notevole per severità
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scientifica e per stringatezza. Ma non poca fatica dovranno durare i

maestri alemanni a svelare alle menti dei giovani i segreti della me-

trica greca e latina con la sola scorta del libretto dello ScLroder.

Massimo Lknchantin dk Gubernatis.

Padl Leumann. Johannes Sichardus und die von ihm benutzten Bibliotheken

und Ilandschriften {Quellen und Untersuchungen zur luteinischen Phi-

lologìe des Mittelalters, IV, Ij. Munchen, C. H. Beck'sche Verlagsbuchli.;

1912, di pp. ix-237.

Il Lehmann, uno dei benemeriti editori delle Vorlestmgen und Abhand-

lungen del Traube, ha intrapreso, pare, una ricerca sistematica della

storia dei codici e delle biblioteche tedesche. Precedentemente aveva

pubblicato due saggi intorno a due celebri scopritori e raccoglitori : il

Modius (nella memoria Franciscus Modius als Handschriftenforscher

,

Munchen 1908) e il Trithemius (in un articolo della Festgahe offerta a

H. Grauert, Freiburg i. B. 1910). Ora presenta un terzo lavoro sull'esplo-

ratore ed editore Giovanni Sichardus (Sichart). Gli studiosi devono esser

grati all'autore di queste notevoli contribuzioni, intese a dimostrare che

la parte avuta dalla Germania nel rinnovellamento della classicità è

assai maggiore di quello che comunemente non si creda.

Il libro si apre con la biografia del Sichart. Nato verso il 1499 a

Tauberbischofsheim, studiò gli elementi in patria, indi passò a Erfurt e

a Ingolstadt, dove fu promosso magister artium. Insegnò lettere a Mo-

naco, a Freiburg i. B. e a Basilea. Ma a questo punto lasciò la lette-

ratura per dedicarsi al giure, nel quale ottenne il dottorato e che eser-

citò con fortuna e autorità per tutto il resto della vita. Morì nel 1552.

Alla biografia segue il testo di 23 lettere, in maggioranza inedite.

Le seconda parte del libro rappresenta l'operosità filologica del

Sichart : un'operosità veramente meravigliosa, perchè in soli sei anni

(dal 1526 al 1530) egli intraprese almeno tre viaggi di esplorazione per

le biblioteche di Germania, traendone un copiosissimo materiale mano-

scritto, che distribuì in ben 24 volumi, stampati nella città di Basilea,

dove si cominciavano a mettei*' le basi di una feconda produzione tipo-

grafica. Il nucleo principale di quei testi consisteva in traduzioni antiche

di libri sacri greci. Piìi di due terzi degli autori stampati dal Sichart

erano inediti; per talune opere, come a.d es. la, Laus Pisonis, le sue edi-

zioni rimangono fonte unica. 11 Lehmann identificò alcuni codici ado-

perati dal Sichart e postili a raffronto con le sue edizioni riuscì a sta-
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bilire che egli si teneva ligio alla lezione manoscritta: non nella misura

praticata oggi dai filologi, ma piìi che non si potesse pretendere ai

suoi tempi.

Da ultimo il Lehmann discorre delle biblioteche esplorate o fatte

esplorare dal Sichart: e qui l'esposizione assume un carattere generale,

poiché traccia la storia di ciascuna di esse dai primordi del rinasci-

mento fino ai tempi vicini a noi. È questo un primo schizzo storico

delle biblioteche tedesche, che costituisce indiscutibilmente il capitolo

pivi importante del libro. Molte di quelle biblioteche hanno trasmesso

alla cultura tesori inestimabili, non ostante tutte le spogliazioni che

patirono nel corso dei secoli; e da alcune già nel periodo del pieno

umanismo attinsero opere considerevoli gli esploratori italiani : da

Strasburgo la Phoenix dello ps. Lattanzio, le Sententiae di Paolo (estratte

dalla Lex Visigothorum), il Quintiliano Laur. 46.7 e il Cicerone Laur.

S. Marco 257; da Magonza la collezione dei Panegyrici, tra cui quello

di Plinio ; da Fulda la storia di Ammiano Marcellino ; da Hersfeld gli

scritti minori di Tacito e il De gram. et rhet. di Svetonio, per tacere

di altre biblioteche, delle quali il Lehmann non aveva occasione di

trattare.

Tra i visitatori di Hersfeld non bisognava dimenticare l'arcivescovo

di Milano Bartolomeo della Capra nel 1422; e ora dovremo aggiungere

anche (tra il 1430 e il 1432) il Cusano, l'eroe delle esplorazioni germa-

niche. Al Lehmann sfuggì inoltre la notizia di Corrado Gesner, che ad

Augsburg si trovassero i Bella Germaniae di Plinio il vecchio. Non credo

che a Fulda (p. 118) esistesse VArs di Papiriano: sarà stato uno scambio

col frammento di Papirio. Non tutti gli opuscoli stampati a Basilea dal

Sichart nel 1527 (p. 53) erano inediti. Negli Studi ital. di filol. class. XI 310

è analizzato un raro incunabulo milanese che ne contiene alcuni. Ivi

stesso p. 277-80 sono altri saggi di redazioni ampliate di Cassiodoro

(p. 207).

Chiudono il volume quattro indici.

Remigio Sabbadini.
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

E. M. Thompson. Paleografia greca e latina. Traduzione dall'inf^lese con

aggiunte e note di Giuseppe Fumagalli. Terza edizione riveduta ed

ampliata. Con 38 incisioni nel testo e 8 tavole in fototipia di cui

una in tricromia, Milano, Ulrico Hoepli, 1911, di pp. xi-208.

L'essere questa pubblicazione, la cui prima edizione apparve, nel 1890,

in un volume assai più ristretto e illustrato da numero più scarso d'in-

cisioni e di tavole, pervenuta già alla terza edizione, se non prova che

in Italia gli studi paleografici, i quali son pur così indispensabili al

cultore della filologia e della storia, abbiano preso il desiderabile svi-

luppo, attesta, in ogni modo, che al trattatello del Thompson, con gli

ampliamenti e gli adattamenti fatti dall'egregio traduttore italiano, non

mancò fra noi il meritato favore degli intelligenti. E noi auguriamo

di cuore che anche questa edizione sia presto esaurita; ma vorremmo

che, in una nuova edizione, il traduttore, senza troppo oltrepassare i

termini di spazio, in cui il libro deve essere contenuto per la sua fina-

lità, lo accrescesse alquanto, specialmente nella parte relativa alla pa-

leografia greca, tenendo maggior conto dei più recenti studi, ed aumen-

tando di numero e di ampiezza le incisioni, le quali, per la scrittura

greca, sono soltanto sei e complessivamente abbracciano quindici linee

in tutto! Si aggiunga che in un libro, anche elementare, che tratti di

paleografia greca, non si può oramai assegnare alla papirologia quel-

l'angustissimo spazio che le è stato concesso nel presente trattato, il cui

valore è certo di gran lunga superiore per riguardo al campo latino,

cui appartengono tutte le tavole e le altre 32 incisioni inserite nel

testo. Ma anche qui avremmo desiderato che, poiché fu aumentato il

numero, fosse anche accresciuta la varietà delle incisioni e delle

tavole. Per esempio, della scrittura capitale quadrata è dato un solo

saggio, in una incisione, ma saggio di scrittura lapidaria. Insufficienti

son del pari i due saggi (cinque righe in tutto) di capitale rustica,

di cui uno lapidario. Avremmo pure desiderato un esempio di quella

onciale che ci offrono i papiri ercolanesi, dai quali ne poteva pur essere
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preso qualcuno caratteristico di corsiva rumana del I sec. Un'altra cosa

osservo fra le molte che potrei aggiungere. Tutti sanno quali difficoltà

presentino, in generale, le scritture del quattrocento, fra cui, p. e., la

gotica-umanistica : sarebbe perciò stato bene il darne riproduzione in

una speciale tavola: invece il Fumagalli consacra una tavola (la VI) ad

una " scrittura mercantile , dell'anno MCCCCLV, la quale " non offre,

paleograficamente, materia a nessun rilievo speciale ,, e nel corpo del

libro salta, senz'altro, da una incisione di minuscola carolina del sec. IX

ad una di scrittura corsiva del sec. XVI, seguita da dieci (!) altre della

stessa scrittura e dello stesso secolo, e da due del sec. XVII, rappre-

sentando invece con una tavola (III) la scrittura longobardica, con due

(IVe V) la gotica e con due (VII e VIII) la umanistica, senz'altro piìi!

Così che quasi, anzi senza quasi, si potrebbe dire che il F. abbia voluto

far rientrare nella paleografia latina anche la scrittura dei secoli XVI

e XVII usata per opere ed autografi volgari ! Certo, se il traduttore

avesse tenuto conto dell'altro lavoro dal Thompson pubblicato (Handbook

of Greek and Latiti Palaeography. Third edition, with additions and cor-

rections. London, 1906, di pp. xiv-361), lavoro che egli neppur cita,

avrebbe potuto fare opera più completa, anche per il rilievo, che si

deve dare pur in un libro elementare ai passaggi da una scrittura al-

l'altra e alle differenze locali che lo stesso tipo di scrittura presenta.

È utilissima la bibliografia con cui si chiude il libro; più grande ne

sarebbe il pregio, se fosse più completa specialmente nella parte greca:

tuttavia anche nella latina, che è di gran lunga più ampia, non man-

cano lacune. Ma quando verrà, come auguriamo, una quai-ta edizione,

non sarà inopportuno aggiungere l'intero elenco dei codici e dei papiri,

e greci e latini, che sono stati fotograficamente riprodotti, così in Italia

come fuori. Sarà una nota pratica di più aggiunta al buon manuale,

che fa onore alla Collezione del benemerito editore milanese, il quale

farà opera, di cui gli saran grati gli studiosi, se affretterà anche la

nuova edizione del Dizionario di abbreviature del Cappelli (in nome

della latinità non lo si chiami piìi Lexicon Ah h r e v i a t u r a r u m !),

da tanto tempo invano aspettata! E. S.

RuFus B. RicHARDsoN. A Mstonj of Greek Sculpture. New York-Cincin-

nati-Chicago, American Book Company, 1911, di pp. 291.

È un buon manuale che fa parte della Greek Series for colleges and

schools, diretta da Herbert Weir Smyth, professore di letteratura greca

nella Harvard University. Si comprende perciò che discorriamo di un

trattato per le scuole, e, per giunta, per le scuole americane ; e si com-

prende anche, in conseguenza, perchè, mentre si destinan zinchi modesti

e, talora, affatto sciupati a monumenti di prim'ordine e cert'altri monu-
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menti importanti non figuran nemmeno nelle " illiistrations „, si consacri

invece un bellissimo rilievo alla famosa biga di Monteleone, che è ora

in possesso del Metropolitan Museum di New-York (p. 67); ed un altro

ad uno dei tre tripodi arcaici di bronzo andati, al par della biga, fuori

d'Italia e nelle mani di James Loeb (p. 69). Del resto, moltissime illu-

strazioni (sono in tutto 131) sono fornite, quasi sempre in troppo pic-

cole riproduzioni, dai Musei di Atene, dal British Museum e, molto

poco, anzi troppo poco, dai Musei di Roma e da quello di Napoli! Così

chi vorrà studiare, p. e., lo sviluppo del tipo apollineo, troverà illustra-

zioni ad esuberanza riguardo al periodo arcaico (ma non doveva essere

dimenticato l'Apollo di Naxos), laddove invano vi cercherà l'Apollo del

Museo delle Terme, che non sembra dubbio risalga ad un originale

fidiaco, come non vi troverà l'Apollo di Pompei, che, insieme con l'Apollo

di Mantova, rappresenta la fase prefidiaca (1). C'è l'Apollo del Belve-

dere ; manca l'Apollo Sauroktonos del Museo Vaticano, che è pur copia

in marmo di Pi-assitele : è vero che il Richardson crede soltanto che il

Sauroktonos sia " probably a young Apollo „ ! E a proposito di Prassi-

tele, spiace vedere così poco ben riuscita l'illustrazione dell'Hermes

d'Olimpia; la bellissima testa dell'Hermes Prassiteleo meritava pure una

speciale illustrazione! E duole ancora constatare che, quanto al Diskobolos

di Mirone, si affermi, senz'altro (p. 148), che " The best copy-.... is

that now practically inaccessible in the Lancelotti Palace in Rome „,

della quale si dà una piccola riproduzione (fig. 71, p. 149); e poi si

soggiunga in nota, con molta disinvoltura e senza neppur far menzione

della stupenda ricostruzione del Rizzo, che altra copia esiste " in the

Museo delle Terme „.

Ma io andrei troppo per le lunghe a rilevare ciò che manca in questo

trattato: è però giusto il dire che vi abbondano pure i pregi e le vedute

proprie, per quanto possano non sempre essere approvate dai competenti,

ai quali parrà strano il leggere a pag. 28, che la stona della scoltura

greca incominci dal 776 a. Cr. e termini col 146 a. Cr. E allora dove

andremo a mettere tanta parte della plastica greca? È proprio vero che

l'età ellenistica, artisticamente e letterariamente, cessi con la presa di

Corinto? E. S.

Samuel Ball Platner. The topography and monuments of Ancient Rome.

Second edition revised ana> enlarged. Boston, Allyn and Bacon, 1911,

di pp. xiv-538.

Anche quest'opera è fatta per uso scolastico, ma scritta, com'è, da

(1) Cfr. A. Ruesch, Guida illustrata del Museo Nazionale di Napoli,

compilata da D. Bassi, E. Cabrici, L. Mariani, ecc., p. 205.
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persona coinpetentissima, e messa al corrente coi più recenti studi sulla

materia, può essere ed è, anche come libro di compilazione, utilissima

al filologo maturo. Certo, dato l'ardore con cui in Roma si proseguono

gli scavi, noi troviamo nel momento stesso in cui c'intratteniamo su

questa pubblicazione, che già vi manca qualche cosa, e che qualche

cosa vi si deve rettificare. E il destino di queste opere le quali, come

p. e. quelle del Huelsen e del Thédenat sul Forum, si vengon sempre

rinnovando ed ampliando in nuove edizioni. Del resto, per una prima

orientazione nella disamina delle complesse questioni che concernono

la topografia di Roma antica, questo libro, per la chiarezza, per la di-

stribuzione della materia, per rigore di metodo, per esatta conoscenza

dei monumenti, per acconce e ben eseguite incisioni e tavole, è degno

di considei'azione e gioverà non poco a tutti coloro che, forniti di col-

tura classica, visitando l'eterna città, non possono e non vogliono limi-

tare le loro informazioni all'immancabile Baedeker!

L'opera è contenuta in venti capitoli, dei quali i tre primi formano

come un'introduzione, in quanto che vi si discorre delle fonti d'infor-

mazione sopra il soggetto trattato, della topografia generale di Roma

e della campagna Romana, e dei luateriali e metodi di costruzione.

Segue la storia dello sviluppo della città; si vien quindi a dire del Te-

vere e de' suoi ponti; degli acquedotti e delle cloache; delle mura,

delle porte, delle viae; del Palatino, cui è consacrato, forse con troppa

compendiosita, il cap. Vili (pp. 129-166); del Forum (cap. IX, pp. 167-

273*; dei Fora imperiali; del mons Capifolinus; della Sacra via e della

Velia, non che de' monumenti relativi; del Campus Martius (cap. XIII,

pp. 339-392), delle regioni poste tra il Forum, il Tevere e il Circo

Massimo [Velahrum, Forum Boarium, Circus Maximus, ecc.); dell'Aven-

tino; poi del Celio; dell'Esquilino; di Via Lata e del Pincio; del Qui-

rinale e del Viminale; e finalmente del Transtevei-e. Chiude il libro un

accuratissimo indice. E. S.

Charles E. Bennet. Syntax of Early Latin. Voi. I. — The Verb. Boston,

Allyn and Bacon, 1910, di pp. iix-506.

Come osserva l'A. nella prefazione, egli si è accinto a scrivere un'opera

to replace the now antiquated Holtze, Syntaxis Priscorum Scriptorum

Latinorum ,. E senza dubbio l'impresa è sommamente utile: solo si può

dubitare se, allo stato presente del materiale raccolto mediante i sussidi

di nuovi e speciali studi, sia possibile un lavoro definitivo d'insieme, che

sostituisca non pur quello del Holtze, ma anche, nella parte arcaica, quello

del Draeger. E si può domandare se una sola persona possa assumersi

e condurre a termine in breve tempo l'impresa! Ad ogni modo, sia ben

venuto questo libro che, pur limitandosi alla sintassi del verbo, riassume
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abilmente tante parziali ricerche, le quali non si riferiscon solo stret-

tamente al campo latino, ma, per ragion di comparazione, toccano talora

le lingue congeneri, come p. e. si fa nel capitolo IV, The subjunctive

in principal clauaes, ove l'A. studia in principio la forza originale del

soggiuntivo latino, fondandosi in particolar guisa sulle ricerche del

Delbruck. Sono anzi gli studi di sintassi comparativa, che hanno guidato

l'A. ad una divisione e classificazione piìi scientifica dei fenomeni sin-

tattici, dando, da questo lato, un carattere di originalità ad un libro

che è in gran parte necessariamente un prodotto di lavoro di compi-

lazione.

Era, naturalmente, necessario in un libro di tal fntta indicare i li-

miti dell'" Early Latin „ che pure, conio osserva l'A., " is necessarily a

somewhat vague term , ; egli soggiunge, anzi, che " A definite date is

really impossible, since archaic Latin does not terminate abruptly, but

continues even down to imperiai times ,. Se non che, per l'uso pratico,

egli ha scelto il 100 a. Cr. come estremo limite del periodo arcaico. E

qui abbiamo nulla ad osservare; ma non approviamo che siasi limitato

l'A. a indicare, nella prefazione, soltanto le edizioni da lui usate per

Plauto, Terenzio, Catone, per i frammenti dei poeti drammatici, e per

quelli degli altri poeti, degli storici e degli oratori. Certo non è bello

che Livio Andronico, Nevio, Ennio, Lucilio, ecc., siano citati in generale,

nel 1910, dal testo dei Fragmenta del Baehrens edito nel 1886! S'im-

poneva poi una più completa e distinta indicazione di tutte le edizioni

usate, come pure un indice speciale avrebbe dovuto indicare, autoi-e

per autore, tutti i passi citati nell'opera. Speriamo trovare tale indice

in un prossimo volume, che continui l'oijera così egregiamente inco-

minciata. E. S.

Index Lucretianus. Confecit Iohannes Paulson (Ut manu scriptus prelo

datusì. Gotoburgi, typis expresserunt Wald. Zachrisson et Socii,

MDCCCCXI, di pp. vi-179 in 8° gr.

Anche la recente edizione di Lucrezio, curata dal Merrill, si chiude

con un index verhorum affatto insufficiente e lacunoso ; onde faceva pur

sempre desiderare una pubblicazione, che fornisse completo l'indice delle

parole contenute nel poema della Natura. A questo desiderio ha soddis-

fatto teste, dopo un diuturno lavoro, interrotto da grave e lunga malattia,

lo svedese Giovanni Paulson deil'Università di Goteborg. Pur troppo non

è lavoi'o in tutto perfetto; e l'A. ne spiega le cause nella prefazione,

nella quale ci fa sapere che fu cominciato nel 1881 e condotto innanzi sul

testo del Bernays, quando non esistevano ancora le edizioni del Brieger

e del Giussani: avverte, per altro, che procurò di aggiungere " Ber-

naysianae copiae uerborum eas formas uocesque quas alienas a Ber-
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naysiana exhibent editiones Lachmanni, Munronis, Briegeri et Giussani ,.

La numerazione dei versi rimane pur sempre quella del Bernays: onde,

p. e., alla parola confutahunt è apposta l'indicazione IV, 486, anziché 488

(Lachmann, Munro *), 471 (Brieger). Inoltre, siccome il Bernays, p. e., a

IV, 592 legge avidum nimf miraclorum, mentre il Munro, il Brieger ed

il Giussani leggono nimis auricularum, seguendo i mss., così è aggiunta

nell'indice anche questa forma, la quale manca nel Bernays, segnandole

accanto MBrG. Così noi troviamo il vocabolo longe riferito anche a

I, 230 con l'aggiunta L (Lachmann) MBrG, mentre il Bernays legge

large, accanto al qual vocabolo, a suo luogo e per quel passo, dopo

I 230 è segnato B, per far conoscere che il vocabolo in quel passo ap-

partiene soltanto all'ed. Bernaysiana. In tal modo e per il fatto che

tutte le forme riferentisi ad un dato vocabolo sono poste in principio

di linea, la ricerca diventa agevole e vale per tutte le principali edi-

zioni lucreziane, all'infuori delle più recenti, del Bailey e del Merrill,

per parlar solo delle edizioni comj^lete.

Il Paulson ha reso perciò un segnalato servizio agli studiosi di Lu-

crezio, che ne sono grati a lui ed alla nipote Esther Nilsson, la quale

lo aiutò grandemente così nella ricerca di tutte le forme e voci lucre-

ziane, per confrontarle con le schede di lui, come nel trascrivere il

manoscritto e nel rivedere le prove di stampa.
E. S.

John Edwin Sandys. A Companion fo Latin Stiidies edited for the Syndics

of the University Press. Cambridge, at The University Press, 1910,

di pp. xxsv-891, in 8" gr.

Se ogni libro, per essere giudicato rettamente, deve essere conside-

rato in relazione col fine che il suo autore s'è proposto di conseguire,

tale obbligo s'impone particolarmente al critico per quei libri che hanno

indole e destinazione quali ha lo splendido volume che qui esaminiamo.

Esso risponde, per il suo piano generale, al volume che già abbiamo

avuto occasione di raccomandare ai lettori della Rivista (voi. XXXIX,

p. 135) e che è intitolato A Companion to Greek Studies di Léonard

Whibley, pubblicato in seconda edizione nel 1906 pur per cura dei be-

nemeriti Sindaci de l'University Press di Cambridge. " The aim of the

present worb — dice il Sandys — is to supply in a single volume such

Information (apart from that contained in Histories and Grammars) as

would be most useful to the student of Latin literature ,. E noi lo giu-

dicheremo secondo questi limiti e secondo questo scopo ; e diremo senza

esitazione che auguriamo al nostro paese un libro di tal fatta, dove

certamente chi vuol sofisticare può sempre trovare e questa e quel-

l'altra lacuna, ma dove tuttavia con una ben distinta e netta distribu-
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zione è condensata tanta materia utile al cultore della filologia latina,

attinta a fonti eccellenti da cooperatori specialisti, quanta occorre di

dover cercare, spesso con difficoltà, in opere ampie e non sempre ac-

cessibili a chi studia. Di fatto sono venticinque i
' contributors „ di

questo volume, ciascuno dei quali s'è occupato della parte in cui ha

speciale competenza. Così la geografia dell'Italia è esposta dal Sandys;

l'etnologia dal Ridgeway; la topografia di Roma dall'Ashby; la fauna

e la flora rispettivamente da Otto Keller e William Turner Thiselton-

Dyer; la parte della storia propriamente detta, preceduta da parecchie

pagine (90-113) destinate alle questioni concernenti la cronologia romana,

è esposta da J. S. Reid in forma di tavole cronologiche divise in sezioni

(dalla fondazione di Roma alla morte di Giustiniano). Vengono poscia

i capitoli: religione e mitologia di W, Warde Fowler; antichità private

di F. H. Marshall, William Murison e M. R. James ; antichità pubbliche

di J. S. Reid, G. H. Stevenson, F. H. Marshall, B. W. Henderson, R. C.

Bosanquet, William Ridgeway, E. H. Alton, W. W. Tarn, J. H. Gray;

arte, divisa in architettura (del defunto Clement Gutch), scoltura (di

A. J. B. Wace), terracotte (di Arthur Hamilton Smith), gemme incise

(di William Ridgeway), pittura e mosaici (di F. R. Earp). Segue la let-

teratura, che comprende anche la filosofia, la storia naturale e le altre

scienze, e la medicina, per opera rispettivamente di A. W. Verrall, W.

C. Summers, J. E. Sandys, R. D. Hicks, J. F. Payne; poi l'epigrafia

(Sandys), la paleografia (Thompson), la critica dei testi (J. P. Fostgate);

la lingua (dialetti italici e latino, di P. Giles), la metrica (A. W. Verrall),

la storia della coltura latina (di J. E. Sandys), divisa in quattro periodi,

romano, medioevo, rinascenza, moderno, sino alla " inauguration of a

new Society for the Pi'omotion of Roman (or Latin) Studies „, avvenuta

il 3 giugno 1910 per opera della " British School at Rome , fondata

nel 1901.

Chi ha letto i nomi dei * contributors , può subito farsi un'idea della

serietà e del valore dell'opera. Lacune ci sono, e parecchie, special-

mente in alcuni capitoli: altri capitoli, invece, sono, direi, esaurienti,

dato lo scopo del libro, come p. es. quello sulla Fauna e sulla Flora,

quello sulle antichità pubbliche, ecc. Troppo ristretta è la sezione Books

and Writing; tale è pure la parte letteraria propriamente detta; ma
da per tutto c'è una buona, quantunque spesso incompleta bibliografia,

a proposito della quale è giusto che si abbia presente ciò che nota il

Sandys nella prefazione: " Each of the articles ends with a Bibliography,

which, in no case, pretends to be exhaustive, being limited, in fact, to

a list of such Works as appear likely to be most useful to students who

are more familiar with English than with any other language „.

E. S.
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P.WiLLEMS. Le droit public romain. Septième édition publiée par J.Willems.

Louvain, Charles Peeters, 1910, di pp. i>ii-fi82.

L'opera di P. Willems, che il figlio, professore di diritto romano nel-

l'Università di Liége, ripresenta in settima edizione, non è, come questi

avverte, una rifusione della precedente edizione. Rispettando le idee e

l'ordine delle materie adottati dal padre, il figlio s'è quasi esclusiva-

mente limitato a completare le indicazioni bibliografiche contenute nelle

note, dando delle varie opere citate i titoli precisi nella rispettiva

lingua originale. Fu per altro ritoccata e modificata l'introduzione, ove,

dopo aver detto delle fonti e della loro valutazione, l'A. passa ad una

sommaria esposizione generale delle istituzioni politiche del popolo ro-

mano, cioè degli elementi costitutivi della società, dei poteri organici

dello Stato romano, e dei principali rami dell'amministrazione. La se-

conda modificazione riguarda la soppreosione di tutto ciò che nella edi-

zione precedente era consacrato al diritto privato: una terza notevole

modificazione consiste nel rimaneggiamento dei capitoli relativi ai iudicia

privata sotto la repubblica e l'alto impero. Con tali modificazioni l'opera

corrisponde meglio così al titolo come allo stato presente della scienza:

se non che alcune parti sono un po' troppo compendiose e lasciano de-

siderare maggior copia di notizie. Per tutto ciò che si riferisce all'or-

ganizzazione militare, c'è assolutamente poco : neppur tre pagine sul ser-

vizio militare nel periodo repubblicano, e qualche sporadico accenno

qua e là nella parte che concerne l'impero! In compenso certe parti

hanno un notevole svolgimento; p. e. quelle che riguardano il senato,

le magistrature, l'organizzazione finanziaria, tanto nella repubblica quanto

nell'impero, che è opportunamente distinto in due periodi: principato

e monarchia, con distinta relativa trattazione dei varii rami del diritto

pubblico. Raccomandiamo pertanto quest'ottimo manuale, apprezzabilis-

simo anche per una larghissima bibliografia su tutti i punti trattati,

per la chiarezza, per la precisione, per l'ordine della esposizione.

E. S.

Lateinische Grarmnatik. Laut- imd Fonnenlehre voti Friedrich Stolz. Syntax

und Stilisti/c von J. H. Schmalz. Mit eineui Anhang iiber Lateinische

Lexikographie von Ferdinand Heerdegen. Vierte Auflage. Munchen,

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1910, di pp. xvi-779 (IL Band,

2. Abt. del " Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft „ di

Iwan von Muller).

Dire dell'importanza scientifica di quest'opera è oramai cosa superflua,

poiché non può esservi un cultore, che si rispetti, di filologia latina, il

quale non la possegga o, almeno, non la conosca nelle sue varie edi-



~ 351 —

zioni, le quali sej^nano il suo f^lorioso incremento e la sua sempre scru-

polosa rispondenza ai progressi del sapere nel campo di cui si occupa.

Dopo dieci anni dalla terza edizione (1900), la Laut- und Forinenlehre,

che era di 193 pagine, e, in questa quarta edizione, di pagine 302; la

sintassi, compresa la stilistica, conta 383 pp. (308-686) contro 298 (195-

493) della terza ed.; la stessa lessicografia è stata rimaneggiata in parte,

per quanto non accresciuta sostanzialmente. Basta ciò a provare che

abbiamo davanti un libro " rinnovellato di novella fronda ,, che rende

affatto inutili, salvo per la storia retrospettiva della filologia latina, le

edizioni precedenti. Ed è cosa, la quale non va passata sotto silenzio,

questa, che si tiene qualche conto degli studi fatti in Italia, per quanto,

nella enorme bibliografia della materia, non sia difficile avvertire pa-

recchie dimenticanze di lavori di non mediocre rilievo, degni d'essere

menzionati. Non faccio nomi: ma è certo che, se si eseguisse, per una po-

steriore edizione, uno spoglio più accurato delle riviste e degli atti e delle

memorie accademiche italiane, la scienza italiana figurerebbe di più —
e ritengo meritamente — in questa pubblicazione.

E. S.

Specimina codicum latinorum Vaticanornm- Collegerunt Franciscus Ehrle

et Paulus Liebaert. Bonnae, A. Marcus et E. Weber, MCMXII, di

pp. vili, 50 tavole e xxxvi pagg. in fase, di supplemento, in-4°.

È questo il terzo volume della collezione che porta il titolo Tahulae

in usum scholarum editae sub cura lohannis Lietzmann, di cui il primo

s'intitola Specimina codicum graecorum Vaticanorum, ed il secondo 1\-

j)i/ri graecae Berolinenses, mentre sono in preparazione parecchi altri

volumi, grazie alla iniziativa della benemerita Casa editrice Bonnese

A. Marcus ed E. Weber, a cui dobbiamo l'altra così utile ed importante

collezione Kleine Texte fiir Vorlesungen und Ubungen, cui presiede lo

stesso Lietzmann e che fra poco raggiungerà i 100 volumetti! Ma, per

occuparci qui della pubblicazione dell'Ehrle e del Liebaert, dobbiamo

veramente compiacercene per l'impulso che potrà dare agli studi paleo-

grafici. Di fatto la scelta degli specimina, eseguiti in riuscitissime foto-

tipie, non poteva essere più assennata. Trascriviamo le parole dei due

egregi uomini: " In deligendis exemplis e mira codicum varietate ad

haec potissimum animum attendimus: primum, ut litterarum figuras

et formas quibus diversis in locisMiversisqne temporibus usi sunt librarli

^ro viribus coUigereiiius quo facilius singularum origo atque aliarum

ab aliis ortus et progressus intuentium oculis subiceretur; deinde, ut

scripturam exhiberemus singularum disciplinarum a saeculo XIII ad XVI

propriam et compendia. Qui enim codices illius temporis tum historicos

tum ad litteras spectantes prompte expediteque legit, idem plerumque
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aliarum disciplinarum (iuris civilis et canonici, medicinae, philosophiae,

theologiae) libros evolvens, in compendiis baerei. Quam ob rem quasdani

visum est excerpere paginas, quibus in hac parte aliqua salterà exercitii

materies et occasio praeberetur „. Ma non dai soli codici Vaticani, come

parrebbe dal titolo, ma anche da codd. dì altre biblioteche, di Roma,

di Vercelli, d'Ivrea, ecc., è fatta questa scelta, della quale accresce il

pregio un fascicolo a parte, dove non solo è data l'illustrazione di cia-

scuna tavola con una completa bibliografia, ma, per quasi tutte le tavole

e sempre quando si presenti qualche difficoltà, è aggiunta ancora una

accurata trascrizione del contenuto della tavola con segni di distinzione

delle varie linee, jjer rendere ancor più agevole la lettura. E in queste

illustrazioni non sono dimenticati, quando occorre, gli accenni alle que-

stioni cui l'età del codice, onde si tratta, ha dato luogo. Per esempio,

a proposito del Vergilius Aiigusteus (tav. 1), è detto perchè deva rite-

nersi non posteriore al IV secolo : così è detto perchè non possa essere

posteriore allo stesso secolo il Vergilius Vaticaniis 3225, e così via.

Inoltre lo studioso è, di mano in mano, chiamato ad osservare le varie

figurazioni della stessa scrittura secondo l'età ed il paese ove il codice

fu scritto. Così, mentre la tav. 35 ci offre un saggio di scrittura caro-

lina d'un codice trascritto fra il 1099 e il 1118, nelle due seguenti

(36 e 37) ci si mette innanzi la scrittura carolina-gotica in due saggi,

uno di data incerta e l'altro del 1131/2, e poscia una pagina del regesto

d'Innocenzo III, De negotio Romani imperii, scritto nella curia Romana

tra il 1198 e il 1216; poi viene (tav. 39) una pagina di carattere gotico,

forse del 1206 e scritta in Francia; segue una pagina (tav. 40) di gotico,

scritta in Inghilterra nel 1253 e pienissima compendiis apud philosophos

usitatis; finalmente la tav. 41 è d'un cod. terminato nel 1258 scriptura

Gothica, eaque Gallica, iam iam non nikil ad litteram Parisiensem vergente,

la quale scrittura parigina nondum piene conformata si riscontra nella

tav. 42 a. In analoga guisa, prima della scrittura umanistica, c'è una

tavola (45) che riproduce una pagina di mano del Petrarca, exemplum

scripturae Gothicae ad humanisticam, quam vocant, vergentis, cui tien

dietro un saggio di scrittura gotica umanistica del 1400 (tav. 46), se-

guito da uno di umanistica corsiva e da un altro di umanistica fioren-

tina del 1453, la quale fa un singolare contrasto con la scrittura umani-

stica francese del 1461 che si vede nella tav. 49. L'ultima tavola (50)

riproduce una pagina del Lucano Vatic. 3285 scritto di mano di Pom-

ponio Leto in quella scrittura umanistica, qua Itali utebantur vertente

saec. XVI.
E. S.
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Raphael Kììhner. Ausfiihrliche Grammatik der lateinischen Sprache. Zweite

Auflage. Erster Band. Elementar- Formen- mici Wortlehre neubear-

beitet von Friedrich Holzweissig. Hannover, Hannsche Buchhandlung,

1912, di pp. xvi-1127.

Chi pensi al colossale lavoro, rappresentato da un enorme numero di

grossi volumi e dissertazioni d'ogni ampiezza, che s'è compiuto attorno

a ciascuna parte, direi quasi a ciascuna particella, della grammatica

latina dal 1877 in qua, cioè dall'anno in cui fu pubblicata dalla stessa

Casa editrice (1) la prima edizione di questo volume; chi pensi, non solo

ai radicali mutamenti, ma piuttosto alla rivoluzione avvenuta, anche

sotto il rispetto del metodo della indagine linguistica, nel campo della

glottologia indo-germanica da quel tempo nel quale il Comjyendium

dello Schleicher non era ancora stato abbattuto dai poderosi studi di

cui furono frutto la Vergleichende Grammaiìk del Brugmann e, nel

campo speciale latino, le opere riassuntive dello Stolz, del Lindsay, del

Sommar, del Walde, e di tant'altri, per quel che concerne la fonetica

e la storia delle forme e i rapporti etimologici con le lingue congeneri;

chi inoltre, a prescindere dai progressi della filologia romanza, da cui

tanta nuova luce s'irradiò sulla scienza della lingua latina, pensi a

tutti quegli spogli sistematici che si fecero di vocaboli, di forme, di co-

strutti, dai numerosi testi che costituiscono il materiale di studio della

lingua latina, insomma a tutto un fervore febbrile di i-icerche minute

e pazienti, di rettificazioni, di aggiunzioni a quanto già si conosceva

(basti solo il ricordare i volumi deW Archiv del Wolfflin); chi a tutto

questo pensi, e consideri l'immenso beneficio di possedere raccolto il

meglio di tanto lavoro in un'opera d'insieme, che rappresenti le con-

quiste fatte in ogni ramo della grammatica latina e divenga il jìunto

di partenza per ulteriore cammino; saluterà lietamente la comparsa di

questa seconda edizione a 35 anni di distanza dalla prima!

Se non che, più che una zweite Auflage, questo volume si potrebbe

chiamare un'opera nuova, non solo perchè quasi raddoppiato di mole

in confronto della prima edizione (pagg. xx-747), ma anche, e special-

mente, perchè largamente rimaneggiato e rifatto e per il metodo e per

il contenuto. Troppo lungo sarebbe anche solo accennare le più rilevanti

novità. Ne diremo alcune. Fu soppressa ed a ragione la Kurze JJbersìcht

der Lateinischen Litteratur con cui la grammatica cominciava (pp.i-34):

(1) Alla stessa benemerita Casa dobbiamo la pubblicazione del rifa-

cimento della Ausfiihrliche Grammatik der griechischeti Sprache del Kùhner
stesso, per opera di Fed. Blass e Bern. Gerth.

Rivista di filologia, ecc. XL. 28
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interamente rifatta è la trattazione dell'alfabeto latino, della sua storia,

della pronunzia, dell'articolazione dei suoni; insomma della fonetica, la

quale occupa ben 252 pagine con numerosissimi confronti con le varie

lingue indo-germaniche. Quanto alla morfologia, ad ogni parte fu dato

un carattere più scientifico e di perfetta modernità ; onde venne oppor-

tunamente anche semplificata, per dar posto ad altro, la parte concer-

nente i paradigmi delle coniugazioni, che era in forma troppo ampia e

più. adatta a libro elementare. Meno ritoccato è il secondo Ahschnitt

della morfologia che concerne la formazione delle parole (pp. 944-1035),

quantunque, dal late della esposizione, ha acquistato molto in chiarezza

e perspicuità, poiché — come anche in tutte le altre parti del libro —
i lunghissimi capoversi sono stati opportunamente spezzati con assai più

frequenti ritorni a capo, ciò che fu da per tutto fatto anche per le note,

le quali erano, per così dire, continuative: ora per ogni nota si va a

capo, non solo, ma, quando in una nota si citano varie opere, per cia-

scuna di esse si va pui-e a capo : le ricerche riescono perciò più facili

e rapide.

È notevole che fu conservato, pur essendosi così ingrossato il volume,

lo stesso numero di paragrafi, sì che ogni numero della nuova edizione

esattamente corrisponde per la materia trattata a quello della prece-

dente : erano 232 i §§, e tanti ne sono nella nuova edizione. E a propo-

sito degli ultimi (229 segg.), che riguardano le monete, le frazioni, il

calendario e le abbreviazioni, non sarebbe stato male dar loro maggiore

ampiezza. Ciò che si legge anche nella presente edizione non esce dai

limiti di una grammatica elementare ad uso dei ginnasi. Ne si com-

prende perchè, essendosi ammessa una trattazione per le monete, non

siasi completata la parte metrologica con la nomenclatura delle misure

di lunghezza, di superficie e di capacità: lo stesso sistema monetario ro-

mano doveva essere integrato con l'esposizione del sistema dei pesi.

Non dirò certo che avrebbe dovuto aggiungersi un § per la metrica :

oramai questa scienza sta a parte, e non può essere compendiata in

una grammatica; ma, oltreché il § delle notae o sigla avrebbe dovuto

completarsi con un elenco di abbreviazioni epigrafiche, io oso anche

dire che, a somiglianza della nota grammatica di J.-M. Guardia e J.Wier-

zeyski, avrei fatto un paragrafo di più, cioè un Fi'mfter Anhang sulla

famiglia romana, sui nomi presso i Romani e i gradi di parentela. Una

Wortìehre, nell'ampio e scientifico senso, non può lasciar da banda anche

questa faccia del grande poliedro della latinità.

E facciamo punto riconoscendo che, se in un lavoro di tanta mole si

potranno fare qua e là rilievi di qualche imperfezione o lacuna, c'è da

essere lieti di questo bello e grande contributo alla scienza della lati-

nità, che noi dobbiamo al Holzweissig, grazie all'iniziativa della Casa



— 355 —
Hahn, la quale ha pure già fatto la pubblicazione della prima parte

del secondo volume (Satzlehre), la cui " Neubearbeitung , è stata affi-

data al dott. Carlo Stegmann (pp. xii-828).

E. S.

Select Epigrains of Martial edited from the text of Professor Lindsay hy

R. T. Bridge and E. D. C. Lake. Oxford, at the Clarendon Press.

2 voli., 1906, 1908 (risp, di pp. xxx e ixxv d'Introd., e di pp. 127

e 140 di Notes e Index : il testo non ha num. di pp.).

Del testo di questa scelta d'epigrammi è inutile parlare; è, come il

titolo dice, quello ben noto ed apprezzato del Lindsay, così benemerito

de' nostri studi, la cui ed. di Marziale, seguita dal volumetto Ancient

editions of Martial (1), fa parte della Scriptorum classicortim hihliotheca

Oxoniensis sin dalla fine del 1902. È una scelta, fatta coi soliti criteri

di morale troppo arcigna, così che ben si può affermare che, letto Mar-

ziale soltanto nel limite di questa raccolta, ne l'arte sua ne il suo ca-

rattere possono essere appieno ricostruiti ! A certa crudezza di linguaggio,

se non a certa oscenità, bisogna pur che si abitui chi vuol conoscere

con qualche esattezza il pensiero e il sentimento espresso nella poesia

romana, specialmente nella satira e nell'epigramma. Fu soppresso, per

citare un esempio, l'ep. 15 (14) del lib. X per l'ultimo verso quam quod me

coram pedere, Crispe, soles; e questo era già stato fatto per quel pedere

da altri editori inglesi di Select epigrams from Martial, come, p. e., da

Paley e Stone (2). E perchè sopprimere il 22? Vada per l'ep. 38, che pur

non è ne osceno ne triviale e completa il 35 in onore della poetessa

Sulpicia; ma, a meno di credere che non si deva sapere da uno studente

di letterature classiche, che cosa sia uno spado, non vedo perchè si abbia

a sopprimere lo spiritoso epig. 52, che è pure interessante sotto altri

rispetti antiquari (cfr. l'Ep. II, 39, che anche è stato soppresso in questa

collezione !). A farla breve, io credo che o si voglion leggere gli scrit-

tori latini, per comprendere appieno il pensiero, i sentimenti e quanto

costituì la vita romana che negli scrittori si rispecchia, e allora, salvo,

se si vuole, qualche moderata resecazione — a cui io sono assoluta-

mente contrario — , si devon pubblicare per intero: se si vuole servire

ad altri scopi, se ne releghi qualche particella in qualche antologia ad

usum scìiolarum, per esercizio di traduzione pura e semplice.

Ma di questo basti, e pigliarào quel che ci è dato, e ci è dato con

la stessa introduzione in entrambi i volumi, dei quali il piìi recente

(1) Oxford, James Parker and Co., 1903, di pp. 120 (St. Andrews Uni-

versity Publications, No. II).

(2) London, Bell and Sons, 1896 (Grammar School Classics).
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contiene lo spectaculortim liber e i libri I-VI, e il primo pubblicato ab-

braccia i libri VII-XII. Dobbiamo tuttavia aggiungere che, essendo

identiche nei due volumi la Preface e la Introduction, quest'ultima si

diversifica nelle pp. XXIV-XXVI, dove in uno è esposta la cronologia

dei libri VII-XII, nell'altro quella di Spect. e libri I-VI. Avvertiamo

che la cronologia è interamente ricalcata sulle conclusioni del Fried-

lànder, a proposito del quale rileviamo ancora che da pagg. xxx in poi

è incorporato nella " Introduction „ del volume ove è lo speciacutonon

liber un capitolo The public spectacles desunto dalla trad. francese della

Sittengeschichte. Non capisco perche non si potesse usare, invece, la sesta

edizione completa originale del 1888-90, oppure la settima, ridotta in

due volumi, del 1901, non essendo allora pubblicata l'ultima definitiva.

Ma, in materia di citazioni, esulano da questo libro quasi affatto le in-

dicazioni bibliografiche: quelle, che vi si trovano, si hanno nelle note

(e queste sono relegate dopo il testo nell'ultima parte di ciascun vo-

lume), e le citazioni riguardano pressoché esclusivamente opere e ri-

cerche inglesi !

Ad ogni modo, questa pubblicazione, sebbene incompleta, non manca

di pregi, e le note esegetiche, per gli epigrammi che ne fanno parte,

completano talora opportunamente i vuoti che si lamentano nella pur

sempre fondamentale edizione del Friedlànder.
E. S.

Plutarchs Ausgewdhlte Biographieen filr den Schulgebrauch erkldrt voti

0. SiEFEET und F. Blass. Drittes Bàndchen : Themistokles und Pe-

rikles. Dritte, umgearbeitete Auflage von Bkuno Kaiser. Leipzig u.

Berlin, Teubner, 1909, di pagg. 180.

Neil' ' Introduzione '
(pp. 1-26) è detto tutto ciò che è necessario si

sappia intorno a Plutarco come autore dei Bici naQdÀÀìjÀoi, esclusiva-

mente, e si discorre con sufficiente ampiezza delle ' vite ' di Temistocle

e di Pericle e delle fonti a cui egli attinse nel comporle. Sono notizie

che il Kaiser ha desunto dalle migliori pubblicazioni di Germania,

storie della letteratura greca in generale, come quella del v. Wila-

movritz, della biografia, come l'opera del Leo, altre di vario genere, fra

cui il libro del Norden, Die atttike Kunstprosa, e studi monografici, e

ha esposto con molto garbo : coteste pagine si leggono non solo con

istruzione, ma anche con diletto. Il testo delle due ' vite ' ha per base

la seconda edizione (1858) del Sintenis, dalla quale però differisce in

molti luoghi, indicati in parte nell' ' Appendice critica'; è probabile

che il Kaiser dovrà, in una nuova edizione del suo volume, accogliere

qua e là altre lezioni da quelle adottate, quando sarà venuta a luce la

grande edizione critica di Plutarco che stanno preparando, con la col-
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lazione di tutti i manoscritti, il Lindskoog, il Mewaldt e lo Ziegler.

Eccellente il commento, non ostante i rimandi forse troppo numerosi

che distraggono l'attenzione da cose più importanti; ma cotesta è qua-

lità comune a tutti, o quasi tutti i commenti dei filologi tedeschi ai

classici greci e latini. Relativamente poche le note grammaticali nel

senso vero della parola; molte buone osservazioni filologiche; rapidi ed

esatti i cenni storici. Utilissime le 'Appendici' II e 111: la II contiene

due indici, dei nomi di persona e dei nomi geografici ; la III gli alberi

genealogici di Temistocle e di Pericle. D. B.

Schìilerkommentar zu Edripides' Medea,... Hippohjtos,... Iphiyeneia auf

Taurift, von Aug. Ritter v. Kleemann. Wien, F. Tempsky ; Leipzig,

G. Freytag, 1910 ; di pagg. 43, 44, 49.

I tre volumetti, tipograficamente bellissimi, fanno parte della colle-

zione Freytags Schulausgaben Griechischer und Romischer Klassiker. Base

del commento della Medea e quello del v. Arnim nella raccolta del

Weidmann, deWIppolito quelli del Barthold e del Wecklein rispettiva-

mente nelle raccolte weidmanniana e teubneriana, àQÌVIfigenia quelli

del Bruhn (Weidmann) e del Wecklein (Teubner). Sono commenti esclu-

sivamente scolastici e così elementari che più non potrebbero essere :

Medea 1 " òiamàa^ai, infinito dell'aoristo di òia7této[.iai ,. 2 " alav,

ala = yala (attico yfl) ,. 3 " IIìjÀìov, IlyÀiov, monte in Tessaglia, ai cui

piedi giace Jolco ,. 6 " IlìjÀc'a, dativo : 'per Pelia' „. Ip2}olito 336 " oi)v-

revd-ev == ó évzev&ev ,. 362 " ai'es, da ài(o ,. 890 " TOVfinaÀiv = tò

è'fi.taÀiv ,. Sono notate anche le anastrofi, le omissioni di èoTi, èariv,

pur dove non se ne vede la necessità, e si dà molto spesso la tradu-

zione, senz'altro, in più di un luogo in cui ciò dovrebbe sembrare afi"atto

superfluo. Ma tale è l'intendimento della collezione, facilitare il più

possibile, e dovrei dire fino ai limiti dell'impossibile, la lettura e l'in-

telligenza del testo. Solo, vien fatto di chiederci che razza di prepara-

zione elementarmente grammaticale abbiano i giovani a cui bisogna

somministrare simili aiuti e come, data l'ignoranza in essi presupposta

di nozioni addirittura rudimentali, possano gustare anzi soltanto inten-

dere l'opera d'arte. Meno male che non tutte le note sono così pedestri !

qualcuna, poche però, molto poche qua e là, anzi pochissime, in numero

minimissimo, lasciano argomentare che il grado della cultura dei gio-

vani non sia poi tanto basso, come parrebbe.
D. B.

Eschilo. Agamennone. Versione poetica di Dario Arfelli. Modena, A. F. For-

miggini, 1911, di pagg. 89.

Se il pregio principale di una traduzione dev'essere la fedeltà, nes-
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suno vorrà negare che l'Arfelli abbia fatto opera degna di ogni elogio;

ma la fedeltà non basta, ci vuole anche una certa spigliatezza, che qui

manca o almeno manca troppo spesso. Ecco come sono tradotti i primi

versi (40 sgg.) del Coro :
" Questo è il decimo anno, da poi

|
che il

grande di Troia avversaro —
|
Agamennone con Menelao,

| saldo giogo

d'Atridi e di doppia
|
potestà con due scettri e due troni, -

| via da'

porti d'Argolide, in verso
|
del fatale giudicio, scioglievano

|| lungo stuolo

di rapide navi,
|
cento e cento, armata difesa „. Francamente, preferisco

la vecchia traduzione del Bellotti, piìi scorrevole e certo più artistica.

Debbo però riconoscere che questo difetto del lavoro dell'Arfelli è lar-

gamente compensato e dalla retta intelligenza dell'originale, come

ognuno sa, difficilissimo e con molti passi dubbi, e dalla chiarezza con

cui sono rese d'ordinario le imagini del poeta nelle parti liriche. Forse

per un primo esperimento di traduzione, se, come credo, è davvero il

primo, sarebbe stato meglio che il giovane traduttore avesse scelto

un'altra tragedia e non di Eschilo ; ma egli avrà avuto le sue buone

ragioni per cominciare di lì, e, amo ripetere, quanto a fedeltà si può

dire che onme tulif punctum. La traduzione " è condotta in genere sul

testo e su le note dell'edizione teubneriana del Wecklein (1888) „.

D. B.

SoPHOKLES. Erklàrt v. F. W. Schneidewin u. A. Nauck. Siehentes Bdndchen:

Philoktetes. Elfte Aufla(]e besorgt v. L. Radeemacher. Berlin, Weid-

mannsche Buchhandlung, 1911, di pagg. 159.

Lo stesso Radermacher, nome caro a quanti si occupano dei nostri

studi, aveva già curato la decima edizione del volumetto e naturalmente

dopo tre anni appena non ha potuto apportarvi molte modificazioni per

cotesta nuova. Ha riveduto il testo e il commento, tenendo conto del

poco che intorno a Sofocle in genere e al Filottete in ispecie fu pub-

blicato dal 1908 al 1910-11, ben inteso in Germania, perchè tutto ciò

che si fa altrove per la scienza tedesca non ha, salvo rarissime ecce-

zioni, valore di sorta! Così il Rademacher ignora, per limitarmi all'Italia,

il lavoro del Michelangeli, annunziato nelle pagine precedenti, che è

del 1910 : la traduzione per lui è certamente superflua, ma le sue con-

getture ai versi 220, 1139 e 1219 possono essere prese in considera-

zione, almeno possono essere ricordate. Comprendo però che è per-

fettamente inutile insistere : tanto le cose non cambiano ! Per la

dichiarazione dei versi 827 sgg. il Radermacher ha tratto profitto di

'comunicazioni scritte' del compianto Buecheler, e per i vv. 799 sg. di

una notizia intorno alle ' pietre vulcaniche ' di Lemno fornitagli da un

suo amico o conoscente che sia : la tradizione del Ài^/^iviov tcvq non do-

vrebbe mancare di un certo fondamento. Neil' ' appendice ' dopo 1' ' ap-
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parato critico ' sono aggiunti due ' epimetri ', relativi il primo allo

schema metrico dei vv. 827 sgg., il secondo al v. 1140. E dopo ciò, che

altro posso dire, in una semplice nota bibliografica, dì un libro giunto

alla decimaprima edizione? Qualche lezione del testo potrebbe dar

luogo a discussioni ; ma il commento è ottimo e, senza ombra di dubbio,

adatto in sommo grado alle scuole tedesche, mentre per le nostre, così

come è, servirebbe forse meno.
D. B.

F. V. DuiiN. Pompeji, eine hellenistische Stadi in Italien. Mit 6'4 Abbil-

dungen ini Text undauf einer Tafel, soivie einem Pian. Ziveite Auflage.

Leipzig, Teubner, 1910, di pagg. 111.

Già la prima edizione, del 1905, del volumetto del v. Duhn aveva

trovato meritamente liete accoglienze. È certo che anche piìi liete ne

avrà quest'altra, tanto migliore e per il testo e per le illustrazioni.

L'opera in parte è nuova ; e non solo contiene parecchie aggiunte rese

necessarie dalle nuove scoperte fatte a Pompei, ma qua e là impor-

tanti modificazioni suggerite all'autore da amici, fi'a cui quell'insigne

pompeianista che fu August Mau. Qualcosa il v. Duhn deve anche alla

Direzione degli scavi di Pompei, cioè al Sogliano. 11 lavoro che appar-

tiene alla collezione Aus Natiir tind Geistesivelt. Sammlung tvissenschaftlich-

genieinverstàndlicher Darstellungen ha, appunto per ciò, scopo soprattutto

divulgativo : è, ben s'intende, eminentemente scientifico, ma l'esposizione

è piana, semplice, senza ingombro di citazioni e senza tracce di pedan-

teria. Per tal modo il libretto dell'illustre archeologo gioverà tanto agli

scienziati quanto alle persone di media cultura, che desiderino procu-

rarsi notizie sommarie ed esatte intorno al passato e anche al presente

di Pompei.

D. Bassi.
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RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Transactions and Proceedings of the American philological Association.

1910, voi. XLI. — Transactions = R. G. Kent, The etymology of Latin

' Mlles ', pp. 5-9 (Da *sinit-slo-s affine a mitto :
' battitore ' o ' difensore';

da una radice che in origine significava 'ungere, lordare', venne il la-

tino *mìlos, donde, a imitazione di pedes, peditis e eques, equitis e per

l'etimologia popolare di mlllia iSns la forma mlles, mllitis]. — M. Hutton,

Notes on Herodotus and Thucydides, pp. 10-17 [Erodoto
IV 77 : àa%óÀov£ è positivo, non negativo, come si suole interpretare.

— Tucidide II 40, 4 : commento che non si può riassumere in breve].

— R. Well. Husband, The diphthong '-ni' in Latici, pp. 19-23 [Nell'in-

teriezione hai si può ammettere sì e no l'esistenza del dittongo, ma
indubbiamente u e i non formano dittongo ne in cui ne in huic]. —
E. W. Fay, a tvord miscellany, pp. 25-53 [Ricerche di glottologia ijura.

Mi limito alle seguenti indicazioni delle parti relative al greco e al

latino: ver-bena; fetiales, sagmina; àverruncat; le radici nèqh-lnèk- vincirCf

figere; anguis : exig, o(pig; omerico àvcoya 'iubeo^; èv^voxs e ijvsyKe;

osco egmo, latino negdtium (?); àvdyyn], lat. nccesse ; iuvenis, iuvencus,

iuvo; oy%vri e altre parole che significano 'pera']. — Ch. Darw. Adams,

Notes on the peace of Philocrates, pp. 55-63 [I. La pace di Filocrate fra

Atene e Filippo di Macedonia fu conchiusa senza riguardo ai negozia-

tori ultimi arrivati, e i membri del sinodo la ratificarono senz'altro. —
II. Il primo giorno delle Grandi Dionisie, alle quali accennano D e-

m oste ne ed Eschine (rispettivamente 21, 9 e 3, 67-68), non fu

certo anteriore al 10 elafebolione : delle due adunanze per le negozia-

zioni una ebbe luogo l'S, l'altra il 9]. — G. Harriet Macurdy, Traces

of the influence of Plato' s eschatological myths iti parts of the hook of

Re relation and the hook of Enoch, pp. 65-70 [Per noi basta il

titolo, l'argomento uscendo dai limiti dei nostri studi]. — Th. D. Goodell,

Structural variety in Attic tragedy, pp. 71-98 [Intorno alla composizione

strofica delle varie parti della tragedia, presi come modelli i Persiani

di E s e h i 1 e l'Edipo tiranno di Sofocle. Non in tutte le tragedie
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la struttura è la stessa : così manca il prologo nelle Supplici e nei Per-

siani di Eschilo, e nel Reso; e inoltre le divisioni del drama presentano

notevoli differenze: così mentre altri parodi sono molto lunglii, quello

àéiVEracles euripideo contiene 32 versi in tutto, strofa, antistrofa,

epodo, ed è il tipo più semplice di parodo. L'elaborazione del parodo

ha seguito di pari passo non solo la composizione ritmica e poetica del

drama, bensì anche la sua struttura melod,ica. Lo stesso deve dirsi delle

altre forme liriche, e medesimamente degli episodi e dell'esodo. Prima

che E s e h i 1 scrivesse i Persiani, egli i suoi rivali dovettero attenersi

necessariamente a certe norme nella struttura del drama; quando fu

aggiunto il terzo attore, i poeti ebbero maggior libertà e ne usarono

largamente]. — J. W. Hewitt, The necessiti) of ritual purification after

Justifìable homicide, pp. 99-113 [La questione è controversa, sostenendo

gli uni la necessità, gli altri la non necessità della detta purificazione

dopo un omicidio giustificabile. Riguai-do ad Atene l'autore è giunto

alle seguenti conclusioni: 1) il tpóvog ànovaiog portava seco un'impu-

rità che per essere rimossa richiedeva alcuni riti di purificazione. La

pena dell'esilio poteva essere condonata, qualora il reo ottenesse il per-

dono, ma probabilmente ciò non impediva che dovesse purificarsi
;

2) l'omicidio giustificabile ordinariamente non richiedeva purificazione:

erano casi di tale omicidio l'uccisione del nemico in battaglia, l'omi-

cidio per difesa personale, l'uccisione di un tiranno o di un traditore,

l'uccisione in difesa di parenti o per vendicare la seduzione o la vio-

lazione della moglie]. — Ch. Knapp, Notes on ' Etiam' in PI aut u s

,

pp. 115-137 '[Raccolta di tutti i luoghi delle comedie plautine in cui

ricorre etiam, classificati secondo i vari sensi e le varie costruzioni]. —
F. W. Shipley, The treatment of dactylic words in the rhythmic prose of

Cicero, with special reference to the sense pauses, pp. 139-156 [Nella

clausula la sillaba finale è trattata come lunga; e come lunga è trattata

l'ultima sillaba anche nel membro ritmico. Rassegna dei vari casi con

classificazioni e statistiche. Parole del tipo omnibus, omnia, neminem,

non sono usate in Cicerone col valore dattilico che hanno nel verso

esametro]. — A. Waugh McWhokter, A study of so-called deliberative

type of question (ti nonqaco ;) as found in A e s chylu s , Sophocles,
and Euripidee, pp. 157-167 [Statistiche e considerazioni che non si

possono riassumere. Osservo soltanto che si danno casi di forme verbali

in soggiuntivo, presente o aoristo, in futuro indicativo, ambigue, di sog-

giuntivo e futuro indicativo nel medesimo testo, con ^ovÀec, con le

negative od o fii^, ecc.]. — G. Meason Whicher, On Latin ' adulare \

pp. 169-174 [A proposito della traduzione di C i e e r o n e di tre versi

del JlQoiAri&evg Àvó^uevog di E s e h i 1 o , dei quali il terzo è : pinnata

cauda [l'aquila] nostrum adulai sanguinem. Il testo greco doveva avere,
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come si crede, nqoaaaivei, equivalente, per il senso letterale e metafo-

rico, di adulai; ma certamente il copista sostituì TiQoaaaCvei, a TtQoaQaCvEi;

con nQooQaivei tutto il passo diventa chiaro, il verbo esprimendo Videa

di 'spargere, aspergere'. Certo è anche che la parola fu usata dal poeta

ironicamente , e significato ironico ha medesimamente adulai]. —
Campb. Bonner, Dionysiac magic and the Greek land of cockaigne, pp. 175-

185 [La concezione del paese di cuccagna nella letteratura greca fa capo

alla descrizione esiodea dell'età dell'oro, e se ne trovano accenni fre-

quenti nei frammenti dei comici. Non par dubbio che con essa si con-

netta la leggenda dionisiaca, la quale a ogni modo ha influito sulla

primitiva rappresentazione molto semplice della detta età, come risulta,

fra altro, dal fatto che dapprima non vi si parlava del vino].

Proceedings... for decemher 1910 (v. l'osservazione in Rivisia XXXIX

332 n.). — H. T. Akchibald, The fable in Ho race, pp. xiv-xix [Cita-

zione, con raffronti e qua e là analisi, di tutti i passi del poeta dove

occorrono, ora esposte con certa ampiezza, come p. es. in E^ìp. I 10,

34 sgg. (cervo e cavallo), Sai. Il 6, 79 sgg. (i due topi), ora accennate,

varie favole. È giusta l'osservazione di A vi ano (ep. a Teodosio, 10):

" fabulas poemati suo Flaccus a])tavit, quod in se sub iocorum commu-

nium specie vitae argumenta contineant „]. — Pn. Barry, A shori chapier

of Seleucid historg, pp. xix-xxi [Rassegna delle varie tradizioni (D a-

n i e 1 e , Eusebio, Girolamo, D i o d o r. o , S t r a b o n e , Giu-

stino, Polibio, Appiano, ecc.) intorno alla morte di Antioco III,

il grande (187 a. C.) e Antioco IV Epifane (164 a. C). Non di rado c'è

perfetta corrispondenza formale negli accenni degli scrittori]. — F. M. Ben-

NKTT; The Buenos inscripiion, pp. xxi-xxiv [Scrive " loueis at Deiuos.

_|- wwl--l-- - _l- -1-11-1- -I- «.^ ^1 - _
Qoi med mitat, nei ted endo Cosmis Uirco sied ; asted noisi Ope tolte

_ _l _ _| _ Il v^ W I
_ -1- _ I - ^ _ _l_ _l- -1 -11 -I

Siai pakari uois. Dueno(s) med feced en Manom. Einom die noine med

Mano statod „. Commenta, anche metricamente, e traduce (reco testual-

mente la versione inglese) :
" Jupiter of the Sky. He who sends me

(praj^s) : May the Maiden (Proserpine) be not kind to thee, unless,

indeed, thou art willing thus safely to placate Ops (to be at peace with

Ops). Duenos made me for Manos. On the ninth day tben let Manos

dedicate me to her (Ops) „. 11 vaso è un'offerta votiva ad Ops, dedicato in

un rito preliminare ad un sacrifizio o offerta a Proserpina]. — C. C. Bush-

NELL, Some sound-repetitions of more ihan one element, pp. xxiv-xxviii

[Raccolta di numerosi esempi di ripetizioni di suoni in massima parte

da poeti latini : it per iier Catullo 3, 11; marmorà manant Ovidio
'Metam. ' VI 312; cuUlia curae Virgilio 'Eneide' VI 274. Classi-

ficazioni]. — R. B. English, a hrief comparison of Stole and Epicurean
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psychology, pp. xxviii-xxxi [" Entrambe le scuole hanno lo stesso concetto

della natura e delle funzioni dell'anima. Entrambe ammettono un si-

stema di impressioni intellettuali indipendenti dai sen.si. P^ntrambe am-

mettono la possibilità dell'errore. Ne l'una ne l'altra ammettono un'at-

tività valida del pensiero interamente indipendente dai sensi, e questi

per entrambe le scuole sono l'ultimo criterio di fatto „]. — Th. FitzHugh,

Tìie West-Indoeuropean superstress, pp. xxxi-xxxvi [Schemi metrici e

ritmici di versi e parole nell'italico e nel celtico]. — Cu. Burt. Gulick,

Some Athenian ideas of hunianity, pp. xxxvi-xxxviii [Uhumanitas romana

non era certo estranea agli Ateniesi, e già P au s an i a (I 17, 1) aveva

notato la singolare affabilità del loro carattere, che li distingueva da

tutte le altre stirpi. Di ciò erano consci essi stessi tanto nell'età di Pe-

ricle quanto dopo. Nella concezione deWhumanitas ateniese teneva na-

turalmente il primo posto l'elemento intellettuale]. — R. Mott Gum-

MERE, Seneca the philosopher in the middle ages and the early Renaissance,

pp. xxxvin-xL [Della fama che il filosofo godette nei due periodi di

tempo indicati. Nel medio evo egli la dovette soprattutto al suo aspetto

di scrittore cristiano]. — K. P. Harrington, Protases-category vs. faci,

pp. xL-xLi [Classificazioni di protasi grammaticali]. — J. E. Harry, A
suggested restoration of ' Oedipus Tyrannus \ 108-190, p. xli (Propone :

^sÀì] yàQ et ziv' è^acpf], \
tam èn 7j{,iaQ è'^xerai]. — Lo stesso, Emen-

dations and new interpretations in the 'Ajax' and ' Electra, ^p. xu-xlii

[Aiace 869: nulla da mutare, cfr. fram. 154. — Elettra 610-11: fra le

varie interpretazioni la più semplice è óqw f^iévet, xqmixévì^v ' eì oh avv

Sinfj ;fp^rat, oddèv rpQovti^et]. — 6. Dwight Kellogg, The painting of

the crotv and tivo vidtures in PI a ut u s'
' Mostellaria ' 832 ff., pp. xlii-xlv

[Commento ai versi citati. Forse l'originale greco della scena conteneva

le parole noQwvri... bn àeiov^]. — R. 6. Kent, Note on ' Haec ttbi dictam

agrestem pepulere ', Horace, ' Sat. ' // 6, 07-98, pp. xlv-xlvi [Traduce :

" When these words struck the farmer's ears, he leaped lightheartedly

forth from his home ,]. — Ch. Knapp, References to painting and litera-

ture in Piatii us and Ter enee, pp. xlvi-liii [Indicazione di lutti i

luoghi dei due comici in cui occorrono ricordi, citazioni, richiami ad

opere pittoriche e letterarie. È difficile stabilire se essi le conoscessero

direttamente o indirettamente; ma molte, forse la maggior parte, sui

loro modelli o originali greci]. — Fr. Gardner Moore, Notes on T a-

citus'' Histories, pp. liii-liv [I 69 propone Tum, ut est mos — I 68

infesto invece di iusto — II 12 forse il secondo et {et naves et) del cod.

Med. rappresenta un originale etiam}. — J. Carew Rolfe, On L u e an
V 424 ff. {additional notes on ' Vela cadimi '), pp. lix-lxv [Lungo com-

mento, con riferimenti a poeti di varie età, del luogo indicato]. —
E. G. Sihler, Canticum, pp. lxvii-lxix [Sulla natura del canticum nella
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comedia latina e sul cantar da identiBcare, secondo il Hermann e il

Bkkgk, con Vhistrio propriamente detto]. — E. How. Stuktevant, Notes

on Juvenal, pp. lxix-lxx [3, 13-16 commento: probabilmente i Giudei

erano piccoli commercianti e il copJiinus serviva loro da banco. —
7, 82-87 : tutto il passo celebra la popolarità di Stazio. — 8, 76 sg. :

probabile accenno a Sansone ; Giovenale doveva conoscere la storia

degli Ebrei, come risulta anche da 6, 546 sg., parafrasi del ' libro dei

Giudici' IV 4 sg.]. — H. Cushing Tolman, EvfiàQig, Pollux VII 90,

pp. Lxx-Lxxi [Il vocabolo accenna all'importazione in Grecia del lusso

straniero, e propriamente persiano : è parola appunto d'origine persiana].

Philological Association of the Pacific coasf. Proceedings for november

1910 = E. B. Clapp, The òaQiaivs of Theocritus, p. lxxix [Il

dubbio intorno all' autenticità di òa^iatvg non è giustificabile]. —
I. M. LiNFORTH, Notes on Euripide s' Iphigenia ai Aulis, pp. lxxxi-

Lxxxii [366-369 siovxes in 867 sta bene — 558-572 versione —590-641 tutto

il passo emerge per dramatica proprietà ed eifetto]. — A. T. Murray,

The interpretation of ' Iliad' XVI 85, p. lxxxii [Semplice accenno alla

trattazione dell'argomento]. — R. T. Stephenson, Some examples of ar-

tistic choral management in Aeschylus, pp. lxxxiv-lxxxv [In due e

forse tre luoghi il poeta si vale del Coro per una felice soluzione della

"situazione' dramatica: neWAgamennone 855 sgg. (855-858), nelle Coe-

fore 870 sgg. (872-874) e forse ancora neìVAgam. 1343-1371. In condi-

zioni analoghe si trovò Euripide: Medea 1236 sgg., Ippolito 723 sgg..

Eracle furente 822 sgg.].

Classiceli Philology. VII. 1912. 1. — J. P. Postgate, Oh Catullus,

pp. 1-16 [li 5 incidetUe invece di nitenti — XXXIX 11 iiber Umber

— LXI 24 sg. roscido... alimento — ib. 176 sgg. «We... acribus (invece

di illi... ac tihi)... flammis — LXlll 14 aliena quae petentes profugae loca,

celeri. — ib. 32 tonitante invece di comitata — ib. 63 ego nam uir invece

di ego mulier — LXIV 119 guata p e n d et deperdita laeta — LXVIII 60 o

{splen)dens o {ri)dens invece di deiisi — ib. 143 dextra de duci a

paterna— LXXI 4 se e ntrimque invece di te e utriimqne]. — R. J. Bonner,

Administration of justice in the age of He si od, pp. 17-23 [Il sistema

giudiziario dell'età di Esiodo è in progresso rispetto a quello dell'età

omerica. La legge aveva maggior valore. Si producevano testimonianze.

Qualcosa però rimase comune ai due periodi ; fra altro, la procedura

relativa all'omicidio era considerata come un affare da sbrigarsi fra

consanguinei, ma l'idea che esso involgesse una polluzione morale e la

pratica di riti di purificazione degli omicidi rappresenta un primo passo
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verso l'intervento dello Stato]. — R. C. Flickixgek, Xoqov in Te-

re n e e' s ' Heautan', the shifting of choral ròles in Me n a n d er . and

Ag athon s 'Eu^SóÀiua, pp. 24-34 [La questione del coro nella comedia

latina si connette a quella della contaminano. Così quanto aWHeauton

timorumenos terenziano. in cui sono due cori, uno, v. 171, dei cow-

uiuae, l'altro, vv. 409 e 748, delle anciììae, è dubbio se essi provengano

da due originali o da uno solo, e quindi secondo alcuni la comedia è

contaminata, secondo altri no, secondo altri ancora non è contaminata,

ma l'originale greco andò soggetto a notevoli alterazioni per opera di

Terenzio. Comunque l'uso di Xoqov (indicazione dei papiri di M e-

n a n d r o) nella comedia nuova può risalire alla comedia di mezzo e

attraverso a questa ad Aristofane; gli éfi^óÀitta di Agatone
furono da lui introdotti nella pubblicazione delle comedie a segnare le

loro divisioni in quelli che noi chiamiamo ' atti ']. — H. W. Pkescott,

The position of ' deferred ' nouns and adjectiies in epic and dramatic terse,

pp. 35-58 [L'autore designa con la parola deferred nomi e aggettivi ad

arte spostati nel verso : esempio tipico ovÀofiévr^v, in principio del se-

condo verso deìVIliade, che si riporta a Milvtv. Tali spostamenti sog-

giacciono a certe norme, a cui si attennero i poeti greci e latini, norme

che governano la tecnica del verso. * In generale, come risultato della

conciliazione di vari fattori — condizioni metriche, collocazione natu-

rale, effetti ritmici e stilistici, sviluppo storico del verso classico — i

nomi e gli aggettivi, onde si tratta, nel maggior numero dei casi stanno

a capo del verso quando ciò sia metricamente utile ,]. — J. W. D. Is-

GERSOLL, Roman satire: its early nome?, pp. 59-65 [Nella nomenclatura

dei literati romani la parola schedium designò dapprima la satura, che

come genere letterario solo più tardi ebbe questo nome]. — D. Johxsos.

T}ie manuseripts of Plini/' s Letters. pp. 66-75 [Elenco dei mss delle

'lettere' di Plinio: sono fra completi e incompleti 113]. — Xofes

and disciissions : R. Miller Joxes, Xote on Fiutar eh' s ' Moraìia
'

720 C, pp. 76-77 [Scrive rò :t£Qi iiérgoi^ invece di rò .TeQt'ueTQov]. —
G. Harriet Macurdt, a note on the rocative in Herodotiis and in

Homer, pp. 77-78 [Sull'omissione di é col vocativo, frequente nel-

l'epica primitiva. Il fatto, secondo l'a., si può spiegare col gran numero

di altre parole aggiunte al semplice vocativo ' nella natura degli epi-

teti ,. e con ciò, che 'l'eguaglianza e la semplicità della società ome-

rica è espressa dal familiare ripetersi dell'tu formale ,]. — C. Darl. Bcck.

Tìie Delphian stadium itiscription, pp. 78-81 [Scoperta nel 1896 a Delfo e

pubblicata la prima volta dall'HoMOLLE in J5m//. rfe corr.Ae//. 1899 p. 611:

commento e traduzione]. — H. W. Prescott, Plautus ' ifercafor' 59:

convicium or coniiirium ?, pp. 81-82 [coniurium cioè conìuratum]. —
P. Shorey, Note on ' Anth. Pah' XVI 201. .5-6 (DipotÌ, pp. 83-84 [Pro-
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pone àcpQoavvijg invece di eéfQoavvtjg]. — C. Exon, The accentuation of

words of the type ' commemorare ', pp. 84-85 [A proposito di una affer-

mazione del Shipley in Class. Philology VI 414 (v. Rivista fase, preced.,

p. 178), che i verbi composti, del tipo commemorare, ricevono un secondo

accento sulla seconda sillaba. La cosa era già stata osservata e notata

dall'ExcN, che ora qui aggiunge altri argomenti]. — A. E. Taylor e

P. Shorey, Varia Socratica once more, pp. 85-91 [Polemica fra' due

autori a proposito della recensione di un' opera del primo fatta dal se-

condo nel fascicolo 3° di Class. Philology VI. 1911, pp. 361 sgg. : Varia

Socratica; first series. Oxford 1911].

The American Journal of Philology. XXXII. 1911. 4 (128). — K. Rees,

The significance of the 2}arodoi in the Greek theater, pp. 377-402 [Esame

minuto del luogo di Polluce (IV 126, 15) relativo alle parodoi: zwv

f,isvtot TtaQÓòoiv — zfiv èzÉQav elalaai, secondo il quale il loro uso aveva

un significato convenzionale. A cotesto significato non corrisponde punto

la scena dei drami classici, come risulta in modo indubbio dalla rassegna

di tutti quelli che possediamo interi, di Eschilo, Sofocle ed Euripide,

fatta dall'autore. E nemmeno non corrisponde la scena della comedia

antica, secondochè è dimostrato dalle comedie di Aristofane. Bisogna

arrivare fino alla comedia nuova per la quale esclusivamente ha valore

il detto significato. I frammenti recentemente scoperti di Menandro e

anche più le comedie di Plauto e di Terenzio, dove spesseggiano le

espressioni ad forum, a foro, in foro, ex urbe, rure, a porta, ad portum,

peregre e simili, contengono prove di evidenza immediata che realmente

l'uso delle parodoi ebbe significato convenzionale]. — E. W. Fay, Deri-

vates of the root 'hhe(y)-, ' to strike ; bind', pp. 403-420 [Rassegna di

tutti i derivati dalla radice indicata, a cominciare da (pù-Àog, che l'au-

tore definisce "quasi con-iunctus „, sans. bàndh-u-s, ' amicus, necessa-

rius '. È uno studio di glottologia pura ; e per noi basti questo breve

cenno]. — E. Capps, The date ofAristophanes' ' Georgoi ', pp. 421-

430 [Dai frammenti di essa comedia posseduti prima d'ora e dai nuovi

e da vari luoghi di altre comedie e da notizie di scoliasti pare si possa

dedurre che la data è da porre con tutta probabilità nelle Dionisie

del 424 cioè lo stesso anno dei Cavalieri, che però sono delle Lenee].

— A. B. Myrick, a note on the etymology of ' involare ', pp. 446-447

[M. A. Thomas in JBowawJa XXIX 434 torna all'etimologia di Donato
e di Servio, nei loro commenti ^ilVEneide, in e vola [media pars

manus) ; è invece più semplice, e a ogni modo più probabile, l'origine
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da in e volare, come dimostrano molti esempi raccolti dall'autore in

poeti e prosatori di tutti i secoli della latinità].

The Classiceli Review. XXV. 1911. 7. — J. MacInnes, The Athenian

cavalry in the Feloponnesian loar and at Amphipolis, pp. 193-195 [Dalle no-

tizie di Tucidide intorno alla cavalleria degli Ateniesi nella guerra

del Peloponneso e ad Amfipoli si deduce che 1) egli ebbe le 8ue infor-

mazioni su la battaglia di Amfipoli da uno degli Innels salvatosi igno-

miniosamente ; la sua disposizione d'animo verso Cleone lo trattenne

dal sottoporre a critica doverosa i dati partigiani del proprio informa-

toi-e ; 2) la democrazia ateniese, indignata dell'insubordinazione e co-

dardia degli Innslg, evitò dopo d'allora di adibirli, eccetto che in ope-

razioni di guerra molto vicine ad Atene, come contro Decelea, o in

unione con democrazie simili, come quella di Argo]. — G. Kendall,

The sin of Oedipiis, pp. 195-197 [Difesa della traduzione del Murray

dei vv. 1183-85 diQW'Oedipus tyr. di Sofocle, criticata n^o Spectator

del 18 maggio 1911. La difesa porge occasione al Kendall di commen-

tare i tre versi con speciale riguardo ^XVàfAaQxia di Edipo]. — W. J. Good-

rich, Me. Eth. IV III 15, 1123^ 31, pp. 197-198 [Aggiunta al secondo

articolo del Wilson sul medesimo passo dell'opera aristotelica in The

Class. Rev. 1911 pp. 132 sgg. (v. Rivista XXXIX 631) specialmente a

proposito di naQuasiaavvt e di {.leyaÀóipv/^og. Bisogna tener presente

Nic. Eth. V IV 1130'' 14]. — W. R. Smale, Notes on L u e a n, pp. 199-200

[IV 618 sg. commento ; fra altro, colla e certamente invece del sing.

collton —V 107 sg. motas tutantihus urbes in Inogo di totas 7nutantibus u.

notas m. u. — V 193 extremae 'in distanza, dal fondo dell'antro' —
V 287 sg. comperis invece ài comperii— Y Q20 monstrifìcos— Y 6&B lussa

è parola tecnica in cotesto verso — VI 217 moras e vincula zeugma

con ruiìipit — VI 428 prodat usato nel suo senso pieno — VI 432-3 com-

mento a fidem - VI 451 alienis ' straniere ' — VI 563 laeva con riferi-

mento agli dei della morte]. — H. A. Strong, Excerpta front the voca-

hularij ofthe grammariam Vi r g il i u s Ma r o, pp. 201-202 [Sull'edizione

del HuEMER (Lipsiae 1886) : scelta di vocaboli con traduzione inglese o

indicazione della parola o forma classica (v. Rivista XXXIV 629)]. —
J. S. Reid, Note on Lticretius V 311, 312, pp. 202-203 [812 propone

quicque invece di ciimque e spiega in modo diverso dal solito qnaerere,

che non va punto sospettato]. — Notes: W. R. Paton, Sophocles
fragment 344 (Nauck^), p. 204 [fiotov invece di vojtov. Il aòjfia dell'Al-

dina, invece di (puQog, è certamente un'interpolazione]. — R. W. Chapman,

\iAÀà... fiév, pp. 204-205 [A proposito di una osservazione del Platt
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a Platone Rep. 614 B in The Class. Ber. 1911 pp. 13 sg. (v. Rivista

XXXIX 467): àÀÀà... /,ikv dopo una negativa non è così raro come crede

il Platt ; esempi non ambigui da vari dialoghi platonici]. — Lo

stesso, ' The golden boìtgh ', p. 205 [Nel noto frammento di Pindaro
(ScHROEDER p. 443) intorno alla vita d'oltretomba dei beati non c'è nes-

suna ragione di modificare nel v. 3 la tradizione dei mss y^al ÀilSdvcp

aniEQÙ yial %QvaoyMQ7toi,ai{v) jSefi^i'&ev]. — R. L. Duneabin, Men under:

emendations and illustrations, ib. [Sulla seconda ediz. del van Leeuwen:
luoghi presi in esame 14. Noto: "Hqoì£ 51 S-vaai^u^ àvóvrjTov. —
Etiitqéii. 117 et ò^ è •/. À a ^ dì v. 383 Àéye fioi, À é y\ el av néQvai.

458 o /^ V V fi i tì]v Ai'ii-iìjTQa. 528 àv ^ìj aaTuia&fj. — 2!a^iìa 98 lice,

i ò o V
, ^ À é 7T co. — 151 71 ri a £ i. 263 i) ti e k cp e v y e i,^. — T. Hudson-

WiLLiAMS, Pei r n i ti s, Satirae e. 38, pp. 205-206 {Est tamen sub alapa

et non vult sihi male : la spiegazione migliore di alapa è quella data

dal Haveks in Indogerm. Farseli. XXVIII. 1911, fase. 1-2, che cioè la

parola indichi ' debolezza mentale ', come il greco ^ccTiiafia]. — A. G. Pes-

kett, Caesar B. G. IV 3, p. 206 [A proposito dell'articolo del Rouse

in The Class. Bev. 1911 p. 74 sg. (v. Birisfa XXXIX 630); paulo quam

non è punto usato da Cesare per analogia a sane, quam, mire quam, ecc.].

— H. D. Navlcr, The derivation of the grammatical terni ' supine ', ib.

[Forse è traduzione del greco v.Àiti'ì^óv, cioè ' declinabile '. I grammatici

antichi usano la parola siipinuni a indicare non soltanto il supino pro-

priamente detto, bensì anche espressioni gerundive].

Idem. 8. — T. W. Allen, Ho meri e a. I. The Achaeans, pp. 233-236

[Il Ridgeway e il Lang fra' primi sostengono l'entità storica del popolo

che Omero designa col nome di Achei, facendone il precursore dei

Dori, un fertium quid fra' Micenei e i Dori stessi. Ora I'Allen osserva

che cotesta teoria urta contro i risultati delle scoperte archeologiche,

i quali depongono in favore di un'altra teoria, quella della identità

degli Achei con i cosidetti Micenei. Omero nel rappresentare la civiltà

degli Achei ha commesso un anacronismo, attribuendo loro gli usi e i

costumi propri delle genti elleniche vissute al tempo delle prime grandi

colonizzazioni, che fu il tempo suo, nel 900 circa a. C.]. — N. L. Ingle,

The originai functioti of the Baule at Athens, pp. 236-238 [La fiovÀvj di

401 membri fu istituita, secondo 1' ^Ad-. no}., e. 4 § 3, da Dracene. È co-

testa l'unica notizia che abbiamo intorno al Consiglio draconiano, le

altre riguardando la ^ovXii della costituzione di Solone. La funzione

della ^ovXi] da principio dev'essere stata giudiziaria
;
più tardi si tras-

formò in elettiva e politica o legislativa]. — J. A. K. Thomson, Dolan

the wolf, pp. 238-239 [La Doloneia, il Beso di Euripide e la rappresen-

tazione, riprodotta nell'articolo, di un vaso, ora a Monaco, nella quale

con Dolone, Diomede e Ulisse compariscono Ermes e Atena, inducono a
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supporre che il canto omerico, il drama e il dipinto vascolare risalgano

a una fonte comune, un'antica leggenda in cui l'esploratore o informa-

tore in guerra figurava travestito da lupo]. — H. W. Gauu<jd, Suine pas-

sages of Juvenal, pp. 240-243 [I 150-154: sopprime il punto interro-

gativo dopo nomen in 153 — III 76: forse rhetor{que), geometra invece

di geometres — ib. 112 sg.: 113 è interpolato— ib. 128-130: 129 * du-

dum iiigilantibus orbis e parte di una narrazione obliqua, — V 104 sg.:

104 forse glanis invece Ai giade — VII 104: variante, che è "un perfetto

esametro ,, scrihitis historias. quantum datur exceptori — ib. 112-114:

113 sg. forse inuenies centum ijntrimonia causidicorum
\

nutare, uniiis

depressa lance Lacernae — Vili 105-107 : forse Dolabellas nominativo

singolare — X 256 sg. : 257 haec eadem invece di atque alius dei mss,

ma forse la lezione giusta è alnus in luogo di alitts — ib. 311-316: 313 in

rete dabit — XI 100-107 : 102 frangebat ha significato tecnico relativo

alla distruzione della forma di oggetti di metallo — XII 30-34: punteg-

giatura diversa dalla solita — ib. 80 sg- : 81 forse Tusci invece di tuti

— ib. 128 sg. : 128 forse * uiuat Pacuuius questo uel Nestore', tantum „

— XIV 23 sg. : 24 forse cri/ptae invece di inscripta — ib. 269: " foetide

fasciculis sacci mercator olentis — ib. 290 sg.: 291 in titulo faeiesque

minuta]. — E. A. Sonnenschein, The past tenses of the subjimctive in

expressions of wish, pp. 244-246 [Serie di considerazioni con larga esem-

plificazione che confermano la teoria dell'autore relativa al fondamen-

tale significato desiderativo del soggiuntivo : tra quid agam e quid

agerem, tra malim e mallein c'è differenza, ma le due espressioni quanto

a valore originario si corrispondono]. — Notes: A. C. Pearson, On Soj)h.

Fhil. 830 ff., pp. 246-247 [" alyXav è un preludio adatto alla invoca-

zione di naióìv „; ciò risulta anche dall'interpretazione o spiegazione

dello scoliaste]. — E. W. Cornwall, On Acharnians 1093, p. 247 [Pro-

pone : ÒQxriaTQCÒEQ, lò q)(ÀTad'' 'Aq^ióói^ od /^aÀà]. — J. Sargeaunt, On

Ho race, Carm. 4, 5, 1: Divis orte bonis, p. 247-248 [Nega, contro lo

Si.oman in Class. Rev. 1911 p. 109 sg. (v. Bm.sto XXXIX 631) che divis

bonis sia ablativo di origine]. — R. C. Seaton, On Horace, Carni. 4, 5, 1:

Divis orte bonis, p. 248 [Altra contestazione : diiHs bonis è certamente

ablativo assoluto]. — H. A. Strong, Etymological note, pp. 248-249 [Apple

da tnalum Abellanum (Abella in Campania) — Vit^erra, furetto, slavo

vèvera — Blastus (nel grammatico V i r g. Mar o), slavo Volosu, una

divinità pastorale slava — Gràdivus, dulia, radice gra 'gridare' — Felis,

ne derivò il vocabolo moderno francese belette, diminutivo di bellus].

Harvard Studies in Classical Philologij edited by a committee of the

classical instructors of Harvard University. Voi. XXII. 1911. — J. S. Reid,

Rivista di filologia, ecc., XL. 24
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Lucretiana: notes on books I and II of the 'De rerum natura',

pp. 1-53 [Debbo limitarmi a indicare i luoghi presi in esame, che sono

numerosissimi. L. I 28. 66 sg. 70. 71 sg. 103. 112 sg. 136-145. 145. 159.

165-168. 184. 190. 219. 229. 271-276. 320. 356. 360. 398. 405. 441. 442.

454. 469 sg. 476. 489 sg. 491. 492. 517. 541. 554 sg. 565 sg. 570. 598.

599 sg. 612. 655. 657. 675-679. 743. 758. 759. 831 sg. 858. 866. 881-890.

890. 918. 942. 948 sg. 945. 951 sg. 962. 977. 984-1007. 1030. 1033. 1040.

1057. 1076. 1105. L. Il 1 sg. 8 sg. 14. 16 sg. 20-36. 27. 34 sg. 42. 43.

54. 98 sg. 105. 106. 112. 114 sg. 125-141. 141 sg. 159. 168.169.181.189.

193. 197. 204 sg. 212. 218 sg. 249 sg. 251 sg. 254. 257. 262. 272. 279.

833 sg. 342. 347 sg. 362. 363. 371. 381. 394 sg. 408. 421. 423. 453 sg.

455. 460 sg. 461 sg. 483. 498 sg. 515 sg. 517. 521. 533. 537 sg. 543. 547.

593. 599. 600 sg. 603 sg. 607. 624 sg. 629 sg. 631. 667. 670. 671. 692.

707. 716 sg. 734. 748. 791. 797. 802. 804. 830 sg. 845. 869. 886-888.

889 sg. 903 sg. 904 sg. 908 sg. 910 sg. 926. 981 sg. 975. 1004 sg. 1029.

1030. 1083. 1038 sg. 1058 sg. 1072. 1080. 1087 sg. 1146-1149. 1161 sg.

Sono note critiche, esegetiche, filologiche e filosofiche]. — R. Henning

Webb, An attempi to restare the y archetype of T e r e n e e manuscripts,

pp. 55-110 [" Per la restaurazione di [X], l'archetipo della famiglia y,

sono utili quattro fonti principali : il Parisinus (P), il Vaticanus (C) di

Umpfenbach, il Dunelmensis (0) e il Lugdunensis (/?)„. Recensioni e raf-

fronti di cotesti e di altri mss con rassegna di moltissime lezioni. Rias-

sumo la conclusione :
" [X] era in quinioni e probabilmente scritto in

capitali, con poche varianti interlineari o marginali, ma senza connes-

sione percettibile con la trasmissione dei commenti medievali ; aveva

un completo ornamento di miniature, e occupava un posto intermedio

fra la tradizione non illustrata e quella illustrata. Su [X] furono copiati

tre mss che andarono perduti, [X^], [X^] e [X'^j. [X^] fu corretto proba-

bilmente su d..., di cui si appropriò alcune lezioni. [X^] era parente

di P e [co], da cui fu copiato 0. Probabilmente [X^J, certamente [w]

accolsero varianti di ,«. [X^] fu l'originale di CTÀ, mss che servono in

parte alla restaurazione di [X].... Gli errori di [X^J possono essere cor-

retti da [X^], e viceversa; in casi dubbi, ha qualche valore [X*], rap-

presentato da FHBr.... X può concorrere con l'archetipo S a costituire

una fonte per la ricostruzione del testo originale di Calliopius „]. —
W. A. Heidel, Antecedents of Greeh corpuscular theories, pp. 111-172 [Studio

di storia della filosofia greca, che pertanto ha pochi rapporti con la

filologia. Comunque, avverto che l'autore, dopo aver accennato alle

varie spiegazioni della teoria atomistica, di cui la forma piìi nota è

quella di Epicuro nell'esposizione di Lucrezio, tratta dell'origine

della credenza dei Greci dei corpuscoli, credenza che aveva la propria

base nella religione. La primitiva religione popolare greca ammetteva
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l'esistenza di potenze magiche e occulte, di spiriti che si trovavano da

per tutto ed orano principalmente esseri ctonici. Da cotesta concezione

di spiriti, noi diremmo imponderabili, combinata con dottrine filosofiche,

soprattutto dei Pitagorici e di Empedocle, si sarebbe svolta la teoria

atomistica, che trovò poi i suoi maggiori rappresentanti in Leucippo e

specialmente in Democrito]. — E. G. Schal-uoth, The hno^ùfiazu of

Greel- ships, pp. 173-179 [A proposito di Platone Rep. 616 e aal lòelv

— TteQitpoQàv, dove si accenna a tà i^ico^wfiaTa twv zQtriQcov. Non erano,

come si crede, cordami attaccati alle parti esterne della nave, bensì

al contrario cinghie di funi, o forse catene, stese trasvei'salmente a

sgembro sulla nave sotto il ponte e attaccate alle due estremità a un

robusto sostegno laterale. Lo studio è illustrato con quattro schizzi che

mostrano la disposizione delle vTio^có/A^aTu].

The Classical Quarterltj. VI. 1912. 1. — C. E. Stuart, The mss. of the

interpolated (A) tradition of the Tragedies of Seneca, pp. 1-20 [Il testo

delle tragedie di Seneca è conservato in due recensioni. La migliore (E)

è rappresentata dal ms principale, il Laur. 37, 13 del sec. XI/XII. Alla

recensione peggiore, con molte falsificazioni (A), appartengono i rima-

nenti mss, di cui nessuno è posteriore alla metà del sec. XIV. Ora l'au-

tore intende di dimostrai-e che 1) e e p (rispettivamente Cantabrigiensis

406 della Biblioteca del Corpus Christi College di Cambridge, e Pari-

siensis 8260, entrambi del sec. XIII) sono indipendenti l'uno dall'altro

pure discendendo dall'archetipo di tutti i mss interpolati A e sono i

nostri codici piìi autorevoli per il testo di A; 2) il Treveth nello scri-

vere il commento alle Tragedie (nella prima edizione nel secolo XIV),

che è la nostra migliore e piìi antica autorità per il testo della tradi-

zione A, usò e stesso o più probabilmente una copia di C; 8) eccet-

tuati i casi di contaminazione con E, i mss della tradizione A dei secoli

XIV e XV sembra dipendano in parte da e stesso e interamente da

un ms, di cui e è copia diretta]. — S. G. Owen, Mss. of Persius and

Juvenal at Valenciennes, pp. 21-34 [Ms 410 della ' Bibliothèque pu-

blique ' di Val. scritto in minuscola carolingia nel sec. XI. Contiene

prima Giovenale, poi Per l\ì o. Descrizione esterna e recensione

con elenchi delle lezioni concordanti e discordanti dagli altri mss e delle

lezioni uniche. L'autore prende in esame alcuni luoghi che meritano

una speciale attenzione, e cioè di Persio V 176. II 47. 59. Ili 10. V 57.

Ili 28. 56. IV 37. Di G i V en a 1 e VI 332. VII 22. 193. IX 104. X 155.

245. XI 94]. — J. F. DoBsoN, Some conjectures in Franto, pp. 35-37

\_Frontonis epistt. gr. Nabeb 1 p. 240 èi^iq 242 àvax%i,v.Evxov 243 tcqo-
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d'VQaiog — III 243-4 y.arà nùv à?^lav.ea&aL bnò y.av.ov tov nQoaneaóv-

T0£ etc. ^làÀÀov av àaf*évcog f.ieTQid^oif4.i — V 24:9 ì] àq)iQol {^^àcpaiQoì)

pia TiaQ àyióvTog ' rà zoiavra yàg oi Set naQ èy.sCvcov ahetv' àÀÀ' oéòè

Aa/n^dveiv. oò Set re za roiavta òùQa y^Qìjj.iaTÌ^ead'aL ib. 250 àq>oaiu)-

aaviL e òiY.aCcùg ib. 251 forse la corretto dal N. in rà " è un' incor-

porazione della glossa comune l à (= in alia) „ ib. 251 ad fin. y,al

fiEvog forse è KctzaÀoyi^ó^iisvos e più avanti ovofia òinaiov (^aavrip) na-

QÈ^Eig — Vili 255 ToidÓE e a complemento del senso si richiede qualcosa

come i>7i' è'QCùTos avfi(iélìtjKe]. — W. M. Lindsat, Notes on 1 si do r e' s

' Eti/mologìae% pp. 38-39 [Note critiche e filologiche a I xxix 4. V xxvii 17.

Vili IX 34. X 163. 184. 194. 195. 229. 234. 245. 268. XI m 13. XII iv 30.

43. VI 17. XVII II 3. VII 69. XVIII xvi 2]. — J. P. Postgate, Paralipo-

mena: Tihullus, jDp. 40-43 [I v 31 sgg. : 33 decus invece di uirum

togliendo così il iato — 1 vi 37 sg. : 38 uoce invece di nocte, e con noce

sta bene instabat {instahat uoce = latrahat) — III iv 25 sg. : 26 humatium

è genitivo plurale di humanus nel senso di homo : in prosa humanorum

— ib. 49 sg. : 50 quamque... ferar — III xi 1 sg.: la corruzione del testo

riguardo a dies dedit, dove ci aspetteremmo d. edidit, è originaria]. —
A. Platt, Cercidas, frag. 2, II, 2, p. 43 [Commento a TTif^sÀàv /.lèv

àÀEaCaaQTiov con rimando ad Aristotele de gen. an. I xviii 59 (726* 3),

e per nal aq^vya (pvaaÀéav a Galeno]. — J. A. J. Drewitt, The augment

in Homer, pp. 44-59 [Lo studio continuerà. La parte I ora pubblicata

consiste quasi tutta in statistiche e citazioni, e non si può riassumere].

— L. H. Gkay, On the ettjmology of TQaytpòla, pp. 60-63 [Base indo-ger-

manica *^ere^- 'potente, audace, terribile'; quindi il senso originale di

TQay(j}6ia dovrebbe essere '
\\ canto di cose audaci o terribili'].

Byzantinische Zeitschrift. XX. 1911. 3 e 4. — G. N. Sola, De codice

Laurentiano X plutei V, pp. 373-383 [Accuratissima recensione del con-

tenuto, troppo sommariamente indicato, e non senza inesattezze, dal

B a n d i n i , con note bibliografiche]. — <P. /. Kovy.ovÀés, Ucc^artj-

gfiGEt-s Kal ÒLOQd'òaEig slg tò Corpus Glossariorum Latinorum, pp. 388-419

[Debbo limitarmi a indicare le omissioni e gli errori notati dall'autore:

aavyog. lustro, eridomida. ali,ioQQo'CY.óg. aleyria. aÀÀr^yoQO). aÀi]&£ia.

*"^*Q£q)ia. aoXrj. apogomus. asmaticus. av^fiEiv. hlihlemis. iSi^ia. horecos.

Uquaminarium. gligon. dafinadon. pelta. detjtis. diftra. Aia ÀvzQavt^aog.

èv. meraculum. e^oìxeiÀev. EnavbìisQog. rignis. zaha. ^cooyoyo. zostra.

theophilus. clepsimenon. coconari. koÀeoi. coclea, creta, kypus. tricosus.

sebes. Ài^aQaiog. cartilago. melops. apiarium. mesonicton. nefeledas. sporca,

nitalmus. sindodonis. OQvi&sQa. oviaycaviaEif^ariov. praeliiim. pepon agron.
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plogme. polir)ronici, proi^tocholoft. TivQuaig. rima, pannosus. satiria.si.s. atj-

fiiaq>oQoi. libellum. aieQviov. aii%onx}yog. jjcdictilo. CacpvQig. ijppograplda.

eniQUfiag (piyafiog. racenms. frenesis. chyroscopos. prnta. angusticlavia]. —
H. J. Wetenuall TiLLY-VRi), A musical study of the hi/mn.<i of C a s i a,

pp, 420-485 [Lo studio, importantissimo, non riguarda se non indiretta-

mente la filologia classica, e a ogni modo non si può riassumere. Rias-

sumo la conclusione : in oriente continuò la tradizione musicale greca

del tempo precedente tenuta viva dagli imnologi bizantini dell'età piìi

remota fin oltre al secolo XIV. Occorrerebbe estendere le ricerche sul-

l'argomento, per una storia completa della musica bizantina, ad altri

imnologij.

Revue de l'instruction puhlique en Belgiqtie. LIV. 1911. 4. — L. Parmen-

TiER, Un manuel de critique verbale, pp. 205-218 [Recensione del libro di

L. Havet, Manuel de critique verbale appliquée aux textes latins (Paris, 1911).

Reco testualmente le prime linee dell' ' articolo ' e alcune altre passim.

" C'est depuis nombre d'années le plus grand livre de philologie qui

ait paru en France, un livre de maitre, capable de satisfaire les plus

difficiles et d'instruire les plus informés ; il enrichit du mème coup la

littérature philologique et la littérature philosophique, et il est destine

à devenir, pour tous ceux qui travaillenfc sur la lettre des textes, un

object d'étude et de méditation. A elle seule, son ordonnance est un

chef-d'oeuvre de logique et de clarté ; un tei livre ne pouvaitguère pa-

raìtre qu'en France, tant il porte la marque des qualités qui sont le

privilège de la patrie de Descartes et qui font de M. Louis Havet un

philologue national „
" Le Manuel veut enseigner l'art du critique,

qui examine et juge les variantes des manuscrits, et qui recrée au besoin

une le9on perdue „
" Les passages d'auteurs qui sont étudiés dans

le Manuel sont au nombre de plus de sept mille. La matière est répartie

en 1638 paragraphes et en quatre-vingt-un chapitres ; ceux-ci sont eux-

mémes groupés sous quinze sections... : l'état des textes; les présomptions

de fante; les fautes en general; les hasards; l'influence du contexte
;

l'influence du modèle ; la personnalité du copiste; les fautes princeps ;

les fautes issues d'une annotation (glose ou scolie); les copistes anté-

rieurs; les correcteurs; les fautes à longue histoire; les rubricateurs ;

les remaniements; l'autorité des manuscrits.... Nous avons ici le livre

le plus documenté et le plus compréhensif que Fon aitjamais écrit sur

le sujet J. /
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Le Musée Belge. Revue de philologie classique. XV. 1911. 4. — E. De Stoop,

Les soiirces des actes d'Abraamios de Qidiina, pp. 297-312. — Lo stesso,

La vie de The'ophane et de Pansenmé, pp. 313-330 [Sono due studi di let-

teratura agiografica, e per noi basterebbe il titolo; a ogni modo ijosso

notare, riguardo al primo, che degli atti indicati non è punto autore,

come si credette finora, Eplirem Siro; riguardo al secondo, che la

'vita', fin qui inedita, di Teofane e Pansemne, una cortigiana conver-

tita da un monaco, è contenutane! codice Parisinus gr. 1217, del sec. XIIJ.

— J. MissoN, Quelques notes sur les discours de Libanios, pp. 381-337

[Su l'edizione del Foerstee. Or. XVII 22 (F. 2, 215 lOs.): TteQÒJvrog

TÒv èviavtóv, — I 77 (F. 1, 121 5 s.): "Egoìg cioè precisamente il dio, e

non soltanto il sentimento dell'amore — XII 100 (F. 2, 44 is): avv yÙQ

d-ecp y,al airol aivìjaófi^e&a richiama l'omerico {II. IX 49 ovv yÙQ d-£(p

eUì)Àov&^iev — I 268 e XI 80 (F. 1, 197 20 s. 463 4 s.) &eò)v Tig %elQa

hneQéaxe cfr. II. XXIV 374, e per la forma hneQéayj ib. IX 420, -687

— XVIII 118 (F. 2, 285 15 s.) commento; fra altro, le parole è-/, fiéaojv

FaÀaTÒJv " si riferiscono a eTiÀeig, non a un verbo indicante la co-

gnizione „].

Idem. XVI. 1912. 1. — J. Missox, Le sens de €>E02 dans les discours

de Libanios, pp. 5-23 [L i b a n i o era politeista : su ciò non possono

cadere dubbi, ne in alcun modo persuade del contrario il fatto che egli

usa assai spesso il singolare ^eóg. Qsóg e ó &£Óg nelle orazioni del celebre

retore hanno d'ordinario senso indeterminato, e lo stesso avviene di

óaC/.iojv. In più luoghi il singolare &eóg non solo si concilia col plurale

d-£ol, ma gli equivale; p. es. XI 85, 87 (Foerstee 1, 464 io s., 465 8) '/.al

ylyvetai óè rò Tvàv i)nò &eov, oiv. àvev &£à)v éÓQÙTo]. — A. Counson,

Paradoxe sur la décadence latine, pp. 25-46 [Pagine che con la filologia

classica propriamente detta non hanno nulla a che fare; sono una difesa

molto vivace, con spunti ironici, anzi sarcastici, della cultura o per meglio

dire della civiltà latina dei popoli moderni. Mi piacerebbe recare alcune

linee, ma l'indole della nostra Rivista me ne dissuade]. — Th. Simae,

Les manuscrits de Proiyerce, pp. 47-51 [A proposito del lavoro del-

I'Ullmann, The manuscripts of Pr o p e r t in s in Classical Philology VI 3

pp. 282-301 (v. Rivista fase, preced. pp. 175 sg.). Contesta alcune delle

conclusioni a cui è giunto il filologo nord-americano, fra altre quella

relativa alla priorità e al valore del ms Napoletano (N), e risponde alle

critiche che ha fatto degli studi sui mss. di Properzio del Richmond e

suo (del Simae)]. — J. Misson, Les fouilles d'Alesia, pp. 53-68 [Premesse

succinte notizie storiche intorno ad Alesia, la vecchia città della Còte-

d'or, e agli scavi ivi praticati, rende .conto di una sua visita al luogo

nel settembre scorso : è una 'relazione' addirittura entusiastica! bastino
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queste parole della chiusa :

" L'àrae celta vit encore dans l'Alesia d'après

la conquéte, mais dans un décor romain. ... C'est bien à ce Gaulois de

genie (parla della statua di Vercingetorice) que revient l'honneur de

garder, sentinelle morose, la terre des aieux. Si son épée n'a pas pu en

sauver l'indépendance, son esprit a su s'y conserver dans une race feconde

qui a survécu aux vainqueurs ,].

Revue des étiides anciennes. Xlll. 1911. 4. — H. Lechat, Notes archéolo-

giques {Art grec). IV, pp. 381-415 [Plastica e poesia : leggenda d'Ion.

Bassorilievo in marmo, trovato nel 1908 a Falero, della fine del sec. IV,

420-400, a. C: è importantissimo anche per riguardo al tempo a cui ap-

partiene, la tragedia omonima di Euripide cadendo fra gli anni 416

e 412. Drama e rappresentazione figurata, della quale rese conto per

primo lo Staìs in 'Eifìjfi. àQ%. 1909, 239-64, s'illustrano a vicenda. —
Scultura : fregio del Tesoro detto ' dei Gnidi ' a Delfi, sarcofago di Torre

Nova (Frascati), ritratto di Polibio, caricature. Riassunto delle pubbli-

cazioni intorno ai quattro argomenti e monumenti relativi. Interessano

la filologia classica in modo particolare il sarcofago e il ritratto: questo

come documento iconografico del grande storiografo, quello per il suo

soggetto, l'iniziazione di Eracles ai misteri eleusini]. — W. Deonna, Le

vase Jatta, VAtargatis du Janicule et le Minos de Dante, pp. 416-420

[Studio, in massima parte, di archeologia pura. Noto che nel vaso Jatta

{Monum. antichi IX 193 sg.) la statua di Apollo è circondata da serpenti,

come quella trovata sul Gianicolo, forse Atargatis, ciò che fa pensare al

Minosse dantesco con la sua coda, onde si cinge il giudice infernale]-

— A. CuNY, Les inscriptions lydiennes de Sardes, pp. 421-423 [Recensione

del lavoro del Thumb neWAmerican Journal of Archaeology XV 2,

pp. 152-160, su due importanti iscrizioni lidie trovate a Sardi, negli scavi

praticati dalla Scuola archeologica americana, nel 1910]. — C. J(ullian),

Notes gallo-romaines. LII. Les Gaulois au conflicent de VOise, pp. 424-428

[Note topografiche riguardanti l'estensione della città dei Parisii, la

stessa a un di presso che quella della diocesi antica di Parigi]. — J. Dé-

CHELETTE, Lc juvelot óÀoaùòì^Qog des Ibères, pp. 453-456 [Gli scavi del 1878

in tumuli a incinerazione ad Avezac-Prat (Hautes-Pyrénées) hanno messo

in luce dei giavellotti, a dl^ft'erenza del pilum romano e delle armi da

getto dei Galli, tutti in ferro, senza asta in legno. Sono i giavellotti

iberici, che D i o d o r o Siculo, V 34, chiama aaivia òkoaiòr^Qa, e

T. Livio, XXXIV 14, soliferrei. Le scoperte dimostrano l'esattezza

della descrizione di D i o d o r o]. — Questions Hannibaliques : XII. P. Buf-

FAULT, A propos des cours d'eau alpestres, pp. 457-458 [Le descrizioni che
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T. Livio e Silio Italico hanno fatto dell'impetuosità della Durance

trovano piena conferma in ciò che avviene tuttora]. — E. Duprat, Cinga

ou Salga? Orga ou Sorgia?, pp. 459-464 [1. Realmente, come sostenne

il JuLLiAN in questa Reviie 1910 p. 165 (v. Rivista XXXVIII 471), in Lu-

cano, Phars. I 432, Cinga va corretto in Sulga. — 2. In P 1 i n i o, iV. H.

XVIll 22 (51), noìnlis fons Orgae nomine è indubbiamente la fonte

("chiare, fresche e dolci acque „ del Petrarca) di Valchiusa: Orgae &\ìn

errore dell'amanuense per Sorgae]. — M. Chaillan et C. Jullian, In-

scriptions de Fahregoules, p. 466 [Presso Marsiglia. Due iscrizioni latine :

Firmus et Bitima lovi opturno v. s. l. m.; nell'altra occorre il nome lu-

noni]. — C. Jollian, Chronique gallo-roinaine, pp. 467-472 [Notizie biblio-

grafiche].

Bulletin de correspondance hellénique. XXXV. 1911. 5-12. — F. Durebach,

Fouilles de Délos, exéciitées aux frais de m. le due De Loubat. Inscriptions

financières (1906-1909), pp. 243-287 [(Continuazione; v. Rivista XXXIX

473 sg.). — Altre 30 iscrizioni, di cui le maggiori riprodotte nel testo

e in tavole. Sono tutte importantissime per la conoscenza della vita

greca in genere e in particolar modo della finanza greca]. — E. Michon,

Les marbres antiques de Délos conservés au Musce da Louvre, pp. 288-349

[L'Inopo ; statuetta di donna; stele funeraria di P. Licinius Anius ; are;

frammenti d'architettura ; iscrizioni. Storia dei trovamenti e minuta de-

scrizione dei monumenti]. — F. Poulsen et Ch. Dugas, Vases archa'iques

de Délos, pp. 350-422 [Descrizione, con molte riproduzioni, storia, biblio-

grafia]. — P. RoussEL, Fragments d'une liste d'archontes déliens, pp. 423-432

[Pubblicati in vari volumi del Bulletin; hanno importanza, per noi, so-

prattutto perchè contengono un certo numero di patronimici, che finora

non compariscono in altre 'liste'. Sono arconti eponimi; ed è probabile

che il loro catalogo fosse esposto nei pritaneo]. - Lo stesso, Laodicée

de Phénicie, pp. 433-440 |In un certo numero di testi epigrafici figura

una Laodicea, posta in Fenicia, diversa da Laodicea del Libano. Era

eittà marittima, la stessa che è chiamata Berito]. — Lo stesso. La con-

fédérution des Nésiotes, pp. 441-455 [Esame di alcuni decreti della con-

federazione degli isolani in iscrizioni trovate a Delo, in una delle quali

è nominato un noivòv zòjv vi^okotcòv], — E. Boueguet, Monuments et

inscriptions de Delphes, pp. 456-491. — A. A. KeQa^iónovÀÀos,
'AQiaTÓTCf^os ó leQeìig èv AaÀcpolg, pp. 492-498 [I due lavori non hanno

attinenza con la filologia classica]. — A. E. K ov i o À é oìv, AsÀcpinìj

èTTiyQacpfj àvénóoTog, p. 499 [Iscrizione di due linee del IV sec. a. C. :

AQi(JTO)i'(jci}vr/ia \
KÀecoa/^i^Qvaaio].
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Mnemosyne. Bibliotheca philologica baiava. N. S. XXXIX. 1911. 4. —
J. J. Hartman, De Tibullo poeta, pp. 369-411 [Difesa di Tibullo
come poeta in genere e poeta erotico in ispecie contro F. Jacoby, Tibulls

erste Elegie. Ein Beitrag ziim Verstilndnis der Tibtdlischen Kunst in

Rhein. Miiseum LXIV. LXV. 1909, 1910, pp. 601 sgg., 22 sgg. Spigolo qua

e là, lo studio dell'HARTMAN non prestandosi a un riassunto :
" elegiolae

illae, quae suos sibi habebunt admiratores, quanidiu in bonore literae

erunt, elegiolae in quibus haud facile dicas arsne maior sit an veritas,

amorem habent argumentum, non ipsius poetae, sed Sulpiciae cuiusdam

et Cerintlii, Graeculi venusti; sed sive poeta Sulpiciam inducit loquen-

tem sive ipse suis verbis amorem eius cantat, omnia semper vitae,

semper ardoris piena sunt sinceri „. ..."insto iniquius propter unam

elegiam de toto poetae opere lacobyum statuisse mihi prò certo constat „.

...
" TibulluR somniantis instar ab alia specie et cogitatione ad aliam

delabitur, cognatam quidem priori sed tamen leviterab ea discrepantem,

donec tandem eo rem deduxerit ut non minus quam qui carmen eius

legit unde illud fecerit initium oblitus esse videatur „. Segue l'analisi

dell'elegia 3* del libro I (" quae mihi semper visa est ceteris omnibus

praestare „), e delle elegie di Sulpicia]. — J. van LEEmvEN J. f., Ho-

m erica, pp. 412-440 [(Continuazione; v. Rivista fase, preced. p. 184).

— E 715 sg. : nulla d'incriminabile, la promessa potendo essere stata

fatta anche a Menelao, come altrove ad Agamennone. E 733-742 [" Nunc...,

cum lunonem et Minervam in ipsum bellum se parantes poeta ostendit,

alterius currum, alterius arma splendidis verbis pingit. Nunc demum
ut pingeret res tulit „]. E 875 — Z 86 sgg. 326 [Non ha nulla di sospetto].

431-439 [" Qui hos versus reicit, gemmam aspernatur „] — i? 17-322 [" Iliadi

postmodo insertam (Aiacis et Hectoris pugnam singularem) esse diu

putavi : nunc nuUus dubito quin et ipsi Iliadis poetae debeatur et laude

sit dignissima ,]. 337-464 [" Haec quoque carminis pars a multis estim-

probata, immerito profecto „] — 1 sgg. [" Haec minus apte composita

esse minusve bene cum cetero Carmine cohaerere perhibere potest quis,

probare non potest J. 325-329 — Il sgg. [Nega che alcuni versi del

libro XI riescano inintelligibili, come parecchi critici sostengono, se il

IX precede]. 34-39. 66-88. 168 sgg. 337-343 [Con 340 sgg. combina
T 282-302]. Continuerà]. — J. J. H(artman), Emendatur Virg. 'Bue'
VI 33, p. 440 [teres invece di tener]. — P. H. Damsté, Ad locos ex Ovidii
Arte amatoria et Remediis amoris, pp. 441-446 [A. a. I 133 Scilicet ex

ilio, solemni more, theatra {ex ilio = ex ilio inde tempore). 208 armis

invece di animis. 216 ìsse invece di esse. 2&ò praecipuum {cioè opus artis

totius primarium). 322 tiiens invece di tenens. 404 alio invece di dato.

710 excipiet — II 105 fallentia (cioè quae latent bibentem) invece di pai-
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lentia. 308 gaudia, nòctis opus invece di hahe. 452 tenero. 569 semel

invece di simul — IH 483 sgg.: disposizione dei versi 486 sgg. : 486.

489-90. 487-88 532 sponte invece di sae^ye. 585 sgg. : espunge 587-88

E. a. 136 invece di prima forse era prava o pigra o surda da cui dipen-

derebbero le parole monitis meis. 137 quod col Mekkel invece di ut.

210 sub saevis invece di stipremis o sub primis o sub parvis o sus]}ensis.

221 «É'c invece di sed. 235 pressos invece di prensos. 493 wec invece di «e].

— J. J. Haetman, Ad Cicero nis ' Verrinas ' annotatiuncula, pp. 447-448

[Trova insulse alcune uscite di Cicerone nelle Verrine, che passarono

inosservate agli uditori, ma debbono richiamare l'attenzione dei lettori:

divin. in Caec. § 53 {hoc te praeterit — solere : possit ulcisci e facere possit

quaeri). § 12 {utruin — quaesisse ; dove I'Hartman annota :
" quasi vero

idem sit Siculos a Cicerone opem non petisse et omnino a nullo oratore

petisse opem! „). I 26 [nani si bis — constitutum est). Ili 160 {fac enini

— putaretur ? riguardo alle parole " quod cum imitatus esset non, id quod

turpissimum est, patris similis putaretur ,, avverte: " Ipsius Catonis, vel

si quis Catone iustior, filius, cum patrem imitatur, patris similis putaz'i

potest „, ciò che sarebbe ridicolo). II 191 [extremam ptartem nominis da-

vanti a codam è una noterella " putidissimi magistelli „)].

Napoli, 30 marzo 1912.

Domenico Bassi.
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE DALLA DIREZIONE

Rudolf Asmus. Das Leben des Philosophen Isidoros von Damaskios aus

Damaskos. Wiederhergestelt, ubersetzt und erkliirt. Leipzig, Felix

Meiner, 1911, di pp. xvi-224.

Francis W. Kelsey. Latin and Greek in American Education. With

Symposia on the Value of Humanistic Studies. New York, The

Macmillan Company, 1911, di pp. x-396 (University of Michigan

Publications. Humanistic Papers).

SiR Philip Sidney. The Countesse of Pembrokes Arcadia. Edited by

Albert Feuillerat. Cambridge, at the University Press, 1912 (riprod.

dell'Editio Princeps del 1590), di pp. x-572.

Ernst Reisinger. Kretische Vasenmalerei vom Kamares- bis zum Palast-

Stil. Mit 22 Abbildungen auf vier Tafeln und einer Tabelle. Leipzig-

Berlin, B. G. Teubner, 1912, di pp. vi-51.

Alkindi, Tideus und Pseudo-Euklid. Drei optische Werke herausgegeben

und erklàrt von f Axel Anthon Bjornbo und Seb. Vogl. Mit 43 Fi-

guren im Text. Leipzig, B. G. Teubner, 1911, di pp. 6-viii-176.

Arturo Solari. Sui dinasti degli Odrisi (V-IV sec. a. C). Pisa, Tip. Ed.

F. Mariotti, 1912, di pp. 58.

Cornelia Catlin Coulter. Retractatio in the Ambrosian and Palatine

Recensions of Plautus. A study of the Persa, Poenulus, Pseudolus,

Stichus and Trinummus (Brjm Mawr College Monographs. Mono-

graph Series, Voi. X). Bryn Mawr, 1911, di pp. 118.

Alberto Pirro. Nuovo contributo alla storia e topografìa di Napoli greca.

Salerno, Tip. Fratelli Jovane, 1912, di pp. 42.

L, Castiglioni. Osservazioni critiche e grammaticali a Curzio Rufo

(Estratto dagli " Studi italiani di Filologia classica „, Voi. XIX,

pp. 121-227).

A. Barriera. Sull'autore e sul titolo dei " Disticha Catonis „ (Estratto

dal fascicolo di dicembre 1^911 della " Rivista d'Italia „, pp. 909-925).

E. Pais. Gli studi recenti di storia romana in Italia (Estratto dal fasci-

colo di gennaio 1912 della " Rivista d'Italia „, pp. 43-61).

Gaetano De Sanctis. Areo II re di Sparta. Nota (Estr. dagli " Atti della

R. Accademia delle Scienze di Torino „, Voi. XLVIl), di pp. 13.

Umberto Mancuso. Un'ode di Pindaro e un centone pindarico (Saggi di

critica stilistica). Nota (Estratto dagli " Atti „ citt., Voi. cit.), di pp. 15.
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Bacchisio Motzo. Un'opera perduta di Filone {nsQÌ ^iov 7iQanzty,ov ^

'Eaaalcàv). Nota (Estratto dagli " Atti „ citt., Voi. XLVI), di pp. 23.

— — Per il testo del " Quod omnis probus liber , di Filone. Nota

(Estratto dagli " Atti , citt., Voi. XLVII, di pp. 8.

Latino Maccari. L'antichità classica nell'opera di Raffaello (Estratto

dalla " Rassegna Nazionale „, fase. 16 gennaio 1912), di pp. 16.

— — Dionysus Minor (Praefatio). Pisauri, ex typis G. Federici, MCMXII,

di pp. XIT.

Giuseppe Zuccante. Isocrate e Platone a proposito di un giudizio del

" Fedro „ (Estratto dalla " Cultura Filosofica „, a. V, n. 4), di pp. 18.

— — Il Professor Tocco e la questione platonica (Estratto dalla " Cul-

tura Filosofica „, a. V, n. 5-6), di pp. 19.

G. B. Bellissima. 11 ponte romano di Albium Ingaunum. Memoria ar-

cheologica con due incisioni. Siena, Ditta Ed. Giuntini, 1911, di

pp. 14, in 4°.

Corpusculum inscriptionum latinarum. Confecit .Johannes Bellissima-

Senis, ediderunt Juntinius et Bentivolus, an. MCMXI, di pp. 16.

Ludwig Adam. Der Aufbau der Odyssee durch Homer , den ersten

Rhapsoden und tragischen Dichter. Wiesbaden, Heinrich Staadt,

1911, di pp. 281.

Specimina codicum latinorum Vaticanorum collegerunt Fbanciscvs Ehrle

et Pavlvs Liebaert. Bonnae, A. Marcus et E. Weber, MCMXII, di

pp. vili; 50 tavole in 4°; ed un fase, a parte di pp. xxxvi (È il

voi. 3° delle " Tabulae in usum scholarum editae sub cura Iohannis

LiETZMANN „).

e. F. Abdy Williams. The Aristoxenian theory of musical rhythm. Cam-

bridge, at the University Press, 1911, di pp. xvi-191.

J. L. Heiberg. Naturwissenschaften und Mathematik im klassischen

Altertum. Mit 2 Figuren im Text. Leipzig, B. G. Teubner, 1912, di

pp. iv-102 (Aus Natur und Geisteswelt, 370. Bandchen).

Euripidis Medea mit Scholien herausgegeben von Ernst Diehl. Bonn,

A. Marcus und E. Weber, 1911, di pp. 116 (Kleine Texte fur Vor-

lesungen und Ùbungen herausgegeben von Hans Lietzmann, 89).

Johannes Kromayer. Antike Schlachtfelder. Bausteine zu einer antiken

Kriegsgeschichte. Dritter Band: Italien und Afrika. Erste Abteilung:

Italien. Mit 10 lithographischen Karten und 35 Abbildungen im

Text. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1912, di pp. xiv-494.

J. vAN Leeuwen. Commentationes Homericae. Lugduni Batavorum,

A. W. Sijthoff, 1911, di pp. 236.

Petronii Cena Trimalchionis. Con studii illustrativi e note di Paolo

Fossataro. Napoli, Tommaso Pironti, 1912, di pp. 145.

P. Sucher. Les Sources du Merveilleux chez E. T. A. Hoffmann. Paris,

Felix Alcan, 1912, di pp. ix-232.

Werner Wilhelm Jaeger. Studien zur Entstehungsgeschichte der Meta-

physik des Aristoteles. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1912,

di pp. vii-198.
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IoANNES Capovilla. De Hautontimonimeni Terentianae prologo. Salae

Connilinae, typis F. Auletae, MCMXII, di pj). 24.

Claudius RuTiLius Namatianus. Mìt Einleitung unti kritischem Apparat

herausgegeben von Georg Heidricli. Wien und Leipzig, Cari Fromme,

1912, di pp. 56.

Aldo Fkkuahino. Le interpolazioni nel catalogo Omerico delle navi greche.

Nota (Estr. dagli " Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino ,,

Voi. XLVII), di pp. 20.

Attilio De Marchi. Plebe e Patriziato di Roma antica alla luce di un

ricorso antico. Nota (Estratto dai " Rendiconti „ del R. Ist. Lomb.

di se. e leti, Ser. 11, Voi. XLV, 1912, pp. 1-6).

— — L' " Infrequentia „ nei comizi Romani (Estratto dai " Rendiconti

,

pred., Voi. cit., pp. 72-89).

— — Epigraphica (Estratto dalla " Miscellanea di Studi „ pubblicata

per il cinquantenario della R. Accademia Scientifico-letteraria di

Milano, pp. 63-77).

Augusto Mancini. Per la critica del " Testamentum Job „. Nota (Estr.

dai " Rendiconti della R. Accademia dei Lincei , , Voi. XX ,

pp. 479-502).

Dora Johnson. The Manuscripts of Pliny's Letters (Reprinted from " Clas-

sical Philology ,, Voi. VH, No. 1, pp. 66-75).

Gaetano De Sanctis. I Thearodokoi d'Epidauro alla metà del IV sec.

av. Cr. Nota (Estratto dagli " Atti della R. Accademia delle Scienze

di Torino „, Voi. XLVII), di pp. 11.

Emilio Pozzi. Il trattato d' alleanza tra l'Acarnania e l'Etolia. Nota

(Estratto dagli " Atti „ pred., voi. cit.), di pp. 19.

Josephus Cserép. De Pelasgis Etruscisque quid fabulis heroicis ac priscis

nominibus doceamur. Budapestini, Ph. Wodianer et Filli, 1912, di

pp. 40.

Olindo Fekrari. " Un poeta cristiano del V° secolo , Claudio Mario

Vittore. Pavia, Mattei, Speroni e C, 1912, di pp. 77.

J. Kromater. Roms Kampf um die Weltherrschaft. Mit 4 farbigen Karten.

Leipzig, B. G. Teubner, 1912, di pp. vi-74.

M. Tulli Ciceronis Cato Maior de Senectute liber. Recensuit Carolus

Simbeck. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di pp. 60.

Xenophontis Scripta minora. Fasciculus posterior. Opuscula politica

equestria venatica continens. Post Ludovicum Dindorf edidit Fran-

ciscus Ruehl. Accedunt Simonis de re equestri quae supersunt.

Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di pp. xxiv-200.

Carmina Anacreontea e bybl. Nat. Par. cod. Gr. suppl. 384. Post Val.

Rosium tertium edidit Carolus Preisendanz. Adiecta est tabula pho-

totypica. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di pp. xx-66.

Akistotelis Etilica Nicomachea. Recognovit Franciscus Susemihl. Editio

tertia. Curavit Otto Apelt. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di pp. xxx-279.

S. Abercii vita. Edidit Theodorus Nissen. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912,

di pp. xxiv-154.
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M. MiNDCii Felicis Octavius. Recognovit et commentario critico instruxit

Joh. P. Waltzing. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di pp. xii-76.

R. Reitzenstein. Das Marchen von Amor und Psyche bei Apuleius.

Antrittsrede an der Universitat Freiburg. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner,

1912, di pp. 89.

Georg Finsler. Homer in der Neuzeit von Dante bis Goethe. Italien.

Frankreicb. England. Deutschland. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner,

1912, di pp. xiv-530.

Nicola Terzaghi. Fabula. Prolegomena allo studio del teatro antico.

Volume I. Questioni teatrali. Milano-Palermo-Napoli, Remo Sandron,

di pp. XII -334 [senza data].

Franz Cumont. Astrology and religion among the Greeks and Romans

(American lectures on the History of religions. Series of 1911-1912).

New York and London, G. P. Putnam's Sons, 1912, di pp. xxvii-208.

Albert R. Crittenden. The Sentence Structure of Virgil. Ann Arbor,

Michigan, 1911, di pp. 72.

Giov. Angelo Alfero. Su un preteso viaggio di Adriano e sulla congiura

dei consolari nel 118. Nota (Estr. dagli " Atti della R. Accademia

delle Scienze di Torino „, Voi. XLVII), di pp. 18.

Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters

herausgegeben von Ludwig Tradbb. Dritter Band : Erstes Heft.

Paul Lehmann. Franciscus Modius als Handschriftenforscher, di

pp. xiii-152 — Zweites Heft. Josef Becker. Textgeschichte Liudprands

von Cremona. Mit zwei Tafeln, di pp. vi-46 — Drittes Heft. E. A. Loew.

Die iiltesten Kalendarien aus Monte Cassino. Mit drei Tafeln, di

pp. xv-84 — Viertes Heft. Karl Neff. Die Gedichte des Paulus

Diaconus. Kritische und erklàrende Ausgabe. Mit einer TafeL di

pp. xx-231. Mùnchen, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1908.

Raphael Kuhner. Ausfùhrliche Grammatik der lateinischen Sprache.

Zweite Auflage. Erster Band : Elementar-, Formen- und Wortlehre

neubearbeitet von Friedrich Holzweissig, di pp. xvi-1 127. — Zweiter

Band : Satzlehre. Zweite Auflage in zwei Teilen neubearbeitet von

Carl Stegmann. Erster Teil, di pp. xii-828. Hannover, Hannsche

Buchhandlung, 1912.

Die griechische und lateinische Literatur und Sprache von U. v. Wila-

mowitz-Moellendorff, K. Krumbacher (t), J. Wackf.rnagel, Fr. Leo,

E. Norden, F. Skutsch. Dritte, stark vei-besserte und vermehrte

Auflage. Leipzig-Berlin, B. G. Teubner, 1912, di pp. viii-582, in 8" gr.

(Die Kultur der Gegenwart herausgegeben von Paul Hinneberg,

Teil 1 Abteilung VHI).

Vergils Gedichte erklàrt von Th. Ladewig, C. Schaper und P. Deuticke.

Zweites Bàndchen: Buch 1-VI der Aneis. Dreizehnte Auflage, be-

arbeitet von Paul Jahn. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1912,

di pp. vi-341.

M. Fabii Quintiliani Institutionis oratoriae liber decimus. Erklart von
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E. Boimell. Sechste Auflage voti H. Rohl. Berlin, Weidmannsche
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CONTRIBUTI

PER LA STORIA DELLA GUERRA ANNIBALICA

(218-217 AV. Cr.).

(Continuazione. — Cfr. fase. II)

§ 5.

Intorno al campo di battaglia sul lago Trasimeno (1).

Prima di entrare nella dibattuta questione topografica, ci

proponiamo di rispondere a due quesiti, che si devono esami-

nare ognuno da se : la strategia di Flaminio durante la pri-

mavera 217 fu offensiva o difensiva? e durante la battaglia

del Trasimeno furono i Romani sorpresi in marcia, o scon-

fitti in battaglia regolare?

Le fonti antiche sono concordi quanto al primo punto nel

sostenere che Flaminio voleva combattere : le devastazioni

di Annibale lo rendono furibondo, egli non ascolta i consigli

di attendere l'arrivo dell'altro console, vuole assolutamente

attaccare il nemico, senza che Servilio partecipi alla sua vit-

(1) Bibliografia in Sadée " Elio ,, 9 (1909), p. 48, n. 3. Si aggiunga:

J. Kromayer, " N. Jahrb. f. Kl. Alt. „, 1910, I, p. 185-200; J. Fuohs,
" Zeitschrift tur die osterr. Gymnasien ,, 62 (1911), p. 97-135; P. Groebe,

Mbid. ,, 590-600; M. 0. B. Caspari, "The English hist. Rev. ,, XXV,
1910, p. 417 sgg., con bibliografia; F. Reuss, " Rh. Mus. ,, 1910, p. 352-358.

Rivista di filologia, ecc., XL. 25



- 386 —

toria (Polibio III, 80, 4-5; 82, 2-8, Livio 22, 3, 7-14, Ap-

piano, Anìiib., 9-10). Si suole da molti storici prestar fede

a queste notizie, ma a parer mio esse sono indubbiamente

false. Contro Flaminio la storiografia romana si sbizzarrì ad

inventare ogni genere di accuse, che crescono sotto i nostri

occhi; Livio ne enumera grande quantità di nuove ignorate

da Polibio: tutte quelle connesse coi prodigi, e il fatto del-

l'aver inito il consolato a Rimini, che come vedemmo rac-

chiude in se anche un grave errore topografico.

E contro Flaminio poteva la storiografia romana valersi

tanto meglio del solito metodo per spiegare le sconfitte,

di gettare cioè ogni colpa sul capitano; perchè egli in realtà

aveva toccato una gravissima rotta, e non aveva potuto fal-

sare pili meno gli avvenimenti, come s'era fatto per la

precedente battaglia della Trebbia, nella versione ufficiale (1),

avendo perduta la vita nella mischia. Era questa la condi-

zione migliore per potergli addossare tutta la colpa della

sconfitta; e ciò senza tener conto naturalmente di nessuno

degli elementi che dovevano rendere assai difficile la sua

posizione di fronte ad un esercito superiore al proprio in nu-

mero, specialmente in cavalleria e capitanato da un Anni-

bale. Ma se gli storici romani credettero bene, per spiegare

la rotta del Trasimeno, di descriverci con tanti bei particolari

lo stato d'animo e le intenzioni del console, tingendo tutto

sempre più in nero, abbiamo noi il diritto di credere alle loro

notizie? non dobbiamo noi scindere nelle fonti quelli che sono

veri dati di fatto, dai giudizi intorno ad essi? possiamo cre-

dere che tali giudizi degli storici siano fondati davvero su

notizie fededegne delle intenzioni che aveva nei suoi ultimi

giorni di vita il console Flaminio? o non abbiamo invece ogni

diritto di dubitare ch'essi siano di sana pianta inventati,

come lascia denotare il fiero spirito tendenzioso e antipopo-

lare che li circonda?

Per me non è dubbio che le notizie degli storici su tale

punto non hanno il minimo valore né prò ne contro di qual-

(1) D'altronde anche per la battaglia della Trebbia si esagerarono

nelle fonti gli errori del console Sempronio.
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siasi tesi: l'unica teoria che avrà diritto di esser sostenuta

sarà quella che, invece che sui giudizi dei fatti, si baserà sui

fatti storici stessi di cui le fonti ci danno notizia. E non esito

punto a sostenere che tali fatti ci permettono appunto di sfa-

tare i giudizi tendenziosi degli storici antichi sulle intenzioni

offensive di Flaminio.

Vedremo nel capitolo successivo (§. 6) le notizie relative

alla rotta di C. Centenio; è indubitato che, circa tre giorni

dopo la sconfitta al Trasimeno, fu ad oriente di Perugia, a

quanto pare, sorpreso e sconfitto un corpo di 4000 cavalieri

inviati da Servilio in tutta fretta per porgere aiuto all'altro

console, non potendo egli con tutto l'esercito raggiungere con

pari velocità il collega, cui necessitavano d'altra parte essen-

zialmente dei soldati di cavalleria.

Ma se Servilio fu avvisato dell'arrivo in Etruria di Anni-

bale, se mandò in soccorso immediatamente le milizie che piìi

necessitavano a Flaminio, se queste milizie al momento dello

scontro erano già vicine, non si può non formarsi la convin-

zione che appunto in questo senso abbia agito Flaminio stesso;

perchè s'egli non voleva la cooperazione dell'altro console, e

voleva combattere assolutamente da se, come non assaltò il

nemico proprio mentre se ne presentava l'occasione meno sfa-

vorevole, ossia durante tutta la marcia di fianco presso Arezzo?

e come Centenio non tenuto al corrente della posizione del-

l'esercito romano in Etruria si mosse e andò per quella via che

a lui l'avrebbe congiunto? e come Flaminio appena saputo

dell'arrivo in Etruria di Annibale non mosse subito contro

di lui, ma stette fermo su Arezzo perfino dopo che Annibale

l'ebbe sorpassato?

Non provano appunto tutti questi fatti che Flaminio non

aveva la minima intenzione di attaccar battaglia? che inviò

subito a richiedere soccorsi a Servilio e stette ad attenderli ?

che si mosse soltanto dopc^ che fu sorpassato da Annibale,

non per attaccarlo, ma per seguirlo e per evitare che sorpren-

desse da soli, come avvenne poi proprio, nel proseguimento

della via su cui si combattè, gli aiuti di Servilio? E se non

gli riuscì di attuare questa sua intenzione, abbiamo noi di-

ritto di negare ch'egli l'avesse?
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1 fatti, a parer mio, devono essersi svolti così: quando Fla-

minio seppe dell'inaspettato arrivo in Etruria di Annibale,

avvertì tosto Servilio ; lasciò che Annibale facesse riposare

l'esercito, che gli muovesse a lato, che lo sorpassasse, che

devastasse le pianure fertili di Val di Chiana, senza mai attac-

carlo, attendendo sempre gli aiuti di Servilio. E quando il

nemico, presa la via su Perugia, minacciò appunto di impe-

dire la congiunzione, anzi di attaccare da soli e distruggere

gli aiuti del collega, allora finalmente si mosse e seguì Anni-

bale, non per aggredirlo, ma sperando ancora di congiungersi

coi Serviliani, o forse di prendere di mezzo i Cartaginesi.

Ma su questo punto si dovevano fare i conti con Annibale;

il quale in realtà non aveva fatto che una finta mossa contro

l'esercito dell'altro console, e s'era posto in agguato. Il se-

guire Annibale era una cosa già difficilissima per Fabio Mas-

simo, disponente di un esercito superiore al nemico; per Fla-

minio, generale indubbiamente di non grande abilità, il quale

non capitanava che un comune esercito consolare di due le-

gioni; inferiore in numero al cartaginese (1), era quasi impos-

sibile evitare che accadesse quel che accadde, vale a dire che

in un certo punto il nemico non riuscisse a sorprenderlo^ o a

costringerlo a battaglia in condizioni sfavorevoli.

Ma con ciò siamo già entrati nel secondo quesito propostoci:

volle Flaminio la battaglia del Trasimeno, o vi fu obbligato?

Recentemente fu sostenuto che il console entrò nella valle

fatale con la ferma intenzione di combattere, vale a dire con

l'intenzione stessa che fin'allora avrebbe avuta (2). Negato

questo primo presupposto della strategia di Flaminio, abbiamo

naturalmente una buona pregiudiziale per non ammettere che

neppure in quel giorno Flaminio volesse lo scontro, ponendosi

in contraddizione con quanto fin'allora aveva fatto, e compro-

mettendo tutto il suo piano di azione. Ma se per il primo

quesito un tradizionalista può sempre, sprezzando ogni ragio-

namentO; preferire le parole delle fonti, per questo secondo

(1) Sulle forze di cui disponeva Flaminio si vedano le osservazioni

di P. Cantalupi in Studi di ut. ant. di 6. Beloch, I (1891), p. 9 sgg.

(2) Sadée, o. e, p. 53 sgg.; 57 sgg.
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invece chi sostenga l'offensiva da parte di Flaminio si mette

anche in contrasto con notizie conservate dalla tradizione stessa.

Sostiene infatti Polibio (84, 3-4) che la maggior parte dei Ro-

mani fu sorpresa nella posiziono di marcia: òiò aaì avvé^rj xovg

TiÀElaiovg èv avioj xcp lìjg jiOQsiag ayjjuaii yMranoTifjvai, fir]

óvvafiéi-'ovg aùioìg ^orjd^sìv: ed anche Livio, data la notizia

ciie i Romani giunsero di fronte a parte dei Cartaginesi,

senza accorgersi di essere circondati, lascia ancor scorgere

che fin'allora non erano per nulla proceduti in ordine di guerra:

Romanns clamore prius undique orto, quam satis cernerei, se

circumventiim esse sensit, et ante in frontem lateraque pugnari

coeptum est, qnam satis instrueretur acies aid expediri arma

stringique gladii possent (XXII, 4, 7).

Si sostenne invece che Flaminio conosceva la posizione del-

l'accampamento nemico, e che gli andò direttamente incontro

coll'esercito schierato (1); ma la volontà di lottare che sarebbe

richiesta, come vedremo, dalla posizione dei nemici secondo la

tesi del Sade'e, non lo ò punto secondo quella che accoglie-

remo, per cui forzatamente l'esercito romano seguendo la pro-

pria via doveva incontrare l'accampamento cartaginese : se

Polibio ripete due volte che Flaminio seguiva i Cartaginesi,

volendo combattere (83^ 6) e che passò lungo il lago volendo

E^UTiTEod^ai Tùjv TioÀ€fiio)v, ciò nou SÌ riferisce alla battaglia

stessa che accade inopinatamente per i Romani, ma alle in-

tenzioni generali attribuite dallo storico a Flaminio durante

la sua marcia dietro Annibale. E come si concilia la tesi di-

scussa, che Flaminio nella pianura di Borghetto già prima di

passare nella valle sul Trasimeno conoscesse la posizione in

cui era Annibale, s'egli non si dimostrò informato neppure

della posizione dei Galli e dei cavalieri i quali erano pure tanto

pili vicini al luogo in cui i Romani avrebbero passata la notte?

e come si concilia con quanto dicono le fonti che Flaminio non

aveva notizie sui luoghi (cf'^. Polib. 82, 6, ov zaiQÓv, ov lónov

jiQOOQÓ)f.i£vog : Livio 22, 4, 4, Flaminius cum pridie solis

occasii ad lacum pervenisset,inexplorato postero die, etc.)?
"^

(1) Sadée, " Klio ,, 9 (1909), p. 57 sgg.
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Per me adunque è cosa sicura che la battaglia del Trasi-

meno non avvenne per volontà di Flaminio, ma ch'egli non

aveva intenzione che di seguire il nemico, il quale lo assali

mentre l'esercito era in marcia, non schierato in ordine di

battaglia.

Con ciò abbiamo già dimostrata, a parer nostro, in buona

parte l'infondatezza di una recente teoria sulla posizione

topografica della battaglia (1), secondo la quale VaòÀcbv in

cui accadde la sconfitta romana si dovrebbe identificare col

primo lobo della pianura a nord del Trasimeno, vale a dire

con quello del Fosso Macerone a ovest di Tuoro, e che distri-

buirebbe nel seguente modo le parti dell'esercito cartaginese :

al centro e a nord, ossia sul colle di Sanguineto, Annibale cogli

Iberi ed i Libi ; ad ovest sul monte Gualandro e le sue con-

tinuazioni i cavalieri ed i Celti ; e ad est tra Baroncina a

Tuoro i Baleari. Infatti è chiaramente espressa dalle fonti la

notizia che i Romani si trovarono dapprima a cozzare colle

milizie stesse comandate da Annibale (Polibio III, 84, 1 ;

Livio 22, 4, 4) : dunque^ qualunque fosse la posizione di Anni-

bale, la marcia dei Romani si effettuò verso di lui; e s'egli

fosse stato a Sanguineto invece che lungo la via di Perugia,

nessun motivo avrebbe fatto prender ai Romani la via condu-

cente all'accampamento cartaginese tranne la volontà di com-

battere, che appunto è quanto escludiamo. Ne d'altronde è

questa la sola difficoltà di quella tesi, come vedremo esami-

nando questi altri punti saldi, allargando anche il campo della

discussione ad altre teorie.

Non ho dubbio che la battaglia si combattè a nord del

lago Trasimeno, in un punto tra Borghetto e Passignano (2) :

quest'unica posizione infatti risponde alla notizia di Polibio

relativa alla marcia di Annibale : jtqo)]€i óià xf^g TvQQrjviag,

EVÓìVVflOV flSV TlÓZlV È'XCOV TÌ]V JlQOaayOQ£VOf,lépt]V KvQXÒPlOV

xal %à xavTìjg òqìj, ÒEgiàv oh xì]v TaQoipévvì^v xaÀov/iiévt]v

(1) Sadée, o- e, p. 55 sgg.

(2) Non credo di discutere qui molte delle teorie che non ammettono

questo primo evidente presupposto. Di alcune di esse tratteremo in seguito.
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Àlfiì^fjv (III, 82, 9). Ora v'era, secondo Polibio , una valle

piana, posta lungo la via (òpioc, òk xacù tì]v òioòov avÀoji'og

èninÉòov) (1) ed uno dei quattro lati di questa valle era dato

dal lago (83, 1). Annibale percorsa la valle, lungo il lago, si

pose egli stesso cogli Iberi ed i Libi su di un colle di fronte

alla via: òiE?^d^ò)v lòv aùÀùJva naqà tìjv Àifivr]v zòv fièv

xarà 71QÓGC0710V T/)g JioQsiag Xócpov aviòg xaTeÀd^eio hcù Tovg

"I^tjgag y.al rovg Al^vag exoìv èn aùxov xaieaiQaiojiéóevae

(83, 2) : è chiarissimo quindi che la via non poteva dirigersi da

S. a N., ne il colle esser quello di Sanguineto, perchè se l'ac-

campamento era sul colle di fronte alla via, questa d'altra

parte fu percorsa JiaQÙ tìjv lifivriv: la via dunque era pa-

rallela al lago. Ma VaùXùv era percorso dalla via : dunque

anch'esso non poteva andare, come vuole il Sadée, da S.

a N., ma da 0. a E. La via in questione è, in altre parole,

quella da Borghetto verso Perugia, e la valle si estende pur

essa in questo senso : quanto al colle gli uni l'identificarono

con Tuoro, altri con Montigeto, e noi sceglieremo a modo

nostro. Ciò è in perfetta coerenza con quanto dicemmo delle

intenzioni di Flaminio, che credendo di seguire il nemico

nella direzione di Perugia, donde dovevan giungere gli aiuti

di Servilio, non potè che seguire la via comune tra Bor-

ghetto e Passignano
;
,come concorda d'altronde colla prece-

dente descrizione della marcia di Annibale presso Polibio, tra

i monti Cortonesi e il lago^ mentre tale descrizione si oppone

alla marcia verso Sanguineto.

Con ciò portiamo la discussione intorno a due altre serie

di teorie: quelle cioè che pongono l'accampamento cartagi-

nese a Tuoro, e quelle che credono fosse intorno a Montigeto :

si deve intanto scartare un'ipotesi per così dire intermedia

del Nissen (2) secondo cui i Cartaginesi sarebbero stati col-

li) Cfr. Fuchs, " Wiener Studien ,, 26 (1904), p. 137 sgg. [Vedi ora

sull'argomento un secondo saggio del Fuchs in " Zeit. tur die osterr.

Gymn. „, 62 (1911), fase. 2°. Questa parte del capitolo fu scritta prima

ch'io conoscessi questo secondo studio del Fuchs, ed ho creduto bene

di pubblicarla ugualmente talquale].

(2) " Rh. Mus. „. N. F., 22, p. 565-586.
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locati nel seguente modo : il centro, ossia Annibale cogli Iberì

ed i Libi, sulla collina di Tuoro, sui colli ad est verso Pas-

signano i Baleari, su quelli ad ovest verso Borghetto i Celti

ed i cavalieri.

Vedemmo come VaùÀójv e la via fossero paralleli al lago;

Polibio ci indica ancora i lati deWavÀùìv intero : lungo i lati

lunghi v'erano dei colli continuati; lungo i lati brevi, di fronte

un colle nudo e di difficile ascesa, alle spalle il lago {naQà

fiev zac, EÌc, ^irjxog nÀEVQÙg è/carégag ^ovvovg è'xovxog -òip)]-

Xovg xal avvexsìg, naqà òe xàg sig nXdiog y.atà fièv trjv

àviiy.Qv Àó(pov èjiixeifisvop èqv/ìipòp naì òva^aiov, y.aià òè

TÌ]v ÙJi ovqàg Ài^ivì]v lEÀelojg gtevtjv ànoXEinovaav jkxqoòov

(bg EÌg tòp aùÀojva naqà tÌ]p naqóiQEiav x. i. À. 83, 1).

Dunque i due lati lunghi o collinosi devono essere ad est

ed ovest da sud a nord, ed il colle impervio del lato breve

deve trovarsi parallelamente al lago in posizione da est a

ovest. Se la via seguiva VavÀùp, Tiaqà Trjv À(fiP)]v (83, 2),

ciò significa non solo che essa via era parallela ai lati brevi,

ma che Annibale^ accampatosi sul colle di fronte alla via,

doveva essere sul lato più lontano da Borghetto (1), sul lato

lungo orientale, ossia all'estremo de\VaùÀ(bp di Polibio. Se

adunque dopo che lo scrittore ha descritto tale valle dal

punto di vista di chi rivolge le spalle al lago (2). dice che

Annibale distribuì gli altri corpi di milizie oltre i Libi ed

Iberi che tenne seco: lovg... BahaqEÌg xcù ÀoyxocpÓQovg xaià

%ì]i> nQiùTonoQEiav èxjiEQidyojv vnò rovg èv ÒE^ià ^ovvovg

j(x)v nccQcc TOP aùÀojpci xEifiévcov, èm noÀv nagctTEipag,

éjiéaiEiZE, xovg 6' inicElg y.al xovg KEÀxovg òfioicog tCòv exjùì-

vv^ioìP ^ovvùìv xvxÀo) nEQiayaycop naQEc^éiEiPE avvE^EÌg, ìùgte

lOvg èaydiovg EÌpai xai' avxijp xì]v eì'goóop rrjp naqd te tÌ]V

Àlfiprjv xaì xùg naQcoQEiag (pÈQOvoav EÌg xòv 7iqoeiqì]^uévov

(1) È assolutamente insostenibile l'identificazione abbastanza comune

del colle formante il lato breve della valle, con quello su cui accampò

Annibale. Vedi invece Sadée, o. e, p. 55.

(2) Cfr. Fuchs, o. e, p. 140. Ha ragione il Sadée. o. e, p. 56, u. 1, a

combattere chi crede che Polibio abbia descritto ora da un punto di

vista, ora da un altro.
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TÓJlov y è chiaro ch'egli si pone ancor sempre dallo stesso

punto di vista, poiché chiama colli di sinistra quelli su Bor-

ghetto dove si pongono i Celti e i cavalieri, sul lato lungo

occidentale della valle; e colloca i Baleari sui colli di destra,

vale a dire sul lato lungo orientale, e per conseguenza sullo

stesso lato dove sorgeva su di un Àócpog l'accampamento di

Annibale, nel punto estremo. Allo stesso si viene se si pensa

che l'accampamento di Annibale dev'esser naturalmente sorto

dove cessò la sua marcia attraverso VavÀòi' per raggiun-

gerlo : ora i Baleari furono distribuiti naTÙ tì^v 7iqo)tojio-

Qelav, il che esclude che fossero piìi a est di Annibale, e

significa, secondo me, che furon distribuiti lungo l'ultimo

tratto percorso per giungere all'accampamento: il tratto occu-

pato nella marcia dall'avanguardia (1).

Respinta cosi la teoria del Nissen, limitiamo la discussione

a due sole tesi principali: quella del Fuchs (2) secondo cui il

campo cartaginese era a Montigeto, i Baleari sui colli tra

Montigeto e Tuoro, i Celti e i cavalieri tra Tuoro e il défilé

verso Borghetto ; e quella sostenuta tra gli altri dal Reuss (3)

secondo cui la battaglia si svolse soltanto tra il défiU e Tuoro,

e Annibale si sarebbe trovato a Tuoro, i Baleari tra Tuoro e

Sanguineto, i Celti tra Sanguineto e monte Gualandro. Quale

delle due risponde meglio ai dati delle fonti, e alle esigenze

militari? Indipendentemente dagli argomenti addotti dal Reuss

e dal Fuchs in favore delle proprie tesi, credo che si possano

porre le cose nei seguenti termini.

(1) Quanto a Livio, 22, 4, 3 : Baliares ceteramque levem armaturani

post montis circumducit, credo anch'io sia detto dal punto di vista dei

Romani ; essendo, per essi che venivan da Borghetto, al di là dello sprone

di Tuoro.

(2) Fuchs, Wiener Studien, 26 (1904), p. 118 sgg.
;

[" Zeit. fi3r die osterr.

Gyuin. ,, 62 (1911), f. 2].

(3) Reuss, " Klio „, 6 (1906), 226 sgg. Si veda anche Stiirenburg. De
Roman, cladibns Trasumenna et Cannensi, Progr. d. Thomasschule in

Leipzig, 1883; e Zìi den Schachtfeld. am Trasim. See und in den Caudin.

Pclssen. Progr. d. Thom., 1889; Grundy, " Journal of Philology ,, 24 (1895),

p. 83 sgg.; 25 (1S96), p. 273 sgg.; Faltin, " Rh. Mus. ,, N. F., 39 (1884),

p. 260 sgg.
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Se VaùÀójv di cui dice Polibio fosse compreso tra monte

Gualandro e Tuoro, i lati lunghi sarebbero stati in realtà

quelli da N. a S.; mentre se esso avvenne tra monte Gua-

landro e Montigeto i lati da N. a S. diventano in realtà i

più brevi. Questo è l'unico argomento di qualche entità ad-

dotto a favore della tesi del Reuss: tutto il resto è molto

meno adducibile. Non si può infatti dar molto peso a quanto

si deduce dalla questione del segnale che Annibale avrebbe

dato al momento opportuno per l'attacco (1): cmoóovg rà

Gw^fifiaia y.aì óianefiipéfiEvog nqòc, lovg èv raìg èvéógaig

avt>eTiEXEÌQEL JiavTC(xód-£v cqia rolg noÀEfiioig (Polibio III, 84, 1);

deducendone che tutti i corpi cartaginesi dovevano essere

abbastanza vicini, perchè in realtà dopo che gli spioni avranno

annunciato che incominciava la marcia dei nemici da Bor-

ghetto, si trattava semplicemente di comandare l'azione per

un prestabilito tempo successivo quale si poteva calcolare ne-

cessario perchè la maggior parte dei nemici entrasse nella

valle; e quando questo momento opportuno fosse giunto po-

tevano anche da sé intendere sia quelli che si trovavano nella

parte tra Tuoro e Montigeto quando si era avvisati che i

Romani eran giunti presso Annibale, sia quelli che si tro-

vavano al monte Gualandro e che potevano sorvegliare il

passaggio stesso tra Borghetto e la valle, quando vedevano

che la parte voluta dell'esercito nemico aveva passato il défilé.

Ne d'altra parte si deve sostenere che colla tesi del Reuss

si spieghi meglio quanto concerne i 6000 Romani che mo-

mentaneamente s'erano messi in salvo. Narra Polibio che

é^axtaxi^'.ioi ó' locog xò)v zara xòv aùÀwva rovg xarà jiqó-

GoiJiov vixrjoavTEg non poterono aiutare i loro non scorgendo

nulla per la nebbia, óeI óe %ov TiQÓod^Ev ÒQsyó/iiEvoi jiQoijyov,

nEJlElGllÉVOl GVl-lJlEGEÌod-al IIGIV, Eù)g E^ud^ov èxnEGÓVTEg jlQÒg

Tovg vjiEQÒE^iovg xójiovg. jEvófAEVoi ò' ènì riòv àxQcov, e

scomparsa la nebbia, e visto che ormai i Romani erano distrutti

GVGiqacpÉviEg d7iEXMQì]Gav £Ìg tiva y.ójfiì]v TvQQì]vióa, dove

raggiunti da Maarbale, inviato da Annibale con astati e Iberi,

furono obbligati alla resa (Polibio, III, 84, 11-14).

(1) Argomento fatto valere anche dal Sadée, 1. e., p. 57.
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Fare a me che da questo passo si deduca giustamente che

i 6000 non si sono ritirati nella direzione di Passignano (1).

sia perchè avrebbero dovuto vincere Annibale stesso, sia

perchè non si intenderebbe come dopo rotti i nemici opposti

percorressero ancora buon tratto in pianura, sia infine perchè

in tal caso si sarebbero senz'altro ritirati in tutta fretta

nella vicina Perugia. Ma anche se essi ruppero i nemici sotto

Tuoro, perchè appunto non ripararono tosto dopo la sconfitta

su Perugia? La soluzione credo sia abbastanza semplice: An-

nibale colle sue truppe dev'esser restato presso gli accampa-

menti di Montigeto chiudendo la via su Passignano e Perugia,

e spingendosi naturalmente anche sul fianco romano dalla

parte del lago; mentre i Baleari, incominciata la battaglia,

scendevano veloci dai colli tra Tuoro e Montigeto sulla schiera

romana: i seimila non si apersero la via tra gli Iberi, ma
tra i Baleari, e trovarono dietro al nemico ancoi- buon tratto

di piano, l'insenatura cioè tra San Damiano e Montigeto, e

percorsala salirono sui colli a est di Monte Castiglione,,

in luogo dove non potevano aver speranza di rifugio sicuro,

e lontani da centri romani.
^

Ho accennato già ora. per incidenza al modo con cui credo

si debba ribattere un'altra obbiezione contro la tesi del Fuchs:

si disse cioè che la marcia romana non dovette essersi svolta

parallelamente al lago essendo i Eomani colpiti ex xòxv

TiXayioiv (Poi. 84, 3) in latera (Liv. 22, 4, 7): dunque non

da un lato solo. Il Fuchs stesso prevedendo l'obbiezione (p. 144)

sostenne col confronto di altri passi che il plurale qui può

dipendere dal fatto che il soggetto è in plurale: i Romani;

ma pur riconoscendo il valore di questa osservazione non la

ritengo necessaria. Mi par troppo naturale che i vari corpi

cartaginesi, sia quelli dominanti il passo verso Borghetto, sia

quelli dominanti la via verso Passignano, potevano molto

facilmente introdursi tra i Romani (che avranno seguita nella

marcia a un dipresso una via come l'attuale arcuantesi verso

il nord) ed il lago, si da colpirli anche da quel lato.

(1) Reuss, 0. e, p. 233 sgg.
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Ed un ultimo argomento (1) non credo molto saldo. Si addus-

sero e combinarono i seguenti dati : la maggioranza dei morti

dalla parte dei Cartaginesi sarebbero stati Celti (III, 85, 5) (2),

la maggior pugna fu intorno al console (Liv. 22, 6, 1) e il

console fu ucciso da Celti (Poi. 84, 6; Liv, 6, 5), dunque la

battaglia non avvenne lungi dai colli di sinistra dove erano

i Celti. Ma bisogna riflettere in primo luogo che i Celti do-

vevano essere i meno bene armati, i meno addestrati alla

guerra, i meno pericolosi per i Romani^ e che quindi si spie-

gherebbero assai bene le loro perdite maggiori; che inoltre

Annibale aveva ogni interesse a lasciarli il più possibile far le

spese della battaglia conservando i suoi veri soldati ; che poi

la notizia del numero dei morti nell'esercito di Annibale è

di fonte punica e quindi può aver diminuito alquanto l'en-

tità delle perdite puniche. Ancora si noti che buona parte

dei Celti dovevano esser cavalieri e quindi potevano fare

movimenti notevoli sul campo di battaglia, ch'essi occupando

prima della battaglia i colli tra Tuoro o Monte Gualandro,

potevano scendere in parte da Tuoro nel lobo orientale della

pianura dove pili ferveva la mischia; che noi non sappiamo

proprio nulla del punto della marcia in cui si trovava il con-

sole e non abbiamo motivo di sostenere che fosse nell'avan-

guardia; che infine la mischia più grave, invece di accadere

proprio verso Montigeto dove i Romani giunti in colonna

non avevan avuto tempo di porsi sulle difese, o verso Monte

Gualandro dove i Romani uscenti dal défilé alla spicciolata

potevano opporre anche minor difesa, deve esser accaduta

nel mezzo dove i Romani avevano qualche maggiore agio di

riunirsi, di ordinarsi, e di difendersi.

Di quanto adunque si può addurre per preferire la teoria

(1) Si veda anche Sadée, o. e, p. 63.

(2) l morti in tutto sarebbero stati 1500 : Annibale rtùr ve-iiQù)v lùv

ex xrjs a(p€TéQag óvvdaeojg tovg èji>(pav£<JTUTOvg e&atpev, ovvag elg vgid-

Kovza TÒv àQi&^ióv ol ^lev yàg :iuvT€g eìg yjÀìovg xal nevtaKoaiovg

eneaov, &v ^aav ol 7i?.elovg KeÀzol (84, 5). Secondo Livio, 22, 7, 3,

le perdite dei Cartaginesi sarebbero state di 2500 durante la battaglia,

multi postea ex milneribns pprùr*'.
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del Reuss, l'unico dato notevole è quello derivato dalla no-

tizia dei lati maggiori deWavÀòv secondo Polibio.

Ma v'è tutta una serie di riprove della teoria del Fuclis:

chi dalla parte di Borghetto entri nella pianura a nord del

Trasimeno, e segua la via verso Perugia, difficilmente può

chiamare il colle di Tuoro xarà nQÓoojTiov della via, perchè

in realtà anche la strada attuale lo lascia di parecchio a si-

nistra, eppure già la strada fa una curva in quel senso : per

chi guardi dal principio della valle nel senso parallelo al lago,

Tuoro non appare indubbiamente di fronte.

Inoltre se il colle di Tuoro bene si adatta ad essere iden-

tificato col ?.ó(po(c,) ... èQvfivò(g) y.aì óva^azo(g) che serve di

lato settentrionale alla valle, poco bene si presta a porvi un

accampamento, tanto peggio poi se Livio dica ch'esso era in

aperto (4, 3) ; mentre le cose non offrono difficoltà se si pone

il campo di Annibale col colle di Montigeto, il quale si avanza

come un promontorio dal resto delle colline formanti il lato

est deWaùÀójv, ed ha la pianura da tre lati ed una depres-

sione dietro di se anche dalla parte con cui è unito al resto

della catena.

Se il campo fosse stato a Tuoro, i Baleari si sarebbero

trovati in continuazione verso nord sugli stessi colli fino a

Sanguineto, in uno spazio molto minore di quello dei Celti e

dei cavalieri che avrebbero occupato i colli tra Sanguineto e

il défilé: come potevano allora i Baleari e gli astati essere

distesi èiil TioXv (Polib. 83, 3), e non esserlo invece i Celti e

cavalieri ? Ma se si accetta la teoria del Fuchs si intende

meglio, perchè in realtà i monti circondanti il lobo orientale

della pianura sono più estesi di quelli del lobo occidentale. E
così se dei cavalieri e dei Celti si dice: touc, ò' innslc, xal

Tovg KsÀTOvg ò^iokog tibv evoyvùfioyv §ovv(bv xvxÀco TiEQia-

yayòìv naQE^éieivE ovvexeìc, y.. %. Z., la frase acquista un si-

gnificato perspicuo colla t^si del Fuchs, perchè appunto i colli

tra Tuoro e monte Gualandro raggiungono quasi l'intera

forma circolare.

Infine un motivo gravissimo: incominciano i Romani tra la

gran nebbia a penetrare nella pianura : ovarjg òè ri/g ì]fiéQag

òf.uxZójàovg òiaq)£QÓvicùg, 'Avvi^ag «//« tw tò jiXeÌotov fiÉQog
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T/)g noQEÌag elg lòv avÀcova nQOGÒét^aad-ca xcd avvàmeiv

nQÒg aéròv ijór] xrjv xCìv èvavxiwv nQOJtonoQelav x. r.À.{Si,ì).

Dunque quando i primi della colonna romana si accorsero

d'esser presso Annibale (e appunto la nebbia aveva impe-

dito si riconoscessero prima le condizioni), era già entrata

neWccvÀùìv la maggior parte dei Romani: solo allora si formò

naturalmente quel che si potè deWacies (1): la pianura adunque

tra l'ingresso di monte Gualandro e il colle su cui accampava

Annibale era tanto vasta da potervi stare buona parte della

colonna formata dall'esercito consolare in marcia: colonna di

quasi 30.000 uomini (2). Il Reuss (3) calcolando 4 chilometri

tra Borghetto e Tuoro, non crede tale distanza sufficiente che

per circa 10.000 uomini in marcia, mentre sarebbero suffi-

cienti per l'esercito in acies (egli adduce Livio 4, 4). Ma
chi non si accorge che lo spazio di cui possiamo parlare è

tutto neìVavXójv, che tra l'uscita del défilé e Tuoro non

v'è lo spazio nemmeno per la maggior parte dei Romani in

acies? Invece tra il défilé e Montigeto sono quasi sette chilo-

metri sufficienti per circa 20.000 uomini in marcia regolare
;

marcia che potè procedere con fronte piìi estesa come vuole

Livio dall'uscita del défilé^ si da bastare la valle anche per

un numero maggiore di soldati in marcia. Comunque sia,

(1) Livio, 22, 4, 4, ha: Flaminius cmn pridia solis occasu ad lacum perve-

nisset, inexplorato postero die vixdum satis certa luce angustiis superatisi

postquam in patentiorem campuni pandi agmen coepit, etc. Quest'ultima

frase, a parer mio, non è che il contrapposto della notizia delle an-

gustie precedenti, indica solo che la marcia romana si effettuò dapprima

tra le angustie del défilé, poi in campo aperto, con maggior agio, e senza

che fosse necessaria una marcia con fronte minimo. Ammette d'altronde

Livio che il défilé fosse già superato al momento dell'attacco.

(2) Flaminio disponeva di un esercito consolare di due legioni : se-

condo Appiano (Ann. 8-9) aveva 30.000 fanti, 3000 cavalli. Allo stesso

portano i dati di Polibio, secondo cui i prigionieri (compresi natural-

mente i 6000 presi da Maarbale) furono 15.000 (III, 85, 1); e 15.000 i

morti neWaòÀtóv. Quanto a Livio (22, 7) non dà che il numero dei morti

15.000, e il numero degli scampati (10.000), tacendo di quello dei pri-

gionieri, tranne per i 6000 presi il giorno dopo. Un questi dati si veda

P. Cantalupi, o. e, 1. e.

(3) P. 235 sg.
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questo è un dato che ci rende inaccettabile anche da solo la

tesi del Reuss (1).

E se tutto a parer nostro milita per la teoria del Fuchs,

come spiegarci le parole di Polibio sui lati maggiori del-

VaòÀùjv? Io credo che qui abbiamo semplicemente una pic-

cola imprecisione dovuta ad una specie di illusione ottica:

chi a sud di Tuoro, volgendo le spalle al lago, osservi la

pianura circostante, la vedo limitata ad est o ad ovest da

catene di colli le cui cime più alte vanno gradatamente avvi-

cinandosi tra di sé; ma le catene allontanandosi dall'osserva-

tore, possono parer molto lunghe. Concorre il fatto che tutt'altro

aspetto presentano i colli che da Baroncina e Castelonchio si

avvicinano all'osservatore : questi acquistano in importanza

per prospettiva si da poter parere che il lato a nord della valle

sia formato dal loro sistema (2), e nello stesso tempo lascian

dubbio il punto in cui i lati a est e ad ovest loro si con-

giungono.

Finora non abbiamo discusso che le tesi partenti dal pre-

supposto che la battaglia sia, avvenuta a nord del lago Tra-

simeno. Ne avrei aggiunto parola per combattere coloro che

cercarono il luogo dello scontro a est del lago, se non avesse

recentemente tentata una dimostrazione di tal genere uno

studioso del valore del Kromayer (3). Per lui VavÀcov è quello

di Torricella , il défilé al di là di Passignano ; Annibale sa-

rebbe stato a Montecolognola; i Baleari sul lato sud della

valle ; i Celti lungo tutto il défilé, i cavalieri verso Passignano.

Tutto ciò non ritengo possibile. Vedemmo come al dir di

Polibio per giunger al colle ove accampò Annibale si doveva

attraversare la valle jicìqù tì]v Àif^vrjp (III, 83, 2),-jnentre

qui sarebbe proprio l'opposto. I Celti erano èv xvhàco, ma
non dovevano esserlo meno i Baleari disposti ò/,ioio)g (83, 3-14).

Inoltre se i Celti erano distribuiti tutto lungo il défilé, come

si poteva dire che solo i pili lontani erano xot' avvrjv tìjv

(1) Certo colla tesi del Sadée le difficoltà sarebbero un po' minori
;

ma sono troppe le obbiezioni che sorgono per altra via.

(2) Cfr. anche Fuchs, o. e, p. 137.

(3) " Neue Jabrb. f. kl. Phil. ,, 1910 (I), p. 185 sgg.
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£Ì'aodov nella valle (83,4)? E come si può, senza sformare la

testimonianza di Polibio, spiegare ch'egli dicesse aver Anni-

bale lasciato TÒ jiÀsTgtov /.lÉQog T?)g noQEiag eig xòv a-òZojva

jiQoaóé^aod-ai (84, 1) (1 ) ? E come per i morti si parla essen-

zialmente di quelli caduti zara top avÀojva (84, 7)? E come

si descrivono a parte le condizioni di quelli che erano nel

défilé, dopo d'aver parlato a lungo degli altri, s' essi erano

in realtà i più (84, 8)? e come si parla solo di cavalieri

lottanti contro di essi e non anche dei Celti (84, 9-11) (2) ?

Ne meglio si intendono le notizie sui 6000 lòjv zara xòv av-

ÀùJva che riuscirono a rompere le schiere nemiche ; dove

trovarono essi il piano, a tergo dei nemici, prima di giun-

gere sui colli (84, 12)? perchè non ripararono a Perugia? e

come potevano nella valle di Torricella già dei soli Romani

combattere molti piii di 6000 uomini ? giacché appare chia-

ramente da Polibio che quei 6000 non sono che parte dei

Romani entrati neWavÀòv. Né intendo chiaramente come si

possano ancora interpretare i due passi paralleli di Poi. Ili,

82, 2 e di Livio XXII, 4, 2, vale a dire come si possa dire

di Annibale marciante verso Montecolognola, che aveva Cor-

tona e i monti Cortonesi alla sinistra; e come i monti verso

Montecolognola possano chiamarsi Cortonesi. Così pure se

per Montigeto, piccola prominenza avente a nord, a ovest, a

sud la pianura, e una depressione anche verso est, si posson

intendere le differenti notizie di Polibio (83, 2), secondo cui

Annibale accampò su di un colle, e di Livio (XXII, 4, 3),

secondo cui ibi castra in aperto locat, meno chiare sarebbero

le cose in vai Torricella.

(1) Cfr. Livio, XXII, 4, 3; XXII, 4, 6, dove sempre il presupposto è

che la maggior parte dei Romani sia nella valle.

(2) Livio, XXll, 4, 2, dice : via tantum interest perangusta, deinde

palilo ìatior jìatescit camjjns ; inde colles adsurgunt. Se ciò non risponde

alla lettera alle condizioni del passaggio sotto monte Gualandro, non

corrisponde poi neppure tanto a quelle dopo Passignano, dove la costa

piana non è in genere così stretta come si sostiene, ad es. tra il 24° e

il 25" km. da Perugia e tra il 26° e il 28°. D'altronde non intendo come

per dichiarare che non si tratta del défilé presso Borghetto si dica che

i colli elevati sono a notevole distanza dal lago : perchè esista il défilé,

che pui"e esiste, non è necessario sia dominato da grandi alture.
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Quanto ai dati addotti dal Kromayer e da altri contro la

teoria da noi accolta, già ne discutemmo alcuni di quelli che

meritano attenzione implicitamente indietro. Noto solo che

se in una carta del XVI secolo compar tracciata una via

tra la pianura di Borghetto e quella di Tuoro per monte

Gualandro, ciò non implica punto che là passasse la via ro-

mana; e meno ancora che la percorresse Flaminio, contro

quel che richiede la nostra teoria, accordantesi colla notizia

che prima di entrare nel défilé Flaminio era già presso il

lago (Poi. Ili, 83, 7; Livio XXII, 4, 4). Quanto alle osserva-

zioni del Groebe (o. e, 591), per confermare la tesi del Kro-

mayer intorno a quella via, che cioè la pianura a nord del

lago doveva esser una volta più ristretta, ciò non è punto

dimostrato; perchè se la massa d'acqua del Trasimeno fu

maggiore, non bisogna dimenticare ch'era anche maggiore la

sua profondità, diminuita ora per le alluvioni. Il Groebe

(p. 592) aggiunge che non potè accampare Flaminio presso il

lago (Poi. Ili, 83, 7; Livio XXII, 4, 4) nella pianura di Bor-

ghetto, che il 6 maggio 1910 era sott'acqua, e che quindi

deve aver accampato sui colli di Monte Girella; ma basta

notare che non fu punto a parer nostro combattuta la bat-

taglia come crede egli in principio di primavera, ma in prin-

cipio del giugno 217 (§ 9). L'argomento che piìi viene ripe-

tuto, è che non si può dire di monte Gualandro con Livio

(XXII, 4, 2) uhi maxime montes Cortonetises Trasumennns subii.

Ora, a parte i dubbi sulla precisione liviana, a parte quanto

notammo sulla difficoltà di chiamar monti Cortonesi quelli

invece verso Perugia, sta il fatto che Livio nei passo citato

non si riferisce al solo défilé, ma considera rispondenti alla

suddetta condizione il défilé, la valle, e Valtro défilé opposto:

loca nata insidiis, ubi maxime montes Cortonenses Trasumennus

subit: via tantum, interest perangusta, velut ad id ipsum de

industria relieto spatio, deinde paido latior patescit campus,

inde colles adsurgunf; e la località ove i monti Cortonesi piìi

si avvicinano al lago, comprendendo una valle, è precisa-

mente a nord del Trasimeno.

Rivista di filologia, ecc., XL. 26
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§ 6.

L'azione di C. Centenio e di M. Centenio,

Secondo Polibio, tre giorni dopo l'arrivo a Roma della no-

tizia della sconfitta al Trasimeno, vi giunse quella della scon-

fitta di C. Centenio (IH, 86, 6); dovette dunque esser avvenuta

ben poco tempo dopo, e forse precisamente circa tre giorni dopo

la prima. Tra i due fatti si deve ancora tener conto dell'in-

seguimento dei 6000 Romani che avevano rotte le milizie

opposte (III, 84, 11 sgg.); che sarà senza dubbio avvenuto il

giorno stesso della battaglia ; ma poiché si dice ch'essi furono

assediati nella xòfiì] Tirrenia ove si ritirarono e obbligati

alla resa (III, 84, 14), si può anche credere aver durato

l'azione, poniamo, per parte del giorno successivo. Ci è poi

detto che dopo la vittoria Annibale fece riposare l'esercito e

seppellire i morti^ mentr'era adunque presso il luogo della

battaglia (III, 85, 5). Ora lo stesso Maarbale, che diresse l'in-

seguimento e obbligò alla resa i 6000, è inviato da Annibale

contro Centenio (86, 4) : se tre soli giorni separarono le no-

tizie delle due sconfitte romane, per quanto con Maarbale

andassero truppe spedite, vale a dire astati e cavalieri, non

può il luogo della seconda battaglia aver distato più che un

giorno di marcia all'incirca dal lago Trasimeno.

Secondo sempre la narrazione di Polibio, quando il console

Servilio, accampato intorno a Rimini, seppe che Annibale

era in Toscana, e ch'era prossimo a Flaminio, inviò innanzi

C. Centenio con 4000 cavalieri, non potendo affrettarsi col-

r intero esercito, coU'ordine di aiutare all'occasione l'altro

console (86, 1-3). Appena Annibale fu avvisato dopo la bat-

taglia del Trasimeno di questo aiuto giungente in ritardo ai

Romani, gli inviò contro Maarbale con astati e cavalieri,

i quali piombati sulle truppe di Centenio, al primo assalto

ne distrussero quasi la metà : tovg òè ÀoiJiovg eìg xiva Àóq)ov
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avi>ói(b^avi€g Tfj xaià jióòac, t]fiéQcc (1) udviag è'Àa^ov tno-

XeiQiovg (86, 5).

Se non avessimo di questo episodio altra narrazione oltre

quella di Polibio ; valutando i singoli elementi, la prove-

nienza cioè di Oentenio da Rimini, senza dubbio in massima

parte lungo la via Flaminia, il venire egli in aiuto a Ser-

vilio, e l'avere Annibale seguito nella sua finta mossa contro

Servilio la via lungo il Trasimeno — donde s' intende che

l'aiuto si doveva aspettare da quella parte — ; e tenendo

conto di quanto abbiam detto sulla distanza dello scontro dal

Trasimeno, e che a quanto pare la battaglia si svolse in pia-

nura, trattandosi di cavalleria da entrambe le parti (la notizia

data da Polibio del colle su cui si ritirarono i superstiti, par

comprovare appunto che il primo attacco non era stato su al-

ture); — dovremmo concludere che Centenio fu sconfitto nella

pianura tra Perugia e Foligno, sia che avesse seguito la via

Flaminia fino a Foligno, sia che nell'ultima parte l'avesse

abbandonata per la via Gubbio-Perugia.

Livio tratta della sconfitta di Centenio assai brevemente,

pur avendo qualche nuovo particolare : priusquam satis certa

Consilia essent, repens alia mmtiafur clades, quathior mi/ia equitum

cum C. Centenio propraetore mism ad collegati ah Servilio con-

stile in Umbria^ quo post pugnam ad Trasumennum auditani

averterant iter, ab Hannihale circumventa (XXII, 8, 1). Anche

qui dunque si tratta di C. Centenio, di cui si specifica eh'

è

propretore, inviato con 4000 cavalieri da fServilio per aiutare

Flaminio, che viene sconfitto dai Cartaginesi. Quanto al fatto

che lo scontro sia successo in Umbria, non vi vedo un con-

trasto con Polibio, essendo già in Umbria la pianura a est

di Perugia di cui dicemmo ; e se quell'inciso quo post pu-

gnam ad Trasumennum auditam averterant iter non avesse

aspetto di induzione, e non rendesse difficile lo spiegare

come mai allora Centenio, se era informato della rotta ro-

(1) Qui è un altro motivo di accorciare la distanza tra il lago Tra-

simeno e il luogo della battaglia ; dovendo forse questo giorno venit

computato fra i tre circa separanti le due sconfitte.
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mana, non ripiegò verso Servilio, o non riparò in una vicina

città forte ; se ne potrebbe dedurre che proprio Centenio,

seguita dapprima la via Flaminia, e poi giunto per Gubbio

verso Perugia, aveva ripiegato nella direzione di Foligno (1).

Di contro a queste stanno le notizie di Appiano, che da

alcuni moderni furono preferite ; mentre altri tentarono una

conciliazione con quelle di Livio e Polibio (2), o accoglien-

dole solo in parte se ne valsero per compire le notizie degli

^Itri due storici, per fissare cioè il punto ove sarebbe ac-

caduto lo scontro, intorno al lago di Plistia; mentre infine

lo Jung sostenne che si tratta di due fatti diversi, accaduti

circa lo stesso tempo (3).

E tuttavia ha primieramente ragione lo Jung a combattere

le teorie concilianti : essendo la versione di Appiano in mas-

sima discorde dalle altre (4). Narra egli infatti, parlando

delle forze poste in campo al principio del 217, che èaiQd-

TEVOV òè ofiojg EX Tòjv ònoXoijioìv ÒKiamaxiXìovg, xal Kevtì)-

viov avToìg tivà tCìv èmcpavCìv ióicoxàiv, ovdefA-idg àQxfjg

naQOvarjg, ènéoTriadv te xal èè,ÉnEf.inov èg ^Ofi^Qiycovg èg t)]v

IIÀ£iaTivi]v Àifiv7]v, xà GTEpà TiQoXrupófiEvop,
fj

avvio/nùjiaióp

èaxiv ènl xr]v 'Pùf*i]v [Atmib., 9). Qui dunque non si tratta

(1) Quanto a Nepote, Annib., 4, C. Flaminium consiilem upud Trasu-

mennnm cum exercitu insidiis circumventum occidit [Annibale], neque multo

post C. Centenium praetorem cum delecta nianu saltus occupantem, è troppo

breve e generico per poterne discutere con profitto. — E Zonara, Vili, 25,

/téxQi ^£v NaQvCag zf^v re yiiv t€/.iv(ov nal zàg JióÀeLg TZQoaayófAsvog

TtÀìjv SnoiÀr^ziov jtQofiÀ&e, Pcitóv ze èvzav&a Kevzt'iviov azQUzrjyòv èi's-

ÒQEvovza TiEQiaxMv scp&etQEv, pone anch'egli l'azione in Umbria, col-

legandola, nella sua concisione, colla marcia dopo il Trasimeno.

(2) Si veda specialmente Nissan, " Rh. Mus. „, 20 (1865), p. 227 sgg.

(3) J. Jung, Das Treffen ani See voti Plestia, " Wiener Studien , 18

(1896), p. 99-115.

(4) Secondo il Nissen, invece che presso il lago di Plistia, Centenio

sarebbe stato presso quello di Bolsena ! (Vedi contro Jung, o. e, p. Ili)

Anche la correzione del Cluverio JleQvaivtjv invece di IIÀeiaTivìfV e

arbitraria ; perchè la divergenza tra le fonti non consiste solo nella

località, e perchè i codici sono concordi in entrambi i luoghi dove se

ne parla (Cluverio, It. Ani., p. 586 sgg.). Cfr. Jung, o. e, p. 105, n. 1.

Altri infine con pari arbitrio pensò al lago di Chiusi, e così via.
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più di C, Cenfcenio, propretore mandato da Servilio con

4000 cavalieri in aiuto di Flaminio, ma di un Centenio (si ri-

cordi che Appiano ne tace il prenome), cittadino privato,

inviato direttamente da Roma al principio della campagna

con 8000 soldati (di cui non si dice affatto che fossero cava-

lieri), a sorvegliare i passi dell'Umbria presso il lago di Plestia

o IMistia. E anche in seguito {Annib., 10) le forze di Centenio

vengono distinte da quelle di Servilio. La restante narrazione

di Appiano (ib., 11) è questa: 'Avvl^ag oh ènEiòìj xrjv te

Àijiivrjv EÌòe xi]v ITÀsiaiivriv Tal tò ÒQog tò -bnÈQ amrjv, xal

lòv KevTì'ji'iov èv fiéaco nQUioùvra xfjg òióóov, rovg ^ye/ióvag

rù)i' òòùv è^fjTa^ev eì xig eiì] JieQioóog. ovòe/iiav óe cpafiévojv

EÌvai iqi^ov, àZÀ' dnóxQrjfiva ndv%a naì (paQayyoìÓT], di' a'ù-

i(x)v d^icjg ETiEfiJie lovg tpiÀobg vvxxoìq tò ÓQog TiEQiiÉvai, xal

MaÓQ^aÀ iiET adTiov . TETtfirjQàfiEvog d' òte òvvaLVTO tieqieI-

&EÌV, TCQoaÉÀa^E T(p KEVTfjviiù Kaxà (.lÈTCùnov . naì gvveotoìtoìv

txaxÉQOìv, Jidvv JiQo&vfuog ó Madq^aX ex xoQvipijg dvcod^Ev

cócpd^t] TE y.al rjÀdÀa^Ev . 'Pcoficcioìv (V Evd^vg f]v (pvyij nal (póvog

xEy.vxÀcjfiÉvcov, xal tqigxì.Iioi f.ièv ettegov òxTaxóaioi 6' èÀrjCpd^f]-

auv ol ÒE ÀoiJTol f,ióÀig òiécpvyov.

Dunque non piìi una vittoria diMaarbale solo, ma diMaarbale

unito con Annibale ; non più una battaglia di cavalleria, se-

guita dalla costrizione alla resa dei riparati su di un colle,

ma l'esercito romano viene preso di mezzo tra Annibale e

Maarbale che a capo degli tpiÀol (non più dei cavalieri) scende

da un monte alle loro spalle ; non più si tratta di uno scontro

in campo libero, ma tra le angustie ; dei Romani invece di

morir la metà, e metà arrendersi, tremila muoiono, ottocento

sono fatti prigionieri e tutti gli altri fuggono.

Dopo ciò (1) par chiaro : che i punti di contatto tra la

versione di Appiano e quella di Polibio e Livio sono ben

pochi, che si tratta di due versioni quasi del tutto diverse,

e che quindi è gravemente errato il tentare ogni specie di

conciliazione. Ne con ciò si può pensare a dare la preferenza

alla versione di Appiano ; il che a priori dovrebbe far rima-

(1) Vedasi anche Jung, o. e, p. 108 sgg.
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nere perplesso chiunque abbia conoscenza del molto valore

in genere della tradizione di Polibio e dello scarso di quella

di Appiano (1). Come mai, infatti, avrebbe Polibio dati dei

particolari tutti tanto errati, così rispetto ai Cartaginesi come

ai Romani ? E come mai, se Centenio era in Umbria già dal

principio della campagna, non si congiunse con Flaminio,

saputo l'arrivo di Annibale in Etruria ? E che stette a fare

sul lago di Plistia dopo la battaglia del Trasimeno, invece di

ritirarsi a sud, o in alcuna delle città forti delle vicinanze?

Ma non credo necessario andar oltre contro una tesi siffatta,

perchè credo che non incontrerà mai il favore degli studiosi

sensati.

Quanto poi alla spiegazione dello Jung (2), secondo cui

negli stessi giorni del 217 Annibale avrebbe vinto C. Cen-

tenio inviato da Servilio, e poi un altro C. Centenio man-

dato direttamente da Roma alla difesa dei passi dell'Umbria,

è la pili improbabile di tutte, ed è in contrasto col buon

senso : giacche chiunque si accorge che le fonti intendono

tutte parlare di un'unica sconfitta di un Centenio nel 217.

Ma se abbiamo ogni diritto di preferire la tradizione di

Polibio e Livio, possiamo accettare il particolare che lo scontro

avvenne presso il lago di Plistia (3)? No, indubbiamente,

perchè vedemmo come la tradizione di Appiano sia inconci-

liabile con l'altra, mentre in tal modo si tenta ancora una con-

ciliazione. Ne con questa ipotesi d'altronde cessano le dif-

ficoltà, perchè o Centenio già si trovava in quelle regioni

prima dello scontro al Trasimeno e andiamo ancora contro la

tradizione polibiana, e non intendiamo più nulla della sua

mossa — ripiegò su Plistia dopo quello scontro, e allora

come poteva la notizia della sua sconfitta giungere a Roma

solo tre giorni dopo l'altra, dato quel che notammo indietro

(1) li che non toglie senza dubbio valore a qualche particolare nuovo

che qua e là ricorre nella sua tradizione.

(2) Jung, " Wiener Studien ,, 18 (1896), p. 99 sgg.

(3) Cfr. ad es., Sadée, " Elio ,, 9 (1909). p. 51; Mùnzer in Pauly-Wis-

sowa, R.-Enc, IH, 1928.
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sul tempo, e data la distanza tra Colfiorito (presso cui era

il lago di Piistia) (1) e Passignano di circa 90 chilometri? e

come si lasciò cogliere Centenio in quella posizione invece

di ritirarsi a Foligno o a Camerino o simili? e come un eser-

cito di cavalleria andò ad internarsi tra i monti presso

Piistia ?

Per me il quesito va posto in questi termini : o respin-

giamo la versione Polibiana. ma allora dobbiamo spiegarne

i presunti errori, e togliere le difficoltà dell'altra versione ;

— o respingiamo quella di Appiano, spiegando come potè

sorgere. Questa seconda tesi, indubbiamente migliore, è quella

che, a parer mio, merita di esser trattata.

Fu già da tempo notata (2) una strana rassomiglianza in

molti punti tra la versione di Appiano intorno alla sconfitta

di Centenio dopo il Trasimeno, e il racconto fatto da Livio, nel

corso degli avvenimenti del 212, della sconfitta toccata a

M. Centenio.

Parlando egli (XXV^, 19) delle diversioni fatte dai due con-

soli : Fulvius in agrum Cumanum, Clnudius in Lucanos, per

allontanare Annibale da Capua, e dell'inseguimento di Anni-

bale dietro Claudio, accenna ad una impresa fortunata dei Car-

taginesi : Hannihali alia in his locis beile gerendae rei fortuna

ohlata est. M. Centenins fuit cognomine Paenula, insignis inter

primi pili centuriones et magnitudine corporis et animo. Pre-

sentato dal pretore P. Cornelio Sulla al Senato, chiese 5000

uomini : se peritum et hostis et regiomim brevi operae pretium

facturum et, quibus artibus ad id locorum nostri et duces et

exercitus capti forent, iis adversus inventorem usurum data

prò quinque octo milia ìnilitiim, pars dimidia cives, pars socii.

Aggiuntisi ancora dei vo\onÌ2iV\ in Lucanos pervenit, ubi Han-
nibal nequiquam secutus Clandium substiferat

;
ut conspecta

inter se agmina sunt et neutra pars detrectavit ptignam, extemplo

instructae acies. Finche visse il duce si pugnò accanitamente
;

(1 Sulla posizione del lago di Piistia vedi le giuste argomentazioni

del Nissen " Rh. Mus. ,, 20, p. 218 sgg.; e dello Jung, o. e, p. 104 sgg.

(2) Weissenborn, commento ad loc. di Livio.
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ma quando Centenio, per evitare la futura vergogna, ohiectans

se hostinm telis cecidif^ fusa extemplo est Romana acies. sed

adeo ne fugae quidem iter patuit omnibus viis ah equite insessis,

ut ex tanta midtitudine vix mille evaserint, ceterl passim alii alia

peste ahsumpti sint (1).

Vi sono tra i due racconti indubbiamente molte affinità :

Appiano parla di un Centenio, senza prenome^ che quindi può

esser diverso da C. Centenio, e in Livio si dà il prenome

Marco ;
quello come questo è un cittadino privato, invece di

un propretore ; entrambi comandano 8000 soldati, e non 4000

cavalieri ; entrambi vengono inviati direttamente da Roma ;

l'uno e l'altro sono sconfitti da Annibale in persona ; sono

presi di mezzo e circondati dai nemici, e toccano una gra-

vissima sconfitta.

Di fronte a queste constatazioni si fecero e si possono fare

varie ipotesi : chi sostenne che Appiano confuse il racconto

dei fatti di C. Centenio con quelli di M. Centenio (2); chi

considerò il racconto di Livio una reduplicazione di quello

che ricorre nella tradizione accolta da Appiano (8). Quanto

allo Jung, che, come dicemmo, crede all'azione di due C. Cen-

tenì nel 217, sostiene che Livio raccontando la sconfitta di

C. Centenio nel 217 contamina i due fatti, parlando di un

propretore C. Centenio sconfitto in " LTmbria
,, ; e considera

il racconto relativo al 212 come una reduplicazione del-

l'azione di C. Centenio (il privato, di Plistia) del 217, tras-

portata inoltre erroneamente dall'Umbria in Lucania (4).

Ma, incominciando dalla tesi dello Jung, non v'è, come di-

cemmo, nessun motivo serio per ammettere l'azione indipen-

dente di due C. Centoni nel 217, che entrambi a poca distanza

sarebbero stati vinti da Annibale : come non v'è punto mo-

(1) Cfr. la Peiiocha al libro XXV. Un altro accenno in Livio stesso è

al 25, 21, 9. Orosio, IV, 16, 16, ripete la notÌ2;ia.

(2) Weissenborn, ad Ice.

(3) Soltau, Livius' Qmlìen in der 3. Dekade, 1894, p. 120 : Miinzer in

Paaly-Wissowa, R.-Enc, ITI, 1928.

(4) 0. e, p. 114 sg.
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tivo di vedere una contaminazione di due fatti diversi nella

notizia liviana della sconfitta in Umbria del propretore Cen-

tenio
;
potendo benissimo accordarsi tale notizia con quella

di Polibio (v. indietro).

Che poi, come si sostiene, i fatti del 212 siano reduplicati

da quelli del 217, non v'è motivo sufficiente di credere; ove

si ammetta pel 217 la superiorità della versione polibiana e

si debba scartare quella di Appiano
;
perchè può parer molto

più logica l'ipotesi, ch'io ritengo vera, aver Appiano o la sua

fonte fusi insieme il racconto dei fatti del 217 con quelli

del 212.

Quale motivo infatti si addusse per negare la credibilità

del fatto stesso raccontato da Livio pel 212 ? mentre invece

tutto milita contro quella del racconto di Appiano pel 217.

Si aggiunga che Appiano non dà il prenome del suo Cen-

tenio, appunto perchè confondendo due fatti diversi di due

persone diverse, non poteva decidere se si trattava di un

Caio di un Marco Centenio. Né forse la sola causa di con-

fusione tra i due fatti fU; che ambe le volte si trattava di

sconfitte di un Centenio inflitte dai Cartaginesi. Vedemmo
come uno dei tanti particolari ricorrente nel solo Appiano,

quello che lo scontro sia avvenuto presso al lago di Plistia,

non si adatti agli eventi del 217. Come allora spiegare, colla

nostra tesi della confusione in Appiano ? come il fatto del

lago di " Plistia „ si può riferire agli avvenimenti di Lu-

cania del 212?

Livio non ci dice nulla di preciso intorno alla località della

Lucania, dove Annibale vinse M. Centenio nel 212 ; solo si

vede trattarsi di una posizione importante, e tale che Anni-

bale potè circondare i Romani. È molto probabile ch'essa

fosse presso il Tirreno, Ora in Lucania v'era al dir di Plu-

tarco {Crasso, 11) un lago le cui acque erano ora salse ora

dolci, lago di cui egli ci tace il nome proprio^ parlando soltanto

di una AEvxavlg Àljivi] : presso di essa Crasso attaccò Spar-

taco. Orosio ci dice (V. 24, 6) che Spartaco accampava ad

caput Silari fluminis; e Frontino (II, 4, 7): Licinins Crassus

fugitivorum hello apitd Calamatum (o Calamatium, o Calama-

trum) ediicturiis, etc. Con molta ragione fu già fin dal Clu-
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verio (1), cercato questo lago della Lucania nelle lagune a

sud del Sele, presso Pesto (2) ed in Frontino si vide un'al-

lusione al monte vicino, ora detto Monte di Capaccio Vecchio (3).

Tale lago presso Pesto, a parer mio, può essere la Ilaiathi]

Xi^ivT], presso cui sarebbero accaduti in Lucania i fatti di

M. Centenio nel 212 ; e quando questi fatti furono confusi con

quelli di C. Centenio e trasportati in Umbria nel 217, si cambiò

con grande facilità il nome del lago in UXigtìvij, o IIÀeiativfj

Àifivf] (4). Qui anzi, oltre che nella somiglianza del nome dì

Centenio, sta, a parer mio, la causa della confusione di Ap-

piano ; ad ogni modo non par dubbio che i fatti intorno al

lago di Plistia vadano radiati dal racconto degli eventi del 217.

Nello stesso tempo, valendoci delle notizie di Appiano, si

riuscirebbe a fissare presso Pesto la sconfitta di M. Centenio

nel 212. Ma su di ciò altrove, quando giungeremo con altri

contributi ad occuparci dei fatti del 212.

(Continuerà). Luigi Paketi.

(1) I, 256; Riccio, St. e topogr. ant. della Lucania, II, 20 sgg. ; Nissen,

It. Landesk., II, 2, 894, n. 3.

(2) Il Riccio, 0. e, lo identifica colle sorgenti minerali di Capo di

Fiume; a nord-est di Pesto.

(3) Cfr. R. Kiepert, commento alla Carta XIX delle Formae orhis,

(1901). p. 5.

(4) Come è noto, il nome latino antico di Pesto era Paistum. E troppo

evidente la facilità di scambio tra HAIUTINH e HAISTINH o

IIAEI2TINH. Pesto fu tra le colonie considerate benemerite della di-

fesa dei Romani contro Annibale : Livio XXVII, 10, 8. Se poi non si

vuole ammettere l'aggettivo IlaiaTtvì] invece del consueto IIAI2-

TANH, la facilità paleografica dello scambio permane.
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CIUTICA E STORIA TRADIZIONALE

A PROPOSITO DELLA SEDIZIONE E DEL PROCESSO

DI M. MANLIO CAPITOLINO

(Continxiaz. e fine. - Cfr. fase. II)

Vili.

Io ho tìn qui esposto le ragioni per le quali ritengo ingiu-

stificato lo scetticismo, piìi o meno radicale, della critica mo-

derna nei rispetti della storia tradizionale della così detta

sedizione e del processo di M. Manlio Capitolino, negli anni

385-384 a. C.

Ma è ora opportuno, dopo tanta discussione, esporre quale,

secondo il mio pensiero, debba essere la ricostruzione di

quell'episodio. La cosa mi sembra necessaria, giacche, a tale

proposito, io mi discosto qua e là dalla interpretazione di

quei medesimi storici i quali hanno accettato la tradizione,

che anch'io fondamentalmente seguo, e giacche da questa ri-

costruzione deriverà qualche altra prova (io credo, non lieve)

in favore della storicità dell'episodio stesso.

*
* *

Manlio fu, dunque, un uomo di carattere fiero ed inflessì-

bile, una di quelle nature privilegiate, che sono, disgrazia-

tamente per loro, conscie del proprio valore e della propria
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superiorità. Egli aveva percorso tutta la scala degli onori;

era stato anche console (1) ; aveva più volte combattuto in

guerra, aveva tolto trofei ai nemici, era stato coperto di fe-

rite, e si era, in un modo o nell'altro, segnalato anche in

quel periodo critico della storia di Roma, che fu l'invasione

gallica (2). Ma il suo valore ed il suo merito non erano stati

degnamente riconosciuti. Gli occhi e l'ammirazione dei Romani

si volgevano, in quel momento, a colui che meno di tutti

aveva rischiato nel recente pericolo, e che solo aveva avuto

la fortuna di assestare il colpo di grazia all'esercito invasore

dei nemici, già disposti ad allontanarsi dal Lazio. Quest'uomo

era M. Furio Camillo. Ma Manlio sentiva di dovere essere il

primo nella sua città, odi non dovere esserci affatto; e, come

sempre accade in simili circostanze, il suo nuovo atteggia-

mento spirituale e quello dei suoi pari, a suo riguardo, aguz-

zarono in lui le facoltà dell'anima e dell'intelletto a scorgere

di quanti torti era colpevole la classe dominante verso le

classi inferiori dominate. Il suo travaglio intimo venne alla

sua crisi il giorno, in cui, primo fra i patrizi, abbandonò

il proprio ordine sociale e preferì passare ad una gente

plebea (3).

(1) Risulta da Liv., 5, 31, 2, e dai Fasti consulares (in CIL., \-, ad

a. 392 a. C. n.). Ma il Mommsen {R. F., Il, pp. 179-180) ne dubita, perchè

Diodoro (14, 103; 15, 14) e Dionigi (1, 74) assegnano al Manlio, console

del 392, rispettivamente, il prenome di Aulo e di Tito, non già quello

di Marco. Se non che il dubbio è strano da parte di Colui, il quale

areva insegnato che. " se, in tutta la nostra tradizione, c'è qualcosa di

" buono e degno di fede „, questi sono i Fasti consolari, " il piìi antico

* documento della storia romana „, sì che " ogni nome, che è legato ad

essi, ha diritto ad una trattazione diversa da tutto ciò che vi rimane
* estraneo „ (Mommsen, o. e, I, p. 295 ; li, pp. 154-155).

(2) È probabile, secondo la critica moderna, che la difesa del Campi-

doglio per opera di M. Manlio sia un mito etiologico ;
perciò io ho pre-

ferito tacere di questo particolare.

(3) Livio dice (6, 11, 7) :
* p r i in u s o m n i a m ex patribus popularis

factus „ ; (6, 20, 3Ì :
* popuìarem viriim, quod p r i m u s a p a t r ibu s

"^ a d pi eh e m defeci s set „. Ma questi due passi o sono inesplica-

bili, se si intendono nel senso che Manlio sia stato il primo patrizio
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C'eranO; a suo modo di vedere, molte, troppo ardenti que-

stioni d'ordine economico e sociale, che il governo avrebbe

pur dovuto affrontare e risolvere; piaghe sanguinanti, che

avrebbe dovuto affrettarsi a medicare e a sanare. Ed egli

avrebbe dato tutta l'opera propria, perchè ciò avvenisse al

pili presto possibile. Così, dal bene degli altri e dall'umilia-

zione dei suoi pari sarebbe uscita la sua vendetta e la sua

gloria.

Cominciò ad intendersi coi magistrati plebei sul piano di

un'agitazione da intraprendere. Il fenomeno, che, in quel mo-

mento, presentava la grande massa della plebe romana, era

quello di un'orribile crisi per debiti. La maggior parte dei

plebei rischiava di perdere prima i beni, poi la libertà e la

vita nelle mani dei creditori, armati delle clausole che li fa-

cevano sicuri, contenute nelle Dodici tavole, vergate anch'esse

col sangue, come le leggi di Dracene. Due erano i provvedi-

menti da adottare: in primo la revisione e il conseguente alle-

viamento dei debiti, cosa^ che era possibile raggiungere in

pili modi, tra i quali i più semplici erano il pagamento rateale

e la detrazione, dal capitale ancora dovuto, degli alti interessi

sborsati; poi la ricostituzione, fin dove si fosse potuto, delle pic-

cole proprietà rurali. La prima era certamente la proposta piìi

radicale, quella che avrebbe leso il maggior numero di inte-

ressi, ma anche quella, che avrebbe, piìi rapidamente, salvato i

plebei dalla rovina, e che meglio era atta a conciliarne il fa-

vore. Manlio ne fece perciò il fulcro del suo programma. I

patrizi risposero, com'era prevedibile, con la creazione di un

dittatore. Fu questo A. Cornelio Cosso. Ma il dittatore do-

vette partire subito per una nuova guerra contro i Volsci, e

Roma rimase in balia dell'agitazione che Manlio aveva susci-

democratico, giacche, come tale, egli ha, nella storia tradizionale, illustri

predecessori, per es. Valerio Poplicola e il suo collega M. Orazio, i con-

soli Valerio e Orazio del 449, Spurio Cassio, ecc., ecc. ; o hanno il signifi-

cato che io vi ho attribuito. Questa interpretazione mi sembra confer-

mata dal fatto, significantissimo, che, durante il processo che Manlio

ebbe di lì a poco a subire, egli non fu sorretto dalla solidarietà della

sua gente, la quale, in ogni altro caso, non avrebbe potuto sottrarvisi.
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tata. Da uomo risoluto ed audace, quale la tradizione ce lo

descrive, egli non perdette il suo tempo. Mentre, lontano da

Roma, il dittatore si batteva con i Volsci, egli, in cospetto

dell'opinione pubblica, infliggeva al patriziato romano uno

degli affronti morali più sanguinosi.

Prodigando le proprie sostanze, egli affrancava tutti i

plebei, fatti proprietà dei loro creditori, e salvava quelli che

erano sul punto di precipitare in così grave sciagura. La sua

casa sul Campidoglio era perciò divenuta lo sbocco delTu-

niversale malcontento ; il teatro delle recriminazioni di tutti

i derelitti, e, insieme, di coloro che tali volevano apparire
;

il quartiere generale della campagna contro il governo. E
Manlio, rincalzando l'agitazione, obbiettiva ed impersonale, con

imputazioni specifiche e d'indole morale, accusava ora pub-

blicamente i patrizi, non solo di avere, per egoismo di classe,

confiscato a proprio vantaggio quasi tutto l'agro pubblico,

ma di avere anche speculato disonestamente sulla non piccola

somma (1000 o 2000 libbre d'oro), spremuta dal sangue dei

cittadini e racimolata dai templi per riscattare la città dai

Galli. Quell'accusa non era chiara, ne chiaramente ci è stata

tramandata (1), ma la sua forza stava precisamente nell'in-

certezza della sua portata e nella indefinita responsabilità che

se ne riversava su le persone accusate.

Se non che Manlio aveva forse passato il segno, lanciando

un sospetto incendiario e incolpando un'intera classe, non pili

di un torto politico, ma di un vero e proprio reato, del

quale o non aveva o non poteva portare le prove. E i pa-

trizi non si lasciarono sfuggire l'occasione magnifica di sfrut-

tare l'errore dell'avversario. Il dittatore, richiamato improv-

visamente dal campo, convocò d'urgenza il Senato, e invitò

(1) Liv. (6, 14, 11-12) :
" thesanros gallici auri occiilturi a patribus

iecit, nec iam possidendis pnblicis agris contentos esse, nisi pecuninm quoque

puhlicam avertant ; ea res, si palatn fiat, exsolvi plebem aere alieno posse...

cum conferendum ad redimendam civitatem a Gallis aurum fuerit, tributo

conlationem factum, idem aiiruin ex hostibus captum in paucorum praedam

cessisse „. Cfr. le interpretazioni del Niebuhr, E. G., IT, p. 524, e dello

Schwegler, R. G., ITI, pp. 287-288.
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Manlio a specificare le sue accuse e a determinare le respon-

sabilità degli accusati. Qualora non l'avesse fatto, egli, in

forza dei suoi pieni poteri, ne avrebbe ordinato l'arresto.

Manlio fu probabilmente sorpreso di quella mossa abilis-

sima, non che della propria impulsività, e cercò di .sfuggire

all'invito categorico. Venne quindi tratto in carcere. Ma, so

il contegno di Manlio, qualora l'uomo fosse stato abbando-

nato al suo destino, lo avrebbe perduto, almeno per il mo-

mento, nell'opinione di una parte dei suoi, l'eccesso della di-

fesa patrizia salvò l'agitatore e fece perdere al governo il

vantaggio d'un tratto acquistato.

Un'onda di indignazione si sollevò contro i patrizii e

contro la severità e la violenza del dittatore. I plebei vesti-

rono le gramaglie
;
gruppi di dimostranti si riunivano e si

scioglievano incessantemente attorno alla prigione. Il trionfo,

che Cornelio Cosso celebrò poco dopo, non fece, col suo con-

trasto, che versare nuovo olio su l'incendio, e il pericolo

crebbe a tal segno, che ^1 governo, preoccupato, giudicò ne-

cessario discendere ad una prima concessione, e mandò a Sa-

trieum 2000 coloni plebei, assegnando a ciascuno due iugeri

e mezzo di terra.

Con una concessione pari al bisogno, forse la prigionia di

Manlio, come suole avvenire tra gli uomini, sarebbe stata di-

menticata. Ma i due iugeri e mezzo di terra a solo un settanta-

cinquesimo dei plebei (1), e in suolo malarico per giunta,

equivalevano alla elargizione di un privilegio di miseria. La
sedizione fu irritata dal rimedio stesso, e i partigiani, più

capaci e più intraprendenti, di Manlio dovettero spiegarne e

metterne in evidenza tutta la feroce ironia.

Ma questi avvenimenti coincidevano con il termine estremo

dei poteri del dittatore, ch'era quanto dire con la fine del-

l'unico ostacolo temibile da parte dei plebei. Fu allora che,

disparso il dittatore, l'unico magistrato fornito di poteri ec-

(1) I cittadini romani, in questo tempo, erano 150.000 circa (Plin.,

N. H., 33, 16; cfr. J. Beloch, Bie Bevijlkerung, p. 340); e i plebei dove-

vano almeno corrispondere ai 2/3 di codesta cifra.
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cezionali e della facoltà di risoluzioni temibili ed improvvise,

fu allora, dico, che i pericoli dell'agitazione plebea divennero

assai più gravi di quanto non si fosse fin allora preveduto. La
folla irritata non lasciò più la prigione^ che chiudeva Manlio,

neanche la notte; minacciò, anzi, di sfondarne le porte, se

il suo duce non le fosse immediatamente restituito. Il senato

fu costretto a radunarsi d'urgenza e a decretare che il pri-

gioniero venisse, come si voleva, scarcerato.

Questa seconda concessione riuscì, pel patriziato, ancora

più rovinosa della prima. Non solo, per ossa, il governo ren-

deva all'agitazione il suo capo naturale, ma, quel ch'era peggio,

dichiarava la propria irrimediabile debolezza.

Una circostanza esteriore aggravò la situazione: Roma, in

quel momento, non era travagliata da nessuna guerra di con-

fine. Le due parti contendenti erano perciò libere da ogni

preoccupazione che le sforzasse ad associarsi in una qualunque

opera di comune vantaggio. Esse potevano accanirsi, senza

scrupoli e senza pensiero, l'una contro l'altra, ed organizzare

ciascuna la propria difesa e le proprie violenze.

L'esercito dei seguaci di Manlio era certamente ingrossato:

non solo vi si erano arrolati i plebei poveri, ma cominciavano

ora a seguirlo i più derelitti inclassificabili strati della po-

polazione, tutti gli elementi torbidi, che le guerre, il disor-

dine e l'agglomeramento eccessivo fanno fermentare nelle

città ; forse anche, gli schiavi (1).

Ciò poteva essere una forza, ma era anche una causa di

debolezza. I più autorevoli della classe dei plebei, i più agiati,

coloro che potevano fare buon viso a una riduzione dei de-

biti, che fosse circondata di molte riserve, o a un'equa ri-

partizione dell'agro pubblico, ma i cui interessi erano lesi

da misure radicali o rivoluzionarie, cominciarono, atterriti,

ad abbandonare l'agitatore e a stringersi intorno al governo,

a sorreggerlo, anzi, con quell'eccesso di zelo ch'è caratteri-

stico nei trasfughi. I patrizi, sia che inventassero di sana

pianta, sia che raccogliessero gelosamente, per poi diffon-

(1) Zonar., 7, 24 (=P. I., 358-359).
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derne la diceria, le pii^i torbide o le estreme aspirazioni di

taluno dei seguaci di Manlio, aiutarono con zelo l'isolamento del

loro antico consorte (1). Essi, fra l'altro, avrebbero, in questo

momento, sparso la voce che Manlio macchinava quello che,

per ogni buon romano del tempo antico, costituiva il piìi ne-

fando dei delitti, che, cioè, egli aspirava al regno. Era quasi

con certezza una calunnia, ma la calunnia recava seco una

grande efficacia, quella di offrire finalmente un dato posi-

tivo per finirla, a buon diritto e d'un colpo, con l'agitatore.

Tuttavia, neanche questa volta si osò precipitare gli eventi.

Ma, non volendo tornare alla nomina di un dittatore, di cui

chiaro e increscioso sarebbe stato il significato, e volendo,

con pili blandi mezzi, raggiungere lo scopo tanto desiderato,

che ii presunto colpevole si dileguasse spontaneamente, il

Consiglio senatorio emanò un decreto di stato d'assedio, il

famoso senatus consultum ultimum.

Era una minaccia e voleva essere anche un preavviso. Ma
Manlio non era uomo da ledere alla violenza, ne forse, ormai,

l'avrebbe potuto, senza suicidarsi. Bisognò quindi rispondere,

gareggiando d'audacia.

Le dimostrazioni popolari accentuarono il loro carattere di

ostilità ; seguirono delle violenze. Noi non conosciamo, poiché

la tradizione non ce le spiega distintamente, le vicende di

questa seconda, piìi vivace, fase della lotta. Certo è che, un

brutto giorno, noi troviamo Manlio asserragliato, con una

parte dei suoi seguaci, sul Campidoglio, e ivi circondato e

cacciato, come una fiera, dagli avversari.

L'assedio di colui, a cui la leggenda avrebbe decretato gli

onori della salvezza del Campidoglio durante l'invasione gal-

(1) Io non so risolvermi, come pure è stato fatto (cfr. G. Ihne, R. G.,

1^ 287, n. 2), a pensare che sia tutta una falsificazione la notizia della

complicità dei piìi cospicui tra i plebei nella catastrofe di Manlio. L'in-

venzione sarebbe stata temeraria, e i fatti, che si presumono inventati,

sono troppo verisimili. Assai piìi saggio mi pare seguire l'acuta inter-

pretazione, che di questo fenomeno aveva già data il Mommsen nella

sua Storia romana, I, pp. 269-271.

Rivista di filologia, ecc. XL. 27
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lica, dovette essere lungo. Il Senato era vivamente preoccu-

pato della vanità dei suoi sforzi, quando uno schiavo tradi-

tore si offerse a impadronirsi di Manlio con un inganno.

L'inganno riuscì, e Manlio fu fatto prigioniero e tradotto in

giudizio, mentre coloro, che l'avevano seguito sul Campi-

doglio, si sbandavano, o si consentiva che si sbandassero,

indisturbati (1).

*
* *

I tribuni consolari, la cui elezione era da tempo avvenuta,

e gli stessi tribuni plebei, d'accordo col senato, concretarono

il piano dell'accusa. Ne era impossibile trovarne uno acconcio.

Manlio (pareva ormai facile convincerne i giudici) era colpe-

vole di lesa maestà. Non si trattava perciò di presentare la

questione come un conflitto tra patriziato e plebe, ma come

il conflitto di un uomo contro tutta la città, e si sarebbe

potuto sicuramente convocare il popolo a lapidare il tiranno,

che, per sua disgrazia, era, non ostante tutto, un ex-patrizio.

Concretato così il piano dell'attacco, i tribuni consolari

adunarono i comizi centuriati al Campo di Marte. Ma ne

essi ne i tribuni plebei sostennero direttamente l'accusa.

Parve loro piti ragionevole e più prudente limitarsi ad esporre

i motivi e l'oggetto della convocazione e invitare il popolo

(1) Cosi mi sembra (o io m'inganno) preferibile incastonare la tradizione,

serbataci da Cassio Dione (26, 2) e da Zonara (7, 24, P. L, pp. 858-3.59),

in quella delle altre fonti. Se Manlio fosse stato processato, non pri-

gioniero, ma libero, egli, innanzi o dopo l'ultimo episodio del suo

processo, si sarebbe sottratto alla morte con l'esilio. Ne a questa

concatenazione di eventi può fare difficoltà la precedente resistenza di

Manlio, data la quale, secondo taluno (Scbwegler, o. e, IH, pp. 298-299),

nessun tribunale avrebbe piìi assolto l'imputato; anzi, nessun tribunale

ordinario sarebbe più stato convocato per giudicarlo. La ribellione non

esclude il giudizio ; ne la ribellione, se fosse stata una difesa contro

la violenza, escluderebbe l'assoluzione, che del resto, come vedremo,

non ci fu.
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ad eleggere i magistrati reclamati dalla circostanza (1). Si

trattava, secondo loro, di un attentato alla costituzione re-

pubblicana, di un reato iierduellionis insomma, ed essi invi-

tarono il popolo ad eleggere i giudici naturali di quel reato,

i duoviri perduellionis. Pari accortezza, tre secoli più tardi,

useranno i democratici contro un ottimate, C. Rabirio, reo

anch'esso perduellionis.

L'accusato apparve in giudizio, vestito a bruno. Non se-

deva al suo fianco ne un senatore, ne un congiunto, ne un

affine, non i suoi stessi fratelli. Poiché egli se n'era distaccato

nei giorni lieti, la sua famiglia abbandonava ora lui al suo

destino, nel giorno tremendo del pericolo.

1 duoviri furono eletti; il dibattimento fu condotto fino in

fondo; l'accusa e la difesa furono egualmente vivaci: e, se-

condo era di prammatica, alla quarta convocazione dell'as-

semblea centuriata. il magistrato competente pronunziò la

tanto attesa sentenza: essa era di condanna capitale. Ma.

secondo le leggi fondamentali dello Stato, questa non poteva

considerarsi definitiva; l'imputato avrebbe avuto ancora il

diritto di appellarsi al popolo, entro un determinato numero

di giorni (2).

Quanta trepidazione non agitò i due partiti avversi, impe-

gnati in un così grave duello, nell'intervallo che seguì tra

la condanna dei duoviri e la sentenza finale! Avrebbero le

centurie assolto o condannato quell'uomo tanto benemerito

e che si era così coraggiosamente e mirabilmente difeso? Il

dubbio non era ingiustificato, specie dalla parte dei patrizi.

Se le pili cospicue famiglie plebee avevano abbandonato

Manlio al suo destino, parecchie centinaia di testimoni, tra

cui molti, persone autorevoli e rispettate, erano, sfidando ogni

prevenzione ed ogni pericolo, venuti a deporre in suo favore.

La massa lo seguiva ancora fedele e l'assemblea centuriata

era manifestamente scossa dalla difesa di Manlio e dal valore

(1) Per la illustrazione di questo punto cfr. il § IX del pres. scritto.

(2) Cic, De legihìis, 3, 11 : 44. prò Sextio, 65.
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e dalla eloquenza dell'uomo. Tanta fatica e tanta impopola-

rità sarebbero dunque state affrontate e sfidate invano?

E che copiosa propaganda, tacita ed aperta, non dovette,

in quei giorni, rendere onore alla prossima fine del morituro!

E che sciagura per gli uni, e che fortuna per gli altri che

il condannato, l'uomo che da solo aveva attizzato un così

grande incendio, giacesse nel fondo oscuro di un carcere, e

non potesse piìi, con la sua parola, flagellare le estreme viltà,

risollevare le estreme timidezze, arroventare, nel fuoco del

proprio spirito, gli spiriti dei suoi amici e dei suoi seguaci !

Il giorno tanto desiderato e tanto temuto venne! Ma do-

veva essere teatro di un colpo di scena, a cui solo pochi si

attendevano. Era di prammatica che l'assemblea delle cen-

turie si convocasse al Campo di Marte, e quasi mai, per l'in-

nanzi, tale consuetudine era stata smentita.

Ma inopinatamente il popolo romano apprese che l'assemblea

era stata convocata assai piìi lontano, fuori porta Flumentana,

nel così detto bosco Petelino.

Era questo l'ultimo degli espedienti di persuasione e di

violenza, a cui, da piìi giorni, da parte dei patrizi, si dava

mano, per viemmeglio assicurarsi l'esito finale. La bella pia-

nura del Campo Marzio sarebbe stata troppo vasta, e troppo

facilmente avrebbe accolto la grande fiumana del popolo di

Roma, che sarebbe indubbiamente accorso a salvare con il

voto, con l'imponenza del proprio numero, con la forza, oc-

correndo, il proprio salvatore. Se non si poteva con altri

mezzi, bisognava, con la violenza brutale di superiori condi-

zioni topografiche, aristocraticizzare e ridurre alle minori

proporzioni quella sovrana assemblea ch'erano i comizi cen-

turiati. Per ciò — contro ogni consuetudine — la si con-

vocava nell'angusto e ingombro bosco Petelino (1).

(1) La ragione, che Livio (6, 20, 11) e altre fonti portano, del can-

giamento di sede dell'assemblea, è inaccettabile. Essi dicono che fu la

necessità di impedire che il popolo scorgesse il Campidoglio, teatro

delle gesta di Manlio contro i Galli. Ma, a parte ch'è infinitamente ri-

sibile supporre che un'assemblea romana fosse disposta a condannare
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Colà, di buon mattino, si asserragliarono le genti dei pa-

trizi e le maggiori dell'ordine dei plebei, accresciute e rin-

forzate dalle schiere dei rispettivi clienti. La massa dei minori

plebei giunse pili tardi, maravigliata del mutamento, scom-

bussolata, ignara del luogo che avrel)be dovuto occupare.

Quelli arrivati ancora piìi tardi dalla campagna non trova-

rono posto, o non fu data loro facoltà di trovarne. La vota-

zione cominciò ben presto, appena parve che si fosse già

formata una maggioranza favorevole ai patrizi. Questi erano

presenti ad ogni bisogna, accorrevano ovunque, e continua-

vano nelle sollecitazioni e nelle intimidazioni dei giorni pre-

cedenti, armati dell'energia e della disperazione di chi gioca

l'ultima posta del proprio potere e del proprio prestigio.

Il voto delle prime centurie mostrò subito come l'aristo-

crazia patrizio-plebea fosse per la condanna capitale. Ma, quel

che più importava, contro i timori o le speranze del giorno

innanzi, la votazione delle centurie, che seguirono immediata-

mente, non riesci gran fatto discorde. La sospirata maggioranza

per la conferma della condanna capitale si formò prima an-

cora che potessero chiamarsi al voto le centurie delle classi

inferiori. L'inganno politico, che giaceva alla base di tutta

la costituzione Serviana, trionfava, ancora una volta, sulla

volontà effettiva del popolo romano. Manlio era condannato

ad assolvere, a seconda del panorama che le si apriva dinanzi, e che

quegli uomini sentissero proprio il bisogno di avere il Campidoglio nel-

l'immagine degli occhi, anziché nella memoria del cuore, la Porta

Flunientana, presso cui sarebbe stato il Bosco Petelino, giace, secondo

le più autorevoli assegnazioni topografiche (cfr. Schwegler, o. e. III,

pp. 295-96; Mommsen, i2. F., 11, p. 192 n. 80 ; 0. Bichter, Topographie d.

Stadi Rom., l- (1901), pp. 43-44; 211), in un luogo donde il Campidoglio si

sarebbe scorto egualmente, ed è sofistico avanzare, tra le altre artificiose

supposizioni, che, per i patrizi romani, bastava che non si scorgesse

quella parte del colle, sede precisa delle gesta di Manlio (cfr. A. W. Zumpt,

Das Criminalrechi d. romischen Republik, Berlin, 1865, 1, 2, p. 471). In-

fine, se, com'è probabile e come abbiamo accennato, questa gesta man-

liana è un'invenzione sorta da un mito etiologico, non ci si può appellare

ad essa ppr istabilire il vero motivo del trasferimento dell'assemblea.
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senza che la maggioranza dei suoi concittadini avesse potuto

dichiarare il proprio pensiero. Ma che dire delle esultanze

dei conservatori, fino a poche ore prima trepidi ed angosciati?

Finalmente la sentenza dei duoviri era sul serio ratificata e

il pericolo di Manlio definitivamente rimosso! Anche il popola

minuto aveva accolto, con il silenzio e con la rassegnazione

delle ore tragiche, quella che per esso costituiva una sciagura

irrevocabile. Non rimaneva che affrettarsi ad eseguire la con-

danna, e (questa volta lo si poteva) nelle forme strettamente

previste dalle leggi criminali romane. La specie della morte

doveva essere la flagellazione e poi il precipizio dalla rupe

Tarpea (1), di che s'incaricarono, o furono incaricati, i tribuni

della plebe. Viceversa, a risarcimento della sua morte, la

maggior parte dei seguaci di Manlio veniva, con rara mode-

razione politica, amnistiata, e contro di essi non s'iniziava

alcun processo supplementare (2).

IX.

Questa ricostruzione storica solleva anch' essa qualche

dubbio e qualche obbiezione, ch'è necessario discutere e con-

futare.

(1) Far precedere l'esecuzione capitale, anche nella forma specifica di

getto dalla rupe Tarpea, dalla flagellazione era norma consueta del di-

ritto penale romano (cfr. XII Tah., 9, 1, ed. Voigt ; Liv., 24, 20, 6. 25,

7. 14). Perciò le due versioni, che abbiamo, sulla fine di Manlio — o sol-

tanto flagellato o soltanto precipitato dalla rupe Tarpea (cfr. Varr. e

Corn. Nep., in Geli., iNT. .4., 17, 21,24) — sono lungi dall'essere, come a

torto si è ritenuto, inconciliabili.

(2) Così nelle fonti, come nelle storie moderne, si tace religiosamente

della sorte dei seguaci di Manlio, Il silenzio è ingiustificabile, perchè

anche di costoro dovette, in un modo o nell'altro, occuparsi il governo

romano. Un'unica eccezione è quella dell'Arnold (o, e, II, pp. 662-663),

il quale opina che la rivolta sia terminata con una secessione, composta

poi nel Bosco Petelino con un giuramento di patti, uno dei quali sarebbe

stato quello della esecuzione di Manlio. Ma così audace ipotesi non è

affatto necessaria.
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1. — Io ho preferito seguire la versione, data da Livio,

solo come una variante del suo racconto, secondo cui Manlio,

anziché condannato dalle centurie, dietro accusa dei tribuni

plebei, sarebbe stato condannato, in prima istanza, da un

magistrato speciale, i duoviri, e, in seconda istanza, dalle

centurie.

Il motivo, che non mi pare piccolo, di questa preferenza,

è il seguente. Si tratta, in Livio, di due versioni: l'ima di

più facile natura e che si riferisce a consuetudini più vicine

agli annalisti , che furono fonti del grande storico latino
;

l'altra, più difficile, che si riferisce a consuetudini più remote.

E, poiché a noi sono state tramandate, indifferentemente, e

l'una e l'altra versione, mi è sembrato ragionevole preferire

la più difficile alla più facile (1).

*
* *

2. — Ma un secondo dubbio può concernere un'altra in-

terpretazione delle fonti, che io ho preferita, secondo la

quale Manlio non avrebbe subito che un solo processo, di-

nanzi al popolo, e l'assemblea, che lo condannò, sarebbe stata

sempre quella centuriata.

L'una e l'altra costituiscono due opinioni contrarie a quelle

dei maggiori storici di Roma antica, non esclusi coloro, la

(1) Il Mommsen (R. F., II, pp. 193-195) è anch'egli di quest'opinione,

ma l'argomento principale, quasi esclusivo, che ve l'induce, è il seguente.

Secondo lui. Manlio non sarebbe stato precipitato dalla rupe Tarpea,

ma flagellato, e, fra le due pene, questa seconda è la sola che si adatti

a una condanna da parte dei duoviri. Il getto dalla rupe Tarpea sarebbe,

a suo avviso, un'invenzione poetica, che farebbe da pendant alla gesta

manliana del Campidoglio e che tenderebbe ad accrescere dramaticità alla

fine di quell'uomo, precipitato dallo stesso luogo, ch'era stato teatro del

suo patriottismo e del suo eroismo. Cfr. invece le mie pp. 436-437.
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cui ricostruzione dell'episodio di Manlio, trova, in queste pa-

gine, una fedele difesa. Ed infatti il Niebuhr, l'Arnold, lo

Schwegler, il Duruy, il Vannucci, l'Ihne hanno ammesso due

processi e due distinte assemblee giudiziarie: l'una, che as-

solse — quella centuriata — , l'altra, che condannò, quella

curiata; e il Mommsen stesso (1) ammette la possibilità di

due successive assemblee centuriate, di cui la prima sarebbe

stata interrotta a mezzo e poi riconvocata in altro luogo.

L'ipotesi di due assemblee di natura diversa, l'una centu-

riata, l'altra curiata, è, probabilissimamente, erronea. E ciò,

non tanto perchè gli argomenti, che avevano indotto taluni

storici a identificare con un'assemblea curiata il concilium

populiy di cui, la seconda volta, parla Livio, non sono sempre

al di sopra di ogni dubbio (2), quanto perchè, dal contesto del

passo, a cui essi si riferiscono, è palese che Livio non sente

piìi alcuna differenza di significato fra concilium populi e co-

mitium, e usa, senza riguardo, la prima espressione in luogo

della seconda, il che fa in modo che, dalla denominazione,

ch'egli assegna all'assemblea, non si possa affatto ricavare la

natura della medesima (3).

(1) R. F., Il, pp. 191 e 193, n. 81.

(2) Contro quell'identificazione, cfr. Momuisen, R. F., 1, pp. 170 sgg.;

G. Padelletti, Storia del diritto romano, Firenze, 1878, p. 37 ; W. Soltau,

Eutstehung und Zusammenstehung d. altromischen Volksversammlungen,

Berlin, 1880, pp. 39 sgg. ; 82 sgg. Si cfr. d'altre parte le repliche di

0. Clason, Kritische Erorterungen ilber den romischen Staat, Rostock, 1871,

pp. 21 .sgg.

(3) Il passo è il seguente (Liv., 6, 20, 10-11) :
" in campo Martio, cum cen-

ttiriatìm popìdus citaretur et reus ad CapitoUum manus fendens abhominibns

ad deos preces avertisset, appariiit trihunis... numquam fore in praeoccupafis

beneficio animis vero crimini locum. Ita prodicta die in Petelinum lucum

extra portam Flumenfanam, unde conspectus in CapitoUum non esset, con-

cilium populi indictum est. Ibi crimen valuit, et ohstinatis animis triste

iudicium invisumque etiam iudicibns factum est ,. Che Livio, con la de-

nominazione di concilium populi, intenda accennare ad una assemblea

centuriata, lo provano : 1) la sua frase prodicta die, la quale mostra che

egli concepisce la seconda riunione come una continuazione della prima
;

2) le due espressioni obstinatis animis e iudicium invisum etiam iudicihus ;

3) il concetto genei'ale del passo, che tende a significare che ostacolo
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Ma il dubbio, forse irresolubile, rimano per la prima parte

del racconto, cioè per quella che riguarda il processo o i due

processi subiti da Manlio. Indubbiamente, la versione di Livio

consente solo l'interpretazione che io ho data, e quella opposta

si deve ad un equivoco dei moderni. Livio dice precisamente

che, poiché l'assemblea centuriata soleva convocarsi nel Campo
Marzio, donde si scorgeva il Campidoglio, teatro dell'eroismo

di Manlio per la salvezza di Roma dai Galli , i tribuni cre-

dettero bene di convocare invece l'assemblea nel bosco Pe-

telino. Egli, cioè, non fa menzione di due assemblee distinte,

delle quali l'una assolse e l'altra condannò — (nel qual caso

occorreva che avesse detto, non già cmn populus cifaretur,

ma cum populus citatus esset, come, subito dopo, discorrendo

del pregare di Manlio, e riferendosi a un fatto concreto, usa un

tempo trapassato (c«?« reus...ad deos preces avertisset)] (1)

— ma solo mette in rilievo gl'inconvenienti che sarebbero

derivati dalla convocazione di un'assemblea centuriata al

Campo di Marte, soggiungendo che essa fu più tardi convocata

nel bosco Petelino.

Con Livio si accordano Plutarco e la fonte di Zonara, i

quali parlano, con una certa ampiezza, del processo, e nes-

suno di loro due fa menzione di una prima assemblea cen-

turiata la quale avrebbe assolto Manlio. Ma in senso recisa-

mente contrario si esprime invece Dionigi di Alicarnasso:

" Manlio venne in pericolo di morte per avere aspirato ai

* regno Commossi [i cittadini romani] lo assolsero [dcpi]-

" xav adróv), ma da ultimo egli fu precipitato dalla rupe
" Tarpea „ (2), Secondo lo storico greco, si tratterebbe,

dunque, di due assemblee, delle quali la prima assolse, la

seconda condannò. Il problema viene perciò a porsi nei

termini seguenti: È questa narrazione di Dionigi preferibile

alle rimanenti ?

alla condanna fu il luogo della riunione, non la causa o il genere

dell'assemblea ; cfr. anche Liv., 6, 20, 5. All'opinione opposta mi ac-

costai invece a torto nel mio studio : TI Senatus consuUum uUimum, Roma,
Loescher, 1900, pp. 9-10.

(1) Cfr. Zumpt, 0. e, I, 2, p. 470, n. 93,

(2) 14, 4.
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La ricerca, che potrebbe condurre a risultati risolutivi,

quali cioè siano state la fonte o le fonti usate da Livio e da

Dionigi, ci riesce impossibile. È mestieri quindi appagarsi di

induzioni probabili. E a me sembra che, nella sua versione,

Dionigi cada in un equivoco, simile a quello in cui sono ca-

duti i moderni, scorrendo il testo di Livio ; equivoco, ch'egli

avrebbe commesso, interpretando male l'autore che in questo

punto gli serviva di fonte. A me sembra, cioè, che egli abbia a

torto completato una narrazione che a lui sembrava monca,

o scambiato, a motivo della maniera di esprimersi delle

fonti, una convocazione ipotetica con una reale dell'assemblea

centuriata.

Di questa mia supposizione le ragioni principali sono due:

1" che, se una prima assoluzione ci fosse stata, sarebbe assai

difficile che Livio e gli altri avessero taciuto una circostanza

di tanta importanza storica e drammatica; 2^ che la ripeti-

zione di quel giudizio, anzi, se ben si legge, la ripetizione

della sola ultima fase di quel giudizio, era procedimento assai

inverosimile, date le norme che presiedevano ai comizi giu-

diziari, perchè avesse potuto corrispondere ad una effettiva

realtà storica (1).

Ma rimane ancora a discutere un'altra soluzione, la solu-

zione intermedia, ammessa come possibile dal Mommsen, che

cioè l'assemblea sia stata effettivamente convocata al Campo di

Marte e poi di là trasferita al bosco Petelino (2). Questa inter-

pretazione riposa sul prodida die di Livio, ed è conforme alla

maniera in cui questi si raffigurò lo svolgimento di quei fatti.

Ma è assai verisimile che il grande storico latino, il quale

non era certamente un antiquario, e non aveva diretta cono-

scenza dell'arcaico procedimento delle assemblee giudiziarie,

scambiasse la quarta, normale contio di codeste assemblee, dopo

le tre del processo istruttorio, con un differimento, voluto dai

patrizi, dell'assemblea nella quale Manlio aveva difeso la

propria causa.

(1) Zumpt, 0. e, I, 2, pp. 382 sgg.

(2) Mommsen, R. F. II, pp. 191-193 ; 193. n. 81.
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Se così è, anche questa terza raffigurazione della serie

di quegli avvenimenti giudiziari deve ritenersi erronea. Di

contiones giudiziarie, per Vanquisifio e per la provocatio, ve

ne furono, nel processo di Manlio, come in tutti gli altri casi,

quattro, e, come in tutti i casi, ciascuna si chiuse con le ope-

razioni ad essa preventivamente assegnate. Tra la terza e la

quarta scorse l'intervallo consueto di 24 giorni (1), e, di esse,

l'una fu tenuta al Campo di Marte: l'altra, al bosco Pete-

lino. Ma a nessuna seduta fu dato principio per poi inter-

romperla a mezzo, e le frasi di Livio, o che questi trovò

nelle sue fonti, le quali sembrano autorizzarci a crederlo,

riposano probabilissimamente sur un equivoco.

* *

o. — Il terzo dei punti discutibili della mia esposizione è

quello in cui è accolta, come storica, la notizia della pro-

clamazione dello stato d'assedio (il così detto senatus consultum

ultimum), durante l'agitazione manliana. — È lecito, hanno

chiesto i critici, ammettere, da parte del senato, nel 384 a. C,

un decreto del genere? — E l'elenco delle difficoltà, da essi

opposte, è stato con precisione il seguente: 1° lo scarso legame

del decreto con il resto del racconto; 2'' la sua effettiva va-

nità, non essendo ad esso seguito alcun risultato pratico,

giacché, per un'accusa da parte dei tribuni, esso sarebbe stato

una ben singolare introduzione; 3° il pieno vigore della dit-

tatura, che rendeva superfluo un provvedimento, il quale, di

fatto, entrò in uso solo quando quella magistratura fu abo-

lita decadde ;
4° il facile sospetto che si tratti di un'in-

venzione della storiografia aristocratica dell'età dei Gracchi,

intesa a consolidare, con l'autorità della tradizione, la legit-

timità di un provvedimento, che i partiti democratici non ri-

conobbero mai costituzionale (2).

(1) 6, 20, 11; cfr. p. 53, n. 1 del pres. scritto.

(2) Th. Reinach, De Vétat de siège, Paris, 1885, p. 74; Mommsen, Droit

public ronuiin (trad. fr.\ Paris, 1892, IT, p. 373, n. 1.
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Forse non è difficile scorgere a prima vista la fragilità di

quest'argomentare. Quel senatus consuìtum idtiminn è, nel rac-

conto di Livio, l'abbiamo visto, allogato convenientemente

al suo posto, senza maggiore, ma anche senza minore con-

nessione di tutti gli altri decreti del genere, che noi cono-

sciamo, o degli altri episodi della sedizione nianliana.

11 senato era, nel 385, ricorso alla nomina di un dittatore,

la quale non aveva servito ad altro che a versar fuoco sul-

l'incendio della sedizione. I poteri del dittatore erano scaduti

tra l'impopolarità quasi universale. Eppure, il senato e le

classi dirigenti avevano ancora bisogno di scongiurare il pe-

ricolo, e avrebbero preferito, sopra tutto, di riuscire, senza

dar mano a nuove repressioni, a far desistere Manlio dai suoi

propositi. Perciò, quasi a rivolgere un benevolo avvertimento,

dichiararono lo Stato in pericolo, emanando un decreto, che,

in un periodo storico, in cui esso non aveva acquistata tutta

la potenza repressiva ch'ebbe di poi, doveva contenere sopra

tutto un valore morale, e suonare come un invito ai magi-

strati ad usare maggiore oculatezza, e raddoppiare la loro

energia, e accrescere la loro autorità. Quello che di fatto

avvenne con la pubblica accusa e con l'inizio di un processo

perduellionis.

— Ma sussisteva — si dice — in tutto il suo pieno vigore

la dittatura, e a questa perciò si sarebbe dovuto, invece, ri-

correre. —
Noi abbiamo già in parte accennato le ragioni politiche,

che sconsigliavano quest'espediente. Non si trattava soltanto

di dar mano a un provvedimento usato ono; si trattava di

scegliere tra un provvedimento opportuno e uno nocivo; e la

nomina dittatoriale, immediatamente precedente, era fallita

a tutti gli scopi, salvo a quello di accrescere l'impopolarità

del patriziato.

Ma v'era di più : anche a non prestar fede alla cronologia

tradizionale e a tutti i nomi dei dittatori, elencati dalla tra-

dizione, chi scorre le vicende di Roma nei secoli V. e IV. a. C,

ha tuttavia la cliiara impressione che, ormai, da anni, a torto

o a ragione, il patriziato governava per via di dittature, cioè

di provvedimenti i quali interrompevano periodicamente la
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vita normale dello Stato (1). Con una frase orinai storica,

usata molti secoli più tardi, in Francia, da uno degli oppo-

sitori di Adolfo Thiers, si poteva dire che da lungo tempo,

certo con indubbio successo, la classe patrizia aveva fatto

della repubblica una sapiente " combinazione di esercizio

" della libertà temperata dallo stato d'assedio „. Quanto im-

politica si fosse, perciò, a pochi mesi di distanza da quella

di A. Cornelio Cosso, la nomina di un nuovo dittatore, doveva

apparire evidente a tutti, anche al senato romano, e chiara

altresì l'opportunità di evitarla.

Ma, se ciò non bastasse, è d'uopo riflettere che dar di piglio

alla dittatura, in quel preciso momento, non era proprio la

cosa pili facile che si fosse potuta immaginare. Anzi tutto

era gravemente contestato se i tribuni milifxires consiliari pò-

testate potessero essere investiti della nomina del dittatore.

Sebbene, in puro diritto, la cosa non sembri dubbia, nella

pratica, la si era gravemente contestata, sì che, circa un

mezzo secolo prima, era occorso invocare una decisione del

collegio degli auguri (2). Ma questo precedente si riferiva a una

dittatura militare, quale era stata anche quella del 385 a. C.

Adesso, invece, si trattava di cosa d'assai diverso valore

politico, di una dittatura seditionis causa. Ne ora la dittatura

era più nel pieno vigore, in cui mezzo secolo prima. Se le

leggi Valerio-Orazie, le quali garantivano a tutti i condannati

a morte il diritto di appello si applicassero anche in con-

fronto della dittatura, non è certo, ma è chiaro che tale que-

stione poteva ormai essere risollevata, ogni qualvolta si fosse

voluto, e che lo fu più volte fino al giorno, in cui la dittatura

venne privata di quel suo pericoloso privilegio. Certo però,

frattanto, i tribuni della plebe conservavano l'inviolabilità

personale, e, peggio ancora, non erano più disposti a rinun-

ziare al loro ius auxilii, nei rispetti dei cittadini minacciati

dalla potestà del dittatore. Quanto non era meglio abbandonare

(1) Ofr. in A. Dupond, De dictatura et de magisteiHo equitutn, Parisiiti,

1875, p. 45.

(2) Liv., 4, 31, 4.
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l'idea di un provvedimento così aspro e dar di mano a

qualche altro rimedio che non ferisse in egual modo la su-

scettibilità degli avversari, o, almeno, di coloro, dei quali era

opportuno tener conto !

Per tutti questi motivi, un senatus consultimi, che intensi-

ficasse i poteri dei magistrati ordinari e, senza parerlo, rag-

giungesse gli effetti, praticamente possibili ed agevoli, della

dittatura, era l'espediente sopra ogni altro preferibile. Ma
l'esempio di simili decreti non era nuovo ; esso era già stato

dato qualche secolo prima.

Nel 464, narra la storia tradizionale di Roma, durante

una di quelle replicate serie di incursioni di Equi sulle terre

delle repubblica o dei suoi alleati, di cui è pieno il secolo V
a. C, essendo il console, ch'era partito per la guerra, stato

accerchiato insieme con il suo esercito e chiedendo urgente

soccorso, il senato, anziché nominare un dittatore, emanò un

decreto di stato d'assedio, ordinando all'altro console di pro-

cedere immediatamente ad una leva in massa, e inviò sul

campo un T. Quinzio — che l'anno precedente aveva guer-

reggiato con gli Equi — non, come è stato detto, nella qua-

lità di proconsole, la quale carica ha, nel diritto pubblico

romano, figura ben diversa, ma come un privato, investito,

in un momento di pericolo, ex novo, dell'imperio consolare.

Vero è che anche questo primo senatus consultum ultimum,

e per le quasi identiche ragioni di quello del 384, è stato

bersaglio dello scetticismo degli storici (1). Ma è questa

volta assai più difficile contestarne l'attendibilità. Esso si

lega perfettamente al resto del racconto ; esso introduce

una nomina extra-costituzionale; esso, data l'urgenza del

pericolo, è provvedimento assai più rapido della dittatura,

alla quale occorrevano parecchi giorni per potersi dire rive-

stita di tutta la legalità che le norme costituzionali richie-

devano (2). Meglio ancora, esso presenta due caratteristiche,

(1) Cfr. T. Reinach, 1. e; T. Mommsen, 1. e; P. Willems, Le sénat de

la r^puhlique roinaine, Louvain-Paris, 1883, II, p. 248, n. 2.

(2) Dupond, 0. e, pp. 5 i^gg.
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che lo fanno immune da ogni sospetto: 1" non può giudi-

carsi, come si è detto dell'altro del .}84, una consapevole

falsificazione della storiografia conservatrice, perchè esso è

l'unico votato a proposito di guerra estera e sciolto da

ogni relazione con torbidi interni; 2" esso è un decreto di

stato d'assedio, non politico, ma, come suol dirsi, effettivo,

determinato cioè dall'investimento del nemico di una parte

del territorio nazionale. Esso segna, quindi, una fase dell'u-

niversale processo storico dello stato di assedio, ch'è una

estensione ed una generalizzazione, a circostanze di politica

interna, di un provvedimento in origine di carattere mili-

tare; una fase — dico — della quale, pur esistendo una precisa

attestazione teorica (1), se non fosse stato il decreto del 464,

sarebbe, a noi, per la storia di Roma, sfuggito interamente

ogni esempio positivo.

Noi abbiamo, dunque, molte ragioni per ritenere insuffi-

cienti e ingiustificati i sospetti della critica moderna contro

il senatus consultimi del 384.

Ma è innegabile che il più grave tra questi era il dubbio

di una falsificazione aristocratica.

Eppure, a chi ben guardi, la cosa appare diversamente. E,

anzi tutto, sta la circostanza che l'invenzione di quel decreto,

che avrebbe dovuto giustificare gli atti della politica interna

del governo romano, nei secoli II. e I. a. C, non è mai citato

dagli uomini politici che piìi ne avrebbero avuto bisogno e

a cui quell'indicazione era stata suggerita. Non è mai, dico,

citato dagli uomini politici del T. secolo a. C, la cui parola

noi conosciamo, e possediamo, largamente testimoniata, sia

indirettamente che direttamente. II senatus consulfiim del 384,

che si presume inventato con un preciso scopo partigiano e

(1) I critici, ed è impressionante, perchè fra essi fu T. Mommsen,
non se ne sono accorti. Ma Vegezio (Inst. mil. 3, 1) aveva scritto :

"
.S"*

infinita multitudo ex gentibus ferocissimis rebellasset, tutte, nimia necessitate

cogente, duo duces et duo mittebantur exercitus, cum eiusmodi praecepto: —
Provideant ne quid Respublica detrimenti captai, Consulum alter ambove — „,

ch'è la formula officiale del senatus consultum ultimum.
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polemico, sarebbe, quindi, alla prova dei fatti, destituito della

prima ragion d'essere della sua invenzione.

Ma chi avrebbe inventato il senatus consuUum del 384?

Nessun critico ha osato, ed era suo stretto dovere, farne re-

sponsabile Livio. A parte la di lui scrupolosa onestà, a parte

la mancanza, nel tempo in cui scriveva, di un interesse pros-

simo per tale falsificazione, il racconto, che T. Livio fa della

sedizione di Manlio, è ispirato alla più mirabile obbiettività,

e l'autore espone tutte le versioni esistenti, e nega, talora,

fede a quelle che meglio soddisfacevano i suoi personali

sentimenti conservatori. Con siffatto scrupolo sarebbe incon-

ciliabile una falsificazione, qual'è quella che qui si attribuisce

alla storiografìa romana. Livio, dunque, deve aver trovato

nelle sue fonti l'indicazione del senatus consultnm ultimum

del 384, e pare debba averla trovata, se non nelle fonti che

oggi si ritengono più autorevoli, nel maggior numero fra esse,

tanto da non averla data come una variante della tradizione

principale, ma come parte integrante di questa tradizione me-

desima. E in verità, un senatus consultum ultimum^ quel fra-

tello germano dei nostri stati d'assedio, non era, per la sua

speciale natura, come altri episodi dell'antica storia romana,

qualcosa di cui, a suo tempo, si potesse non fermare la

traccia. Esso, oltreché depositarsi all'aerarrnm Saturni sotto

la custodia dei questori, o, forse anche, affidarsi agli edili

della plebe (1), doveva essere registrato dall'autorità com-

petente, come uno dei principali atti di governo dell'annata,

insieme con gli episodi che lo avevano provocato. Ed in que-

stione tanto ardua e controversa, quale fu, in Roma, la lega-

lità e la tradizione dei senatìis consulta ultima^ la presenza o

l'assenza del documento non erano circostanze di così mediocre

valore, che gli storici conservatori potessero trascurarle, o

gli avversari non contestarle. E tale contestazione, se del

caso, ci sarebbe stata, e a noi non ne sarebbe mancata no-

tizia insieme col ricordo degli avvenimenti di quest'anno,

(1) Cfr. Liv., 3, 55, 15, e P. Willems, Du sénat de la républiquf ro-

maine, Louvain-Paris, 1883, li, pp. 217 sgg.
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perchè tutto induce a credere che Livio, nel narrarli, abbia

tenuto presenti due serie di fonti, animate da opposti spiriti

politici: annalisti conservatori e annalisti democratici (1).

Questo decreto, dunque, del 384, non solo non sembra che

debba necessariamente considerarsi come un procronismo, ma
ci aiuta non poco a spiegare la successione degli avvenimenti

di quell'anno.

X.

Rimossi questi dubbi e queste obbiezioni, cui poteva andare

incontro il racconto, che io ho fatto, della sedizione manliana,

ecco emergere, d'altra parte, nuovi elementi a favore della

versione di T. Livio. Tale contributo è offerto dallo speciale

procedimento giudiziario, a cui questi ci fa assistere.

Com'è noto, durante l'età repubblicana che Livio e gli an-

nalisti, a cui questi attinse, conobbero, i procedimenti giu-

diziari non si svolgevano più dinanzi ai comizi popolari.

I Romani, allora, usavano creare, per ogni tipo di processo,

delle giurie, delle quaestiones perpetuoe o extraordinariae. Ma
le fonti della storia tradizionale di Manlio, non solo ci descri-

(1) I critici credono di potere identificare matematicamente cotesti

storiografi, che sarebbero stati con precisione, e soltanto, Elio Tuberone

e Licinio Macro. Ma si tratta di congetture, piìi o meno probabili, non

mai di fatti indubitati. Ne, d'altra parte, la ispirazione di una fonte

conservatrice si può dimostrare con i peculiari sentimenti, che qua e

là fanno capolino nel racconto di Livio, ch'era anch"egli un conservatore,

come fa W. Soltau nei Jahrbilcher fiir Mass. Philol. del Fleckeisen (1897,

pp. 423-424), e in Limus Geschichtstverk, Leipzig (1897, pp. 113 sgg.). Assai

pili seria e probativa è invece la dimostrazione, che altri ha tentato,

della presenza di fonti democratiche in questo racconto di Livio (0. Clason,

Romische Geschichte, 1, p. 100 e n. 292). Di essa sono prova i nume-

rosi tratti favorevoli al carattere e, più ancora, all'opera politica di

Manlio. Se anzi, com'è stato perfino supposto (0. Clason, 1. e), la fonte

le fonti liviane di questo racconto sono tutte democratiche, è facile

capire di quale notevole argomento venga ad afforzarsi la tesi dell'auten-

ticità del senatus consuìtum uUimum del 384.

Rivista di filologia, ecc., XL. ^
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vono questa volta un processo secondo l'antica consuetudine,

ma ne distinguono, più o meno esattamente, le varie fasi,

pur mostrando, dagli errori e dalle confusioni in cui esse

cadono, di non fare un lavoro di esumazione archeologica,

ma soltanto di riferire, fraintendendo, da fonti anteriori. Cosi,

per esempio, le classiche quattro riunioni dell'assemblea cen-

turiata in funzione di assemblea giudiziaria, di cui doveva

essersi perduto ogni ricordo, sono ancora presenti nella tra-

dizione storiografica (1), ma la loro specificazione e distinzione

è così attenuata, la loro memoria così incerta ed oscura, che

chi non sa non riesce piìi a rintracciarle e a distinguerle.

Meglio ancora, una variante, raccolta da Livio, e ch'è quella

che io ho preferita, si collega ad una fase della giurisdizione

romana, precedente alla giurisdizione penale dei comizi. Livio,

come abbiamo visto, dice che alcuni degli annalisti narrano

che Manlio, non dal popolo sarebbe stato, in prima istanza,

condannato, ma dai duoviri perdiiellionis (2). Or bene, non

soltanto nel IL e nel L secolo a. C, ma anche nell'età che, in

Roma, precedette l'istituzione delle quaestiones perpetnae, non

si avevano più condanne capitali da parte dei magistrati.

Poiché i condannati si appellavano regolarmente ai comizi, il

primo giudizio si trasformò poco a poco in un processo istrut-

torio. Allora questori, duoviri, tribuni non furono più che

accusatori pubblici, o magistrati istruttori, laddove il vero

processo si faceva dinnanzi ai comizi. Or bene, la fonte, che

Livio onestamente ci riferisce, richiama con precisione una

delle fasi anteriori a questa trasformazione della procedura

giudiziaria romana. E questo solo basta ad avvertire quanto

autorevolmente essa deponga per l'antichità di quella tra-

dizione.

Ma lo specifico intervento dei duoviri perdiielUonis ci dice

anche qualcosa di più. Nel IL e nel I. secolo a. C, la vita

(1) Liv., 6, 20, 11 :
" ita prodicta die... , ; Plut., Cam., 36, 6: " &are

zohg KQivoviag noÀXd'ui.s àvafiàÀÀea&ai t ìj v òlv,r,v^;

cfr. Zumpt, Criminalrecht, I, 2, pp. 380 sgg.

(2) Liv., 6, 20, 12 :

' sunt qui per duumviros, qui de perduellione an-

guirerettt, creatos, auctores sint damnatum ,.
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giudiziaria romana ha perduto ogni conoscenza di quell'ar-

cheologica magistratura criminale. In questo tempo, un tribuno

ne proporrà la esumazione — intendo accennare al noto pro-

cesso intentato contro C. Rabirio —-, ma la proposta darà luogo

alla meraviglia universale e a un'abbondante copia di discus-

sioni e di sviste, da parte degli accusatori, dei giudici e dei

difensori, tra cui figurò il piìi grande oratore del tempo,

M, Tullio Cicerone (1). Se non che la procedura del processo

di Manlio, quale la storia tradizionale ce la espone, è, nella

sostanza, identica a quella del processo di C. Rabirio, così

faticosamente ricostruito dai giuristi del I. secolo, e la coin-

cidenza è tanto più significativa; quanto pili ingenuamente

spontanea.

Anche questa volta, infatti, abbiamo, da parte dei tribuni,

la proposta della nomina di uno straordinario magistrato giu-

dicante; anche questa volta, tocca al nuovo magistrato pro-

nunciare la condanna; anche questa volta, ai comizi, sem-

plicemente, ratificarla o rigettarla. Ed è anzi probabilissimo

che le fonti storiche del processo di Manlio, Livio non

escluso, abbiano ingenuamente scambiato per due versioni di-

verse del processo (la versione che fa sostener l'accusa dai

tribuni plebei, e la versione che fa condannare dai duoviri)

quelli che, invece, erano due pezzi di un unico racconto (2).

*

E anche di questo processo, come del decreto di stato di

assedio, dovette serbarsi ricordo documentario. Noi sappiamo

in modo positivo che dei grandi processi capitali e, natural-

mente (o specialmente?), di quelli politici della repubblica

romana si conservavano, fin nell'ultima età repubblicana,

(1) Cfr. Mommsen, Droit penai rotnain (trad. fr.), Paris, 1907, I, pp. 177-

178, nota; Droit public, IV, p. 327 e n. 2.

(2) L'errore (o io m'inganno) degli antichi ha continuato nei moderni

(Niebuhr, R. G., II, p. 529, n« 1340-1341 ; Schwegler, R. G., Ili, pp. 292-293;

Mommsen, Rum. Forschungen, II, pp. 193-195).
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prove documentarie. Là dove, infatti, Cicerone discorre del-

l'arcaica procedura del giudizio contro Caio Rabirio, egli ag-

giunge che dei primi processi del genere si serbava memoria

negli annalium monumenta e nei commentaria regum (1). Ci-

cerone qui si riferisce ai processi in cui giudicarono i duoviri

perduellionis. Ma di tal preciso genere di cause, l'unico esempio,

che la tradizione offra per il periodo repubblicano, è quello

di M. Manlio Capitolino, e, anche ad ammettere che questo

non fosse realmente l'unico, deve convenirsi sia stato uno dei

pochi, il principale, o uno dei principalissimi. Onde si deve

opinare che a questo, in modo particolare, si riferisca Cicerone

nella sua arringa.

Il processo di Manlio non è, dunque, un'invenzione, né un

episodio da escludere necessariamente dal novero dei fatti

storici ; esso fu un avvenimento reale, e di esso si aveva

ancora traccia documentaria nel I. secolo a. C.

*
* *

Ad analoghe conclusioni conduce la specie della condanna

inflitta a Manlio. Che ci fossero in proposito due contrarie

versioni : una, secondo la quale egli sarebbe stato flagellato

a morte, e l'altra, secondo cui sarebbe stato gettato dalla

rupe Tarpea, è un errore dei critici moderni, nonché degli

antichi; la cui ingenuità depone, anche questa volta, a favore

della loro veridicità. In questo errore fa maraviglia come sia

caduto anche T. Mommsen, il quale ben sapeva che il getto

dalla rupe Tarpea, come epilogo di una condanna perduellionis^

è preceduto dalla fustigazione (2). Se non che l'autorità somma
del grande storico non ismentisce menomamente la realtà

della cosa. Ma, anche a voler tenere distinte le due specie

di pene, è mestieri riconoscere che la flagellazione e il getto

(1) Cic, prò Rab. perd., 15.

(2) Mommsen, Droit penai, III, p. 270 :
" Il getto del colpevole dal-

* l'alto della rupe Tarpea... deve essere, in virtù del diritto stesto, prtce-

" àuto dalla flagellazione „.
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dalla rupe Tarpea sono consuetudini specifiche della più re-

mota antichità. In età storica, nell'età in cui scrivevano Livio

e gli annalisti, la pena capitale era stata sostituita daWexilium,

anzi essa era, senz'altro, Vexilium. Un racconto di quel pro-

cesso, che fosse stato inventato più tardi, non avrebbe con-

cluso diversamente. Ma, per fortuna, ci troviamo dinnanzi

ad un epilogo, che ha significato ben diverso di un'inven-

zione.

+
* *

Così, concludendo, tutto l'episodio, relativo alla storia in-

terna di Roma, nel secolo IV. a. C, che si lega al nome di

M. Manlio Capitolino, può, con tranquilla coscienza, conti-

nuarsi a considerare come un avvenimento storico dei primi

secoli della repubblica romana. La sua versione più atten-

dibile è ancora quella contenuta nel racconto che ce ne ha

lasciato Tito Livio. E la critica storica non ha alcun valido

elemento per negarla, mentre fin troppo validi sono gli ar-

gomenti che militano a suo favore.

Ma, allorché si è ammesso questo, viene spontanea e fa-

cile la domanda se altrettanto non debba dirsi di altri episodi

analoghi, a cui la più recente e più autorevole storiografia

romana ha creduto dar di frego. Anche tale ricerca è legit-

tima e possibile. Ma non sono questi il luogo ed il momento

più adatti per ritentarla. Io ho voluto, semplicemente, ac-

cennare alle vie e ai criteri, con cui, qualora si volesse, la

si potrebbe ragionevolmente condurre.

Corrado Barbagallo.
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QUESTIONE CRITICA ED ERMENEUTICA

(saporem gustandi reddit).

Un fenomeno sintattico, non abbastanza studiato, merita

di essere rettamente e largamente illustrato. Prendiamo oc-

casione e argomento a ciò da un luogo del super Thehaiden

di Fulgentius, o altro che sia l'autore. E le nostre osserva-

zioni torneranno di tanto maggior momento e valore, in quanto

che di esse potrà avvantaggiarsi la critica testuale.

*

Leggiamo: Fulg. sup. Theb. p. 180, 18 ss./181, 1 ss. Helm
testa insipida est, nucleus saporem gustandi reddit: similiter

non attera, sed figura palato intelligentiae sapit. DiUgit puer

nucem integram ad ludum, sapiens antem et adultus frangit ad

gustum; similiter si piier es, habes sensum litteralem integrum

nullaque subtili expositione pressum in quo oblecteris, si adultus

es, frangenda est littera et tiucleus litterae eliclendus, cuius gustu

reficiaris. Cosi il Helm, mantenendo la lezione manoscritta

(cod. Parisinus 3012) gustandi. Vero è però che nell'apparato

critico si domanda, se non debba leggersi gustanti.

Paleograficamente non vi sarebbe difficoltà a leggere gu-

standi gustanti (essendo frequente nei codd. la confusione

del gerundio col participio presente). Tuttavia nel caso nostro

la lezione manoscritta merita ogni fede, come quella che è

per di più suffragata da ragioni grammaticali ed ermeneutiche.

*

Come intendere gustandi e come gustanti? Dato e non con-

cesso gustanti, e ovvio che esso non può avere come oggetto

accusativo che nucleus. Per il che si avrebbe nucleus saporem
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gustanti (sic) reddit = nucleus saporem reddit, si quis gustet

[nuclemn]. Dove gustanti riuscirebbe un'evidente superfluità

di espressione.

Escluso cos'i a doppia ragione gustanti, resta ad interpre-

tare gustandi. Che, secondo noi, va unito strettamente ed

ìntimamente con saporem (cf. Fulg. de aet. mimd. et hom.

p. 164, 3 s. saporem praedae toxic{at)u7n degustar it); e, come si

conviene alla natura del gerundio, ha valore di semplice caso

obliquo dell'infinito o di possibilità. Talché nucleus sa-

porem gustandi reddit sarà = nucleus saporem gustandum o

gustabilem (1) (= yevxóv) reddit. E, a maggior chiarimento e

intelligenza, è lecito confrontare figura palato intelligentiae

sapit. Onde nucleus saporem gustandi reddit si risolverà in

nucleus gustu o gustatu sapit, a palato intelligentiae corrispon-

dendo gustu gustatu ovvero, se si voglia, palato gustus.

* *

Dalle osservazioni fatte si conchiude o che gustandi ha

valore finale-consecutivo (cf. ad gustuni e cuius gustu reficìaris),

come il gerundivo predicativo o l'infinito in latino, e l'infinito

in greco ; o indica una relazione, una spettanza del nome

con l'azione verbale, come l'infinito, ma solo con taluni ag-

gettivi, in latino, e piìi normalmente l'infinito in greco in

ad nominale Gebrauch: d-avfia lòéod-ai , réwg òe fiv

Toìai "EÀZfiai xal xò ovvofia tò Mrjóojv (pó^og àKovaai ecc.

(Brugmann Griech. Gramm.^ 517). Insomma nel primo caso

nucleus saporem gustandi reddit sarebbe da ridurre a nucleus

saporem (ad) gustandum o gustari dat, praehet e simm.; nel

secondo caso saporem gustandi andrebbe spiegato come sa-

porem per gustare, in quanto a gustare o capace

(1) Un esempio inverso sarebbe questo, che leggesi pure nel snp. Tfieb.

p. 180, 3: poetarnm investigabilem prudentiam. Dove investigahilem ha

significato attivo = investigatricem (cf. altro esempio ibid. p. 182, 5 ?.

totius scientiae perceptibilem), e però investigabilem prudentiam = investi-

gandi prudentiam. Per investigandi prudentia poi confrontisi la frase

Ciceroniana intellegendi prudentia {prudentia = " potenza ,).
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di essere gustato (: yE^ead-ai o olov ysveod-ai = eum qui

gustetur). Non v'ha dubbio peraltro che il secondo tipo sin-

tattico meglio si confà al luogo in questione.

Ciò premesso, gustmidi, se ha la stessa funzione che l'in-

finito in greco, non potrebbe essere facilmente sostituito da

un infinito gustavi in latino. Perocché gustavi dipenderebbe

da veddit (riducendosi al primo caso discusso), o (nel secondo

caso) richiederebbe un aggettivo dal quale dipendere ; laddove

gustandi riguarda e dipende esclusivamente da saporem. In

altre parole, se in luogo di saporem veddit si pone sapit^ bi-

sogna che gustandi prenda la forma del supino in -u (cf. sopra).

E, come si è mostrata l'equivalenza di gustandi a gustatu

(= infinito greco), così quanto alla reggenza gustandi non fa

meraviglia con saporem. Comecché il genitivo del gerundio

uniscasi coi sostantivi astratti o indicanti una possibi-

lità o una condizione; ma l'uso di esso si estese sempre

più anche con sostantivi di altra fatta. Forse, e questo com-

proverebbe la forma del gerundio (giacché sapor " sapore „ e

sapere " aver sapore „ : gustave " assaporare „ come azione

transitiva del percepire per mezzo dei sensi = odor " odore „

e odorare * aver odore „ : odovavi ' sentir l'odore „ ecc.), in

saporem gustandi e da vedere un cotal esempio di geneti-

vus inhaerentiae, cf. Vulg. Matth. 11,15 qui habet aiires

audiendi, audiat. Per quanto, piuttosto che saporem gustandi,

ci aspetteremmo saporem gustandum (gerundivo attributivo),

ossia per la significazione passiva alla forma del gerundio do-

vrebbe subentrare la forma gerundiva. Ma a tal proposito

vuoisi notare l'uso in greco (non raro con d^iog ecc.) dell'in-

finito attivo pel passivo (1).

Feancesco Stabile.

(1) Un analogon perfetto di saporem gustandi parrebbe aversi in questo

luogo: Falg. de aet. miind. et hom. p. 132, 2 s. consti'ingitur enim noster

dicendi sermo huius interdictionis forcipe domitus. Senonchè dicendi non

ha significazione passiva, come potrebbe credersi, e non si riferisce a

ser>no, sibbene a interdictionis (cf. ibid. 134, 16 ss. nunc quatenus in primo

opere in quo quidem aria legis catena damnati et plenam loquendi
facultatem amisimus).
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UN ACCENNO A CREDENZE ORFICHE IN LUCREZIO

In quel famoso passo del libro III, nel quale Lucrezio

espone a lungo le trepidanze e le angoscie, che affliggono i

mortali al pensiero dell'oltretomba, è detto, tra le altre cose,

che essi siedono a banchetto, e levano i calici e s'inghirlan-

dano di corone, e pensano di cogliere quel breve frutto di

piacere, che dura un attimo e non ritornerà mai più, come

se dopo la morte il loro principale male sia per essere questo : che

essi debbano essere arsi e bruciati da arida sete (vv. 912-918):

Hoc etiam faciunt ubi discubuere, tenentque

pocula saepe homines et inumbrant ora coronis,

ex animo ut dicant " brevis hic est fructus homullis;

iam fuerit, ncque post umquam revocare licebit „

.

tamquam in morte mali cum primis hoc sit eorum,

quod sitis exurat miseros atque arida torrat,

aut aliae cuius desiderium insideat rei.

La successione delle idee è così naturale, che a prima

giunta sembra essersi indotta la seconda, quella dell'arida

sete, solo per logica contrapposizione alla prima : bevono ora,

sulla terra, par che dica il poeta, come se dovessero rifarsi

in anticipazione ora di un'arsura che sia per tormentarli dopo

la morte. Ma questo accenno all'arsura non è posto a caso

e senza ragione, e non è una immaginazione del poeta, sug-

geritagli dal semplice contrapposto logico. In credenze an-

tiche, ampiamente diffusosi, i morti erano considerati quali

' assetati ' o ' arsi ', e non mi par dubbio che appunto a tali

credenze alluda qui Lucrezio. Con ciò acquista anche un si-

gnificato specifico il distico Properziano (IV [V], 5, 1-2):
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Terra tuum spinis obducat, lena, sepulcrum,

Et tua, quod non vis, sentiat umbra sitim.

che non è solo dunque una imprecazione generica di mali,

ma l'imprecazione di un tormento cui si credeva, e che era

angosciosamente temuto. I morti erano gli dÀi^avxes, o i

óavaoi, ' i riarsi '

(1). I superstiti invocavano per i morti che

qualche divinità concedesse loro la fresca acqua per ristorarli.

Aoif] GOL "OaiQig xò xpvxqòv vòoìq si legge in una iscrizione

del Lazio (2) ; ed in altra la medesima invocazione si fa non

più ad Osiride, bensì ad Aidoneus : ipv%Qoì vóojq òolt] gol

dva^ èvÉQMv 'AiòoiVEvc, (3), Per placare i morti si compiva

la cerimonia delle hydrophoriae (4). Ed una legge di Julos

vietava di versare l'acqua sulle tombe (5), il che vuol dire

che appunto tale era l'uso.

Questa credenza nel mondo classico ha origini orfiche. Nella

famosa laminetta orfica di Petelia (6) è detto che l'anima

della defunta dovrà presentarsi dinanzi alla fonte di Mnemo-
syne, per bervi la fresca acqua di vita, ed annunziarsi ai

guardiani qual figlia di Gea e di Urano, e dire che la sete

l'arde e la consuma, e pregare di potere spegnerla alla fonte

sacra. Così pure nelle tre laminette orfiche di Creta (7); in

un'altra laminetta orfica detta del Timpone piccolo di Thurii

è ingiunto all'anima di dire agli dei infernali che la Moira

e il balenar dei fulmini l'abbattè e la inaridì (8); il balenar

dei fulmini, cioè, come spiega il Comparetti, dei fulmini di

(1) Cfr. Etym. M. òdvsiov, 247, 49; òavaol yÙQ ol vskqoì. tovréari ^riQol.

(2) 7. G. S. I. 1782.

(3) /. G. 8. I. 1842 ; cfr. Dieterich, Nekyia, p. 95 sgg. Altre iscrizioni :

1488, 1705; C. I. G. 6256, 6257, ecc.

(4) Prott, Fasti sacri, p. 11.

(5) I. G. A. 395.

(6) Comparetti, Laminette orfiche, p. 33.

(7) Comparetti, Op. cit., p. 40. L'anima deve dire :
" Ardo di sete e

mi consumo. Sii via, eh' io beva della fonte perenne, a destra là dov'è

il cipresso „.

(8) Comparetti, Op. cit., p. 35.
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Zeus, che incenerì per le peccaminose sue opere la stirpe

titanica, giacche appunto di origine titanica è l'anima. Indi

si spiega come Empedocle, di cui è sicura la ispirazione

orfica, menzioni " la malattia dell'arsura , nella valle del

pianto (1); e come Aristofane in quella commedia delle

Rane, ov'è cosi viva la rappresentazione dei misteri, menzioni

il macigno di Attainos, Ai}aivov /l/^og (2), nome che, per il

suo significato di ' inaridito, disseccato ', sarà quello di un

genio dell'arsura infernale.

La credenza del resto nell'arsura, onde erano travagliati i

morti, fu anche degl'Indiani (3), e fu anche degli Egizii, che

praticavano il battesimo dei morti per dissetarli (4) ; uso che

ha riscontro altresì in costumanze nordiche (5), sicché è ec-

cessivo trarre da esso un altro argomento per sostenere l'ori-

gine egizia dei misteri.

Carlo Pascal.

(1) Fr. 121 Diels, Poetar, philos. fragni., p. 156 : aùxi^^]Qai re vóaoi.

La valle del pianto è nel mondo infero, non sulla terra ; cfr. Maass,

Orpheus, pp. 113 e 195.

(2) Rane, 194.

(3) Cfr. Oldenberg, i??%. des Veda, p. 588.

(4) Cfr. Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen, Leipzig,

1910, p. 84-85. Abbiamo sopra visto l'invocazione ad Osiride.

(5) Jevons, Class. Review, IX, 1895, p. 347 sg.
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LA LEGGENDA ROMANA E LE " PRAETEXTAE „

Le praeteitae che attinsero alla leggenda ed alla storia primi-

tiva di Roma sono VAlimonium Remi et Romuli di Nevio, le Sahinae di

Ennio, il Brutus di Accio. Intorno al nome di questi drammi subito si

affaccia una questione che mi par bene esaminare, non avendo ancora

avuta una soluzione soddisfacente. Il Ribbeck (1) sostiene che due sono

le tragedie di Nevio, basandosi sur una testimonianza di Varrone (2) che

accenna ad un RomuUis e sur una testimonianza, assai incerta per la

corrotta lezione manoscritta, di Festo (3) che, secondo alcuni, attribui-

rebbe al poeta campano un Lupus (4). Ad un solo dramma accenna

Donato (5).

Siccome i grammatici eran soliti ad abbreviare i titoli nelle citazioni,

non vi è nessuna ragione di dubitare che Romulus ed Alimonium Remi

et Romuli non sieno la medesima tragedia. Più difficile da spiegare è il

titolo Lupus; si capirebbe Lupa, ma un Lupus che cosa ha da fare con

Romolo e Remo ? A vincere la difficoltà può servire un passo di Cice-

sone il quale scrive {Cai, Mai., 1, 20); Quod si legere aut audire i^o-

letis externa, maximas res publicas ab adulescentibus labefactatas, a senibus

sustentatas et restitutas reperietis. Cedo qui rem vestram publicam

tantum dmisisfis t dm cito? Sic enim percontantibus in Naevii

poetae Ludo respondentur et alia et hoc in primis: Provéniebant
oràtores no v e i, stulti a d u l e s e é n t u l i. lì Baehrens (6), con-

(1) Cfr. Gesch. der rom. Tragodie, p. 68.

(2) De l. l, VII, 54; VII, 107 (M).

(3) P. 270 (0. M.).

(4) Nella Gesch. der rom. Dichtiing, I-, p. 20, il Ribbeck parla d'una

sola pretesta Romidus.

(5) In Ter. Adelph., IV, I, 21 (II, p. Ili, Wessner) : nam falsum est,

quod dicitur, intervenisse lux>um Naevianae fabulae alimo n io Remi
et Romuli.

(6) Fleck. Jahri., 183 (1886), p. 404.
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taminando le due diverse tradizioni rappresentate dai codici, dei quali

gli uni danno m Naevii poetae Ludo o gli altri in Naevii posteriore libro,

proponeva di leggere in Naevii poetae ludorum posteriore libro, soste-

nendo che ludi equivalevano a saturae e ohe le Saturae di Nevio eran

divise in due libri. Il Ribbeck ha completamente ragione nel respingere

tale temeraria ipotesi, ma non mi parp colga nel segno quando, a sua

volta, allontanandosi dai mss., scrive Lupo in luogo di ludo o libro; e

riesce sorprendente che questa correzione sia stata accettata quasi uni-

versalmente. A me pare che la lez. ludo debba essere mantenuta. L'altra

lez. libro, che ricorre in alcuni codici (1), sorse probabilmente dall'incapa-

cità di spiegare quel ludo, di cui non s'intendeva il vero significato.

Aggiunge il Ribbeck :

" Nisi ipsum horum versuum argumentum sat

aperte praetextam fabulam indicaret, palliatae titulus Ludus nimirum

interpretandus esset Lydus „. La confusione di // con m è frequentissima

nei mss.; ma non credo che qui si tratti di ciò. I titoli delle commedie di

Nevio sono ora latini, ora greci, e nulla impedisce che, accanto a nomi

come Agitatoria, Carbonaria, Figulus e specialmente Dolus, aggiungiamo

Ludus. Nego inoltre che il fr. citato da Cicerone possa essere riferito

alla leggenda dei gemelli : il commento che lo precede (cfr. le parole

maximas res publicas— reperietis) mi pare escluda che i versi di Nevio

possano essere riferiti a Romolo e Remo, i quali non credo fossero mai

considerati degli stulti adulescentuli. Rimane ancora il passo di Festo

che è il solo che dia il titolo Lupus. Le sue parole ci sono trasmesse

in questa forma: redhostire, referre gratiam. Navius (sic) in Lupo.

Navius fu corretto in Novius da Luciano Muller (2), che pensava ad una

atellana, ed in Naevius dal Ribbeck, e le due correzioni sono egual-

mente ovvie e probabili. Per scegliere tra l'una e l'altra ci è d'uopo

basarci sul contenuto del frammento citato dal grammatico ;

Réx Veiens regém salutai Vibe Albanuni Amùlium —
Cómiter seném sapientem cantra redhostit mia saltcs {2t).

Il Grauert (4) supponeva che questi fossei'O versi d'una togata; il Rib-

beck invece credeva si riferissero al dramma sull'origine di Roma, perchè

ricorre il nome di Amulio; ma l'argomento, ognun lo vede, è ben lungi

(1) Cfr. l'apparato critico che il Ribbeck {Tragicorum fragmenta^,

p. 323) fa seguire al passo citato da Cicerone.

(2) Nella monografia Q. Ennius, p. 84.

(3) Cfr. Ribbeck, op. cit., p. 322. Il secondo verso è dato colla forma
con cui fu restituito dal Buecheler.

(4) Praetexten des Naevius (PhiloL, II (1847)), p. 119.
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dall'essere decisivo. Mi pare invece che si debba dare rilievo alla forma

etrusca Vibe. Il Marx (1) ha dimostrato che nelle atellane talvolta erano

usate parole etrusche forse per ragioni di comicità; non altrimenti

Aristofane mantenne in talune parlate di villici Iaconi o beoti con sin-

cerità realistica il colorito dialettale. Assai persuasivo è a questo pro-

posito il frammento III (2) dell'atellana Agricola di Novio in cui ricorre,

come ha dimostrato il Marx, la forma etrusca Leene per Licinius. Ma
le parole etrusche, il cui uso era opportuno nell'atellane, difficilmente

possono ammettersi nelle preteste, quando si considerino quali erano

gli argomenti a cui s'ispiravano. Per le ragioni esposte adunque io

accetto la correzione del Miiller di Navins in Novius, e ritengo come

d'un'atellana il frammento citato da Festo. Sarà bene riassumere i ri-

sultati a cui la precedente discussione mi ha condotto :

1" Il titolo della pretesta di Nevio sulla storia leggendaria delle ori-

gini di Roma era AUmonium Romuli et Remi o, piìi brevemente, Romulus.

2" Si deve escludere sia esistita una pretesta Lupus, che trattasse

di analogo argomento.

.3° 11 frammento, che il Ribbeck vorrebbe attribuire a tale dramma,

non è di Nevio ma di Novio, ed appartiene ad un'atellana.

4° Nel passo di Cicerone {Cat. Mai., 7, 20) non si deve arbitra-

riamente correggere ludo dei codici in Lupo. Ltidiis era una commedia

di Nevio.

*
* *

Presso i Romani dei due ultimi secoli nessuno metteva in dubbio che

il racconto leggendario della fondazione di Roma con tutti i particolari

che la accompagnano non fosse antichissimo. Invece ai tempi nostri i

dotti propendono nel crederlo di formazione recente. Infatti il Ranke (3),

(1) Wiener Stud., XX (1898), p. 322.

(2) Cfr. Ribbeck, Com. fr.^, p. 308: Leene [cosi legge il Marx) te duo vérhis

etiam primo et postremo. " In leene „, dice il Marx, op. cit., p. 322, " hat

man licetne oder Uno gesucht ; nichts aber ist wahrscheinlicher, als

dass vor te ein Eigenname gestanden hat wie Plaut. Capt. 602 ' solus

te solum volo Hegio ', ist die Ueberlieferung richtig, der etruskische

Name fùr Licinius, der nach Ausweis zahlreicher Inschriften eben leene

lautete {CIL, XI, 2357 ) ; der etruskische Eigenname erweist,

dass in dem Stùck ein Etrusker auftrat und hat sein Analogon in jenem
arseverse der togata des Afranius (415) „,

(3) Monatsberichte der k. preuss. Akademie der Wissenschaften, III (1849),

p. 238 sg.
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il Ribbeck (1), il Trieber (2), il Reich (3), il Paia (4), e recentemente il

Kretschraer (5), il De Sanctis (6), il Soltau (7), hanno creduto di poter

sostenere, chi con maggiore, chi con minore convinzione, che la leg-

genda dei fondatori di Roma, come era narrata dagli annalisti, presup-

pone l'elaborazione drammatica di Nevio il quale, ricalcando le orme

di Sofocle, avrebbe tenuto presente il mito di Tiro e Salraodeo i cui

contatti con quello di Romolo e Remo sono tanto evidenti da non am-

mettere dubbio. In tal modo il popolo, ch'aveva finito la prima guerra

punica e già vedeva delinearsi all'orizzonte il più terribile e forte ne-

mico, avrebbe dovuto attendere un'epoca sì tarda per riescire a sapere

qualcosa sulle origini sue durante una rappresentazione d'un dramma,

per bocca dei disprezzati attori. Avrà il " tunicatus popellus „ almeno in

questa occasione dimostrato quell'entusiasmo di cui non era avaro,

quando era chiamato agli spettacoli feroci e sanguinosi ?

Nell'ipotesi dei dotti a cui feci cenno, per quanto profondi ed acuti

appaiano i loro argomenti, non si manifesta quel carattere di certezza

e di verisimiglianza che potrebbe farla accettare senz'altro come di-

mostrata.

In scrittori del secolo V o dei primi anni del secolo IV, come Ella-

nico di Mitilene, Damaste di Sigeo ed Agatocle di Cizico, trovasi il rac-

conto sostanzialmente concorde della venuta in Roma di Enea, ma nessun

cenno vi è delle leggende su Lavinio ed Alba Lunga. Il mito quindi non

può essere stato elaborato in Roma, poiché non tiene alcun conto delle

leggende locali. Non è ora il caso di fermarci su questa questione la

quale fu lumeggiata splendidamente dai maggiori storici di Roma, ed io

credo inutile ripetere cose ormai acquisite alla scienza. Ricorderò solo

che anche in altre città latine i Greci avevano esercitato la loro fantasia.

A Diomede si faceva risalire la fondazione di Lanuvio, a Telegono, figlio

di Ulisse e di Circe, quella di Tuscolo, a Danae quella di Ardea.

La leggenda della venuta di Enea fu adottata dai Romani ai quali

toccò il dominio del Lazio, ed oscurò per questa ragione gli altri miti.

Si cercò allora un accordo tra le tradizioni indigene ed il mito d'Enea,

e la prima traccia di tale tentativo appare nei frammenti di Timeo e

(1) Gesch. der rom. Dichtung, Y-, p. 21 sg.

(2) Die Ronmlussage (Rhein. Mus., XLIII (1888) ), p. 569 sgg.

(3) IJeber die Qiiellen der àltesten rom. Gesch, und die rom. National-

tragodie {Festschrift zum 70. Gehurtstay Oskar Schades, 1896).

(4) Storia di Roma, I, 1, p. 210 sg.

(5) Gioita, I. p. 299.

(6) Storia dei Romani, I, p. 214.

(7) Die Anfdnge der rom. Geschichtschreibung
, p. 21 sgg.
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nell'Alessandra di Licofrone. Nel Lazio quindi la leggenda prese quella

forma complessa che si osserva negli storici, secondo la quale i fonda-

tori di Roma provenivano da Alba, fondata da Ascanio, figlio di Enea,

emigrato da Lavinio. Per riempire l'intervallo, che corre tra la fonda-

zione della Città e quella di Alba, la tarda speculazione letteraria im-

maginò la serie dei re Albani, che non è fondata ne su documenti ne

3u tradizioni (1). Il carattere artificiale e recente di questa lista, oltre

che da tanti altri dati, mi pare si manifesti dal fatto che in Nevio ed

in Ennio Romolo non era già considerato per un discendente dei re

d'Alba, ma per un nipote d'Enea per via della figlia Ilia (2). Non mi

sembra quindi necessario attribuire la fusione della leggenda albana

con la troiana precisamente ai due poeti latini come inclina a fare il

De Sanctis (3). L'autore della lista può, senza alcuna difficoltà, essere

stato un greco posteriore a Nevio. Secondo la vulgata, Romolo e Remo
fondarono Roma. Tanto gli eruditi greci, che facevano originare Roma

dalla troiana Rome o da Romo, quanto la tradizione indigena, che faceva

derivare Roma da Romolo, mettono in luce il metodo in uso presso gli

antichi di ricavare dal nome d'una città l'eponimo. La spiegazione, che

il Soltau (4) ha voluto dare della sostituzione di Romolo a Remo, come

mitico fondatore della Città, mi pare completamente errata. Basandosi

su monete campane posteriori al 338 a. Cr., ove sono rappresentati i

gemelli allattati dalla lupa con l'iscrizione ROMANO, il Soltau si pro-

pose di dimostrare ch'esse presuppongono non già la leggenda che ab-

biamo detta indigena — e questa sarebbe la logica deduzione — ma
invece quella dovuta ai mitografi greci ; ed anzi aggiunge che solo

quando questo mito divenne popolare per mezzo appunto delle monete

campane, venne eretta nel 296 dai fratelli Ogulni una statua della lupa

coi gemelli. Tale motivo era noto all'arte etrusca molto tempo prima,

come si ricava da una stele arcaica del secolo VI, conservata nel Museo

Civico di Bologna (5). 1 mitografi greci davano specialmente rilievo alla

(1) Queste complicate questioni sono esaminate con insigne acutezza

dal De Sanctis {Storia dei Romani, 1, p. 464 sgg.) che nell'opera sua, mentre

non rinuncia ad una diligentissima elaborazione personale nella solu-

zione d'ogni problema, tiene debito conto delle ricerche più importanti

degli storici che l'hanno preceduto.

(2) Cfr. Serv., ad Aen., I, 273 : Naevius et Enniits Aeneae ex filia ne-

potem Romulum conditorem urbis tradunt.

(3) Op. cit., 1, p. 203.

(4) Op. cit., p. 25 sgg.

(5) Cfr. Ducati, Una stele etnisca del Museo civico di Bologna, in Atti

e Memorie della R. Deputazione di Romagna, p. 486 sgg.
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saga che attribuiva a Romolo ed al fratello la costruzione di varie città.

Secondo Senagora, Romo aveva altri due fratelli, cioè gli eponimi di

Anzio e di Ardea, e secondo Dionigi d'Alicarnasso, oltre a Roma, avrebbe

costruito Capua. Su tali tradizioni si deve — sempre secondo il Soltau —
ricercare il perchè dell'iscrizione ROMANO nelle monete della Campania.

Le città riunite sotto il dominio di Roma volevano vantare la mede-

sima origine, dimostrarsi appartenenti ad una sola famiglia e discen-

denti dal medesimo echista, e tale opinione, al tempo delle guerre contro

i Sanniti, poteva assumere più che un significato mitico, un significato

politico. Era facile per un conoscitore delle saghe elleniche pensare alla

lupa come nutrice degli " infantes conditores ,, tante essendo le varia-

zioni sul motivo dei bambini curati e nutriti da un animale: Eolo e

Beoto avevano trovato in una vacca un'amorosa nutrice ; Telefo era stato

allevato da una cerva; una cavalla ed una capra avevano allattato Neleo

e Pelia. Il Soltau crede ancora che la sua spiegazione abbia molta pro-

babilità d'esser giusta, poiché riesce a chiarire la ragione per cui il

nome Romo sia stato oscurato da Romolo. Quando Roma ebbe prostrata

ai suoi piedi l'Italia, si vergognò di quella " Gemeinschaft j, e di avere

un fondatore comune con le altre città non ne volle più sapere e di-

spettosamente chiamò l'echista Romolo invece di Romo. " Romos ver-

schwand, Romulus trat in den Vordergrund. Ersterer erlebte, zwar durch

den Remus in des Naevius' Drama eine kurze Auferstehung, nur aber

um sohnell, wie er ùber die Mauer Roms gesprungen war, wieder zu

verschwinden (1) ,.

Abbiamo visto che Romo e Romolo sono nomi foggiati entrambi sul

nome della Città, l'uno preferito dai greci, l'altro dalla tradizione indi-

gena. Non si può negare che sul personaggio mitico di Remo abbia

avuta influenza la leggenda greca su Romo (2): ma attribuire la sosti-

tuzione del nome Romolo a quello di Romo alle cause esposte dal Soltau,

cioè allo sdegno ed al disprezzo dei Romani potenti verso i loro fratelli

latini, non mi pare possibile. Grande importanza assume il simulacro

della lupa, dedicato, presso il fico ruminale, dagli Ogulni. Livio in un

passo molto tormentato (3) dice: eodem anno (296) Cn. et Q. Ogulnii

aediles cìiruli ad ficum ruminalem simulacra infantium conditorum

(1) Op. cit., p. 28.

(2) Cfr. De Sanctis, op. cit., I, p. 208, ove si ricercano le ragioni dello

sdoppiamento del fondatore di Roma. Le conclusioni, a cui perviene

il Kretschmer nel suo articolo Remus und Romidus {Gioita, I, 1909,

p. 288 sgg.), non mi sembrano accettabili.

(3) X, 23.

Rivista di fUoJogia, ecc. XL. 29
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urbis sub uberibus hipae posuerunt. Il Dieterich (1), seguito dal Soltau,

aveva congetturato che gli Ogulni avessero soltanto aggiunto le statue

dei gemelli sotto quella della lupa, osservando che Livio dice non già

lupam cHìH conditoribus infantibus posuerunt, ma sinnilacra infantium

condìtorum sub uberibus lupae posuerunt. Quest'ipotesi fu vittoriosamente

combattuta dal De Sanctis (2), il quale obbietta che Livio avrebbe do-

vuto indicare con un verbo diverso dal semplice ponere l'aggiunta fatta

ad un simulacro esistente, ed inoltre che, presso il fico ruminale, il si-

mulacro della lupa non poteva essere dedicato, se non si vedeva già

nella fiera Valtrix Romani nominis. Nello stesso articolo il De Sanctis

tratta della lupa in bronzo del palazzo dei Conservatori, la quale in

origine forse non aveva ne uno ne due lattanti e probabilmente, come

tante altre opere d'arte, era stata importata in Roma. Da essa, che

deve essere distinta da quella dedicata dagli Ogulni perchè molto piìi

antica, e da quella che Dionisio vide presso il Lupercale la cui epoca

non si può precisare, nulla si può ricavare sull'età della leggenda della

lupa e dei gemelli, poiché nulla si sa della sua provenienza e del suo

significato. Le monete campane coniate dopo il 338 con l'effigie della lupa

ed i gemelli e con l'iscrizione ROMANO, la quale non avrebbe senso se

non avesse stretta relazione con Roma, e l'oSerta dei fratelli Ogulni

sono argomenti più che sufficienti a dichiarare anteriore di molto a

Nevio la leggenda di Romolo e Remo. Abbiamo visto ch'essa non è di

origine greca dal momento che gli storici piìi antichi greci non la co-

noscono; ma d'altra parte è impossibile che si sia formata completa-

mente indipendente da influssi ellenici, poiché troppe sono le somi-

glianze, troppi i punti di contatto con la leggenda di Tiro anche nei

minimi particolari, come, ad esempio, quello della maniera con cui viene

preparata la scena di riconoscimento di Romolo e Remo quali figli di

Rea Silvia, per mezzo cioè della cuna, in cui sono stati esposti e che

conservata gelosamente da Faustulo serve al riconoscimento ; mezzo

questo già adoperato da Sofocle nel mito di Tiro e Salmodeo (3).

La leggenda romana confortata da quella etrusca si accorda nel rite-

nere, nonostante notevolissime discordanze, che un condottiero etrusco

il cui nome era Porsenna, secondo la tradizione romana, Mastarna, se-

(1) Rhem. Mus., LV (1900), p. 205 sgg.

(2) In questa Riv., XXXVIII (1910), p. 78, ove sono prospettate con
precisione altre questioni che riguardano l'ofiferta degli Ogulni, e si

giunge alla conclusione che la leggenda della lupa ed i gemelli era già

sorta prima del 296.

(3) Cfr. Nauck, JTG., p. 272 sgg.
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condo quella etnisca, si sia impadronito di Roma (1). Quest'invasione

avvenne non dopo la seconda metà del secolo VII, e il dominio stra-

niero durò pieno o parziale sino alla seconda metà del sec. VI, cioè

circa un secolo (2). Ma se non si deve esagerare l'importanza dell'in-

fluenza etrusca in Roma nel senso che la Città si sia completamente

trasformata perdendo i caratteri latini, non fe nemmeno possibile am-

mettere che il contatto con un popolo di civiltà superiore sia stato

senza conseguenze. È noto che, con grande rapidità, al principio del

secolo VII e forse prima, gli Etruschi si assimilarono la civiltà greca

quando sorse un fiorente commercio alimentato dalla ricerca del rame

di cui la loro regione abbondava (3). La statuaria, l'architettura, la pit-

tura, lavori d'oreficeria di gran pregio stanno a dimostrare come gli

Etruschi, messisi alla scuola dei Greci, avessero i-aggiunto un'abilità

grandissima. Non si tratta però d'un'arte originale, che anzi segue passo

passo l'evoluzione dell'arte greca di cui invano tenta di eguagliare la

perfezione. Ed anche nelle leggende l'influenza greca doveva manife-

starsi. I navigatori greci che giungevano nell'Occidente tenevano a

mente i miti della patria e sempre viveva nel cuore loro il ricordo

del meraviglioso epos omerico. Si aggiunga che l'arte greca tutta si

ispira alla mitologia, l'arte greca che pi-ecisaraente gli Etruschi imita-

vano. Quindi non dobbiamo meravigliarci se gli Etruschi, imitando e co-

piando statue greche, cercassero di capire quello che rappresentavano,

venendo a conoscenza di miti meravigliosi come quello di Tiro che tro-

vava in Italia, come vedremo, terreno favorevole per svolgersi. Eviden-

temente al tempo del declinare del dominio etrusco prese a formarsi

la leggenda di Romolo. Ricordiamo ancora che è questo il periodo in

cui l'epopea indigena si svolse specialmente intorno ai fatti che si con-

nettevano con l'infelice guerra combattuta contro Porsenna.

Come dal rozzo monumento arcaico dalle gambe difettose, rappresen-

tante Vulcano, che come immagine d'un demone solare aveva un solo

occhio ossia era un coelite (4), nacque, quando sfuggì il senso proprio

del simbolo, la leggenda del Coclite che, difendendo il ponte Sulpicio

solo contro stragrande numero di nemici, perse un occhio e divenne

zoppo (5); e come da un'altra statua rappresentante una donna a ca-

(1) Cfr. De Sanctis, op. cit., I. p. 447 sgg.

(2) De Sanctis, op. cit., 1, p. 450 sg.

(3) Ib., p. 429 sg.

(4) L'equivalenza di Codes a Ciclope si ricava da Ennio ap. Varr. de

l. l., VII, 71 (= Sat. V, 67 Vahlen-).

(5) Così spiega la leggenda il Pais, Storia di Roma, I, l,p. 472.
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vallo, ch'era un simulacro di Venere Cloacina, si sviluppò la leggenda di

Clelia onde spiegare, quando si dimenticò il suo vero significato, perchè

l'onore d'una statua potesse essere fatto aduna donna (1); così da una

statua, rappresentante la lupa ed i gemelli importata dagli Etruschi,

potè sorgere la leggenda che abbiamo chiamata indigena sulle origini

di Roma. La stele arcaica del Museo civico di Bologna, risalente al

secolo VI, può attestai'e come fosse noto nel mondo etrusco il mito al-

ludente all'esposizione d'un infante ed il conseguente allattamento da

parte di un'animale (2).

Perchè un mito nasca bisogna che vi sia un rapporto tra il monu-

mento ed il fatto o la persona a cui si vuol riferire. Ed a facilitare lo

svilupparsi della leggenda sulle origini di Roma dalla interpretazione

d'un simulacro della lupa coi gemelli, debbono esservi state alcune ra-

gioni. 11 De Sanctis (3) ha notato come anche altri popoli italici abbiano

introdotto animali sacri nel mito delle origini. Ad esempio la tribù san-

nitica degli Irpini favoleggiava d'aver raggiunto le sue sedi guidata

dall'animale sacro a Marte, il lupo [hirpus). Si sa che i selvaggi consi-

deravano come avo e protettore il " totem „, animale sacro da cui prende

nome la tribù e, solo quando le concezioni religiose progrediscono, il

totem non è più il progenitore dell'eponimo, ma un animale che il dio,

padre dell'eponimo, gli invia in aiuto. In questo grado di trasforma-

zione appare la leggenda di Romolo e Remo allattati da una lupa (che

è il totem della Città) mandata dal padre loro Marte. La leggenda della

lupa e dei gemelli si svolse molto tempo prima di Nevio, e l'elemento

drammatico, che si osserva nella forma con cui ci è stata tramandata,

è dovuto alla sua natura stessa.

Ho già osservato che il modo con cui Romolo e Remo vengono rico-

nosciuti per figli di Rea Silvia è completamente comune alla tragedia

Tiro di Sofocle; ma ho anche dimostrato che non è necessario assolu-

tamente supporre una elaborazione d'un poeta drammatico che s'ispirasse

al maggior tragico greco (4). Gli Etruschi introdussero in Roma il mito

di Tiro insieme ai monumenti che lo rappresentavano. E non è detto

che l'artifizio del riconoscimento, che divenne tanto comune alla com-

media nuova, sia stato precisamente inventato da Sofocle. Quindi mi

sembrano legittime le conclusioni che qui riassumo:

(1) Cfr. Schwegler, Rom. Gesch., II, 1, p. 185 sgg.; De Sanctis, op. cit.,

I, p. 448.

(2) Cfr. l'articolo citato del Ducati.

(3) Op. cit., p. 213 sgg.

(4) Cfr. sopra p. 454.
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1° La leggenda di Romolo e Remo è un mito etiologico nato da

congetture sul significato d'una statua rappresentante la lupa ed i ge-

melli, la quale, importata dagli Etruschi, alludeva ad uno dei miti el-

lenici dell'esposizione di infanti allattati da animali, e precisamente a

quello di Tiro.

2° Nella leggenda non mancano tracce di elementi totemistici in-

digeni trasformati dalla coscienza piìi evoluta e dall'influenza del mito

di Tiro non ignoto agli Etruschi, che nell'arte loro s'ispiravano alla mi-

tologia greca.

3° La leggenda può ritenersi elaborata nell'epopea popolare, e risale

a quei tempi in cui si elaboravano i miti di Orazio Coclite, di Clelia,

di Muzio Scevola.

*
* *

Come dalla tragedia * Romolo „ di Nevio gli annalisti e gli storici

avrebbero attinto i particolari od anche l'essenza stessa del mito me-

raviglioso dei fondatori di Roma, così nella pretesta " Sabine , di

Ennio (1) si dovrebbe rintracciare la fonte principale della leggenda

dell'asilo e del ratto delle Sabine. Si sa che questi due fatti sono fra

di loro tanto intimamente connessi da non poter stare l'uno senza l'altro.

A nessuno può sfuggire che l'ammettere che proprio Ennio, col favore

ilelle famiglie piìi potenti della città che ormai a grandi passi s'avvi-

cinava al culmine della potenza, abbia per il primo immaginato di rap-

presentare i Romani come un'accozzaglia di banditi dispi-ezzati e reietti

dai popoli vicini in modo da dover ricorrere alla violenza per potersi

procurare delle donne, sia, a lume di buon senso, cosa assai singolare e

strana. Il ratto delle Sabine viene spiegato dai piìi autorevoli storici (2)

come originato dalla fusione di diversi elementi e specialmente da quello

che si riferisce alla cerimonia delle nozze romane. Il ratto è la forma pri-

mitiva del connubio, e infatti la mitologia non manca di leggende re-

lative al ratto delle spose, perpetrato dagli eroi e dalle divinità greche.

Le fidanzate veaivano veramente rapite a Sparta, ed a Roma in età

tarda la cerimonia nuziale simulava il rapimento della sposa (3).

Gli elementi poetici e drammatici non fanno certamente difetto nella

(1) Cfr. Soltau, op. cit., p. 31 sgg,

(2) Cfr. Mommsen, Hermes, XXI (1886), p. 570 sgg.

(3) Pais, 0/?. c»^., I, 1, p. 270; cfr. Pascal, La leggenda del ratto delle

Sabine (Atti dei Lincei, 1895, p. 557 sgg.).
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leggenda del ratto delle Sabine : l'istante culminante in cui i banditi

si precipitavano sulle donne e sulle fanciulle; l'uccisione di Acrone, re

dei Ceninensi, per mano di Romolo che con le spoglie opime di lui

avrebbe dato luogo al culto di Giove Feretrio sul Campidoglio; la guerra

furiosa di Tito Tazio; il tradimento di Tarpeia; la punizione ehe i Sa-

bini stessi infliggono alla traditrice della patria soffocandola cogli scudi;

Romolo ferito; Ersilia e l'altre donne che vinte di pietà si gettano tra

i padri, i fratelli ed i mariti inducendoli a cessare dalla pugna feroce;

Tito Tazio che si concilia con Romolo; tutto ciò ha caratteri dramma-

tici insigni che un poeta d'ingegno poteva sfruttare.

Ma altro è ammettere che un poeta abbia attinto al tesoro leggen-

dario patrio; altro sostenere, come il Soltau, che tutto il racconto del

ratto delle Sabine tradisca la mano d'un valente scrittore e che, anche

quando non ci fosse pervenuta la notizia della pretesta del poeta ra-

dino, noi avremmo dovuto supporre che esistesse. Gli stessi tragici,

che hanno il nome di Eschilo, Sofocle, Euripide, non hanno portato ele-

menti personali nell'elaborazione dei miti, la cui essenza lasciarono in-

tatta. L'effetto d'una tragedia greca era completamente diverso da quello

d'un dramma dei tempi nostri, poiché l'uditorio conosceva in tutti i

particolari il fatto che si rappresentava. L'autore non faceva altro che

esporre agli spettatori che s' affollavano ai teatri, in una forma gx'an-

diosa a cui crescevan splendore i canti corali e le danze, un fatto della

storia religiosa e civile o quei miti ch'eran al cuore del popolo i piìi

cari e venerati. Al tempo di Ennio una leggenda, come quella di cui

trattiamo, non poteva prendere forza e vigore ; essa, frutto della poesia

popolare, ha impresso il segno dell'antica sua origine e trascende i li-

miti a cui la fantasia di un singolo poeta anche grande può giungere.

Opera collettiva d'un popolo, abbonda d'illogicità, d'irrazionalità, d'as-

surdità; ma sappiamo che con l'evolversi della specie e col crescere

della civiltà la leggenda si trasforma e nuovi fatti si aggiungono e si

sovrappongono senza che un criterio logico sempre li governi. Lo stesso

Omero noi lo dobbiamo giudicare non già come il creatore ma come

il portavoce della leggenda, frutto collettivo delle fantasie di molte e

molte generazioni. E quello che non fu Omero vorremmo sia stato

Ennio ?

Si è osservato giustamente che il razionalismo impronta le manife-

stazioni della letteratura latina, ed un razionalista era Ennio che nel-

r " Epicarmo,, esponendo le teorie di questo autore, rappresentava gli

dei come personificazioni delle forze della natura e nelF " Evemero „,

applicando alle divinità italiche le teorie del filosofo da cui s'intitolava

l'opera sua, tentava di apiegare i miti come fatti umani e gli dei come

uomini divinizzati. Ennio seguiva egli stesso 1 principi di Evemero,
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come attesta Cicerone (1), e quindi, se avesse elaborato le antiche leg-

gende, le avrebbe dovute interpretare sotto la luce del razionalismo e

dare una vcrisimiglianza maggiore ai miti che si proponeva di trasfor-

mare in fatti storici. Ma avrebbe dato cattiva prova della sua perspi-

cacia e dei frutti ottenuti dal lungo studio dell'opere del maestro quando,

per cercare interpretazioni razionalistiche alle leggende, le avesse narrate

come a noi sono giunte. Si noti ancora che l'illogicità di tanti fatti era

sì evidente che non mancano tentativi antichi per dare spiegazioni

un po' più sensate; così ad esempio, la " lupa „ sarebbe stata Acca La-

renzia, così chiamata per certi suoi vizi.

Invece risulta che Ennio, naturalmente per ragioni estetiche, accolse

la leggenda della fiera nutrice dei gemelli (2), e, sebbene razionalista,

in ciò seguiva la via che l'arte gli additava ed i suoi modelli gli ave-

vano insegnata. La poesia non è storia, e trae alimento dagli elementi

fantastici e dalla mitologia, e se il poeta avesse voluto razionalizzare le

leggende, ne avrebbe offuscato completamente la bellezza. In un tempo

in cui Catone si burlava degli aruspici ed Ennio non mostrava grande

rispetto alla divinità con certe sue trovate poco ortodosse, è difficile che

il popolo intelligente ed illuminato potesse interpretare per storia la

leggenda di Romolo e Remo e per storia il fatto risibile del ratto delle

Sabine, quando questi avvenimenti li avesse imparati a conoscere in

una rappresentazione drammatica e non avessero invece fatto parte di

tradizioni secolari. E quale credibilità avrebbe potuto ottenere quell'an-

nalista che imbastiva le sue fiabe, che vendeva per storia, su drammi

poco tempo prima rappresentati ? La mente si abitua ai fatti incredi-

bili e meravigliosi quando ci sono trasmessi per lunga tradizione e

vengon proiettati nella notte dei tempi; ma il fatto nuovo ed invero-

simile, inventato di sana pianta, non può in verun modo imporsi come

verità a menti evolute. Anche ai giorni nostri non mancano brave per-

sone che ammettono i miracoli ; ma queste brave persone non sono

poi disposte a credere alle fanfaluche che il primo venuto volesse loro

contare. E che i Romani del secondo secolo a. Cr. fossero tanto cre-

duli non abbiamo modo di provare.

*%

Il Soltau s'ingegna a ricercare quali potevano essere i contatti tra

passi di Ennio e tragedie specialmente d'Euripide ; osserva che quasi

la metà dei drammi di Ennio trattavano del ciclo di Troia ; e giudica

(1) De nat. deor., I, 42, 119.

(2) Cfr. Serv., ad Aen., Vili, 630.
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che le " Troiane „,

1' " Andromaca „,
1' " Ecuba „ presentavano certo mo-

tivi che potevano esser messi a profitto dall'autore delle Sabinae. L'ipo-

tesi è problematica, poiché del dramma di Ennio ci è giunto solo un

piccolo frammento ; ma l'imitazione dei modelli greci non si può esclu-

dere, come oramai è dimostrato. I dubbi che furono elevati sull'esistenza

del dramma di Ennio sul ratto non sono ragionevoli. Vi appartengono

sicuramente i versi seguenti conservati da Giulio Vittore (1):

Cum spólia generis détraxeritis qudm, {patres),

' Inscriptionem dàhitis ?

In queste parole il Vahlen (2) ed il Ribbeck (3) riconobbero la pre-

ghiera di Ersilia ai Romani ed ai Sabini (4).

Nelle leggende dell'età regia si manifesta uno scopo principale, quello

di cercare di dar ragione in modo assai semplice delle istituzioni religiose

e civili antichissime, e constano di numerosissimi elementi appartenenti

a varie età, i quali si sovrappongono e si riuniscono irrazionalmente,

onde ne è difficile sempre l'analisi; e difficilissimo poi riesce stabilirne

l'epoca di formazione. Ma le osservazioni da me fatte mi sembrano ren-

dano in sommo grado inverosimile che la leggenda del ratto potesse

sorgere alla fine del secolo III od al principio del II. 1 colori dell'epopea

popolare si manifestano splendidamente in tutti i particolari della leg-

genda delle Sabine, i quali tradiscono il loro carattere etiologico e to-

pografico e fioriscono intorno al nucleo primitivo e fondamentale dato

dalle cerimonie delle nozze romane (5). Ma il fatto d'essere così com-

plicata e risultante dall'amalgama o dalla combinazione d'elementi tal-

volta repugnanti e discordi, esclude che una sola mente abbia potuto

foggiare il mito, il quale è invece un prodotto collettivo, frutto di lungo

ordine d'anni, entro cui il sentire individuale rimane completamente as-

(1) Rhetor. Latin., p. 412-30 (H.).

(2) Rhein. Mus., XVI (1861), p. 580 : Ennianae poesis reliquiaé', p. 190.

(3) Die Bom. Tragodie, p. 205.

(4) Cfr. Liv., 1, 13: Tunc Sahinae midieres ausae se inter tela volantia

inferre, dirimere infestas acies, dirimere iras, hinc patres, hitic viros

orantes, ne se sanguine nefando soceri generique respergerent, ne parricidio

macularent partus suos, nepotum illi, hi liherum progeniem. Il Pascal

{Studi sugli scrittori latini, p. 27) ha richiamato l'attenzione sopra la
' precatio ' di Ersilia che A. Gelilo [N. A., XIII, 22) cita dal terzo libro

degli annali dello storico Cn. Gollio. Questa ' precatio ' di cui il Roeper
{Philol., VII, 592 sg.) scorse la forma poetica, oflTre ' Ennianam speciem ',

e giustamente il Pascal la attribuisce ai frammenti delle 'Sabine'.

(5) Così hanno spiegato la leggenda, a cominciar dal Vico, i maggiori

storici di Roma.
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sorbito. La pretesta " Sabine , non fu che la forma in cui s'adagiò il

contenuto mitico.

***

Facile riesce il combattere gli argomenti con cui il Soltau vorrebbe

provare che da un dramma Briitus di Accio sia penetrata nella storia

romana la leggenda sulle gesta del fondatore della repubblica. Ma Accio

visse dall'anno 170 sino al 90 a. Cr. e morì quando Cicerone aveva se-

dici anni. Ora è possibile che si potesse da uomini, il cui senso critico

era indubbiamente assai sviluppato, basarsi su una pretesta per lu-

meggiare le oscure origini di Roma? Ed è possibile far discendere ad

epoca sì tarda il periodo in cui cominciò la speculazione sulla storia

più antica? La risposta a queste domande non è dubbia. Il solito ar-

gomento della drammaticità delle pagine di Livio dedicate a Bruto non

vale; la drammaticità è inerente al fatto stesso il quale avrebbe man-

tenuto questo carattere anche in narrazioni incolori e sbiadite. Le so-

miglianze, che passano tra Atreo e Tarquinio, sono fortuite ed appaiono

comuni ad ogni tiranno. E tenuissimi sono i contatti tra la descrizione

di Penelope, che vien sorpresa dai Proci mentre discioglieva la bella

tela (1), e la rappresentazione di Lucrezia che nocte sera deditam lanae

Inter lucubrantes ancillas in medio ciedium sedentem inveniunt (2). Lucrezia

qui si può avvicinare a Penelope come a qualsiasi donna laboriosa ed

onesta.

* *

È lecito quindi negare nel modo più reciso che dalle menti di un

Nevio, di un Ennio o di un Accio, ancorché poeti nobilissimi, sieno

esciti alcuni di quei miti che mandano sprazzi di luce vivissima tra

le tenebre che pesano sulla storia primitiva della Città.

Ma come si trasmisero per tanti secoli queste leggende prima che un

poeta come Nevio od uno storico come Fabio potessero raccoglierle dal

labbro del popolo ? Una tradizione orale diftìcilmente può passare da

padre in figlio senza alterarsi e corrompersi; e fu notato (3) come l'oblio

copra presto fatti poco lontani anche quando si viva tra persone che

ad essi presero parte; infatti la lotta per l'esistenza richiama sull'attualità

(1) Odyss., II, 109.

(2) Liv., I, 57, 9.

(3) De Sanctis, Per la scienza dell'antichità, p. 805 sg.
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tutta l'attenzione e tutto l'interesse. Giacomo Perizonio, dotto filologo

olandese, fu il primo a dar rilievo al fondo epico della storia più an-

tica di Roma (1). Il Niebuhr, svolgendo tale pensiero, supponeva che la

storia dei re non fosse che poesia epica ridotta in prosa; ma fu presto

vivamente combattuto in questa sua ipotesi, benché non mancassero

voci solitarie, che stuonavano nel coro di coloro che, confutando il grande

storico, si sforzavano a dimostrare essere l'intelletto romano completa-

mente chiuso alle grazie della poesia; stolta convinzione contro cui pro-

testa la letteratura latina, che resiste vittoriosamente agli strali di

quell'erudito che, con commovente candore, non si peritava di procla-

mare l'identità del genio ellenico e del genio germanico. Ma ormai è

cresciuta la schiera dei fautori della tesi del Niebuhr, ai quali appar-

tengono il Nitzsch (2), il Krepelka (3), il Bonghi (4), Edoardo Meyer (5), il

Poehlmann (6), il Cocchia (7), il Ribbeck (8), lo Schanz (9), il De Sanctis.

Si obbiettò che la poesia del popolo che celebri avvenimenti presenti

è possibile, ma non quella che celebra avvenimenti lontani; tìjv yÙQ

àotór/v fA^àÀÀov cTimÀecova àv&QWTtoi, -fj zig ànovóvieaai vecoidTi] à/A-

q)i7i£ÀrjTai (IO). Ma l'obbiezione cade quando si consideri che i carmi

finnici, ad esempio, i quali risalgono al IX o X secolo, fiorirono per

molti e molti anni e furono raccolti dalla bocca del popolo, che ne

aveva serbato tenace memoria, nel secolo XIX ; e l'epopea serba, il cui

nucleo storico è costituito da fatti del secolo XIV, fu affidata alla scrit-

tura solo nel secolo XVII e completamente ordinata e raccolta nel se-

colo XIX. Nella Grande Russia, intorno alle rive del lago Onega, sono

cantate da rapsodi le byline (= gesta), risalenti, secondo l'opinione più

probabile, al secolo XI o XII, come dimostrano le parole arcaiche il cui

valore sfugge ai cantori stessi (11).

E stata spesse volte richiamata l'attenzione sui passi di Dionisio (12),

ove si parla di Romolo e Remo, i quali eran ancor al tempo suo can-

(1) Animadversiones historicae, Amstei'dam, 1685, p. 202.

(2) Die r'óni. Annalistik, p. 248.

(3) Philol, XXXVII (1877), p. 4.50.

(4) Storia di Soma, p. 245 sgg.

(5) Gesch. des Altertnms, II, p. 397.

(6) Aus Altertum imd Gegentvart, p. 62.

(7) La leggenda di Coriolano e l'origine della poesia in Roma, in Nuova

Antologia, CLXII, p. 538.

(8) Gesch. der roin. DicJdung, 1-, p. 8.

1,9) Gesch. der rom. Littcratur, I, P, p. 26.

(10) Odyss., I, 351.

(11) Cfr. Drerup, Omero, p. 57 sgg.

(12) Antiqu., 1, 79.
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tati negli inni patrii dei Romani, e di Coriolano che veniva celebrato

ù)g eiaejìtjg ned Staaiog àv/jQ (1). Catone (2) e Varrone (3) attestano l'esi-

stenza dei canti convivali in onore dei maggiori, canti che forse al tempo

del Censore erano già andati in disuso, come osserva giustamente lo

Schanz. Dei carmi convivali non se n'avevano frammenti nemmeno al

tempo di Cicerone (4), che ne lamenta la perdita e ne conosce l'esi-

stenza solo per mezzo di Catone che cita a preferenza degli altri anna-

listi, riconoscendogli autorità maggiore. Questo fatto non deve stupire

chi pensi che ciò ch'uccide il canto popolare epico è l'introduzione di

una coltura superiore con i conseguenti tentativi di coltivare la poesia

d'arte secondo i modelli offerti da una letteratura straniera.

Nei canti dei conviti dovevano essere applicati quegli espedienti

tecnici che consistono nell'uso costante di particolari invariabili atti-

nenti all'eroo, alle descrizioni degli oggetti che gli appartengono, ai

preparativi della lotta, alla pugna gloriosa, alle prove di valore gran-

dissimo, all'amor di patria, ecc., ecc. Ve dunque sempre una parte per

così dire cristallizzata, insensibile alle variazioni di tempo, di luogo e

di persona, la quale rimane comune a molte leggende e dà luogo a

reduplicazioni. S'aggiunge la fantasia popolare che annebbia la tradi-

zione storica e la sostituisce con una narrazione favolosa. Una quantità

di motivi fondamentali doveva ispirare senza dubbio le nenie, lamen-

tazioni funebri fatte anticamente dalle donne della parentela, in cui

vero sentimento di dolore e di rimpianto per le virtìi dell'estinto poteva

forse manifestarsi, e nei carmi trionfali che i soldati cantavano in

onoi'e del loro generale vittorioso (5). Che elementi fantastici potessero

intrecciarsi entro i fatti contemporanei a coloro che li celebravano, pos-

sono dimostrare le analogie con altri popoli. La trasformazione leggen-

daria degli avvenimenti comincia dal momento in cui di essi si canta

con l'intento d'illustrarne il valore e di metterne in luce l'importanza.

I carmi convivali eran cantati con accompagnamento di tibie (6). È

importante ricordare che in un passo, attinto senza dubbio ad un antico

annalista, Livio, trattando dell'origine della commedia, accenna ad un

(1) Aìitiqu., Vili, 62.

(2) Cfr. Cic, Tusc, IV. 2, 3; Brut., XIX, 75; Val. Max., II, 1, 10.

(8) Varr. ap. Non., p. 77 (M.).

(4) Brut., 19, 75: atqite ittinam exstarent illa carmina, quae nniltis

saecuUs unte suam aetatem in epulis esse cantitata a singulis convivis de

clarorum virorum laudibus in Originibus scriptum reliqidt Caio !

(5) Sui carmina triumj)halia fece acute osservazioni lo Stampini in

questa Riv.. XXVI (1898), p. 230 sg.

(6) Varr. ap. Non., p. 77 (M.).
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canto alternato da cui si svolse la pi-ima forma di dramma (1). Pare pro-

babile che, come sempre suole avvenire tra i popoli ancor poco pro-

grediti, una sola fosse la tecnica del canto e dell'accompagnamento, e

che quindi quei " pueri modesti „ a cui accenna Varrone, cantassero e

suonassero con le tibie alternatamente. Ad un grado piìi elevato giunge

sotto l'influenza dei compositori greci l'arte musicale del " canticum „

nella commedia, in cui si distinguevano le " tibiae pares ,, le " tibiae

impares „, le " tibiae dextrae „ e le " tibiae Serranae „, pur conservan-

dosi il carattere primitivo del carme amebeo. Ho richiamato in altro

mio studio (2) l'attenzione sui caratteri peculiari della palliata latina,

i quali attestano come essa, benché sotto l'influenza greca, non sia in-

dipendente dallo sviluppo anteriore della drammatica romana. Il canto

e la danza al suono degli istrumenti musicali sono antichissimi presso

tutti i popoli; ma in ogni modo mi sembra caratteristico e tale da

poter offrire un'immagine di quello che poteva essere il canto popolare

epico romano il fatto che anche i carmi finnici vengon cantati da due

cantori i quali accompagnandosi con una specie di cetra detta kantele,

dicono alternamente un verso ciascuno (3).

Certo non si può parlare d'una epopea romana propriamente detta,

poiché il popolo non sente mai il bisogno di un coordinamento delle

saghe, e per la creazione d'un poema epico è necessario sorga un genio

sovrano il quale, guidato dalla visione dell'ideale artistico, può attin-

gere alle fonti popolari, ma nell'opera ch'esce dalla sua mente, se è

vero poeta, imprime il suggello della propria individualità. Quindi è

necessario distinguere i canti del popolo, celebranti fatti gloriosi, dal-

l'epopea (4).

Tra gli abitatori del Lazio non visse un altro Meonio e nemmeno si

trovò un Lonnrot, come per i Finni, od un Vuk come per i Serbi, che

raccogliesse le saghe antiche, rinunciando ad ogni ambizione ed ai ten-

tativi di elaborazione personale. Il saturnio, l'orrido saturnio, che deve

aver vissuta una vita laon ingloriosa, come attestano i pochi frammenti,

fu ancor adoperato da Livio Andronico per tradxirre e da Nevio per ce-

lebrare un fatto di cui era stato spettatore o meglio attore ; ma fu sof-

focato e ucciso da quel perfetto organismo metrico che è l'esametro in

cui il pensiero si snoda, si avvolge in spire podei'ose, si distende e rag-

(1) VII, 2, 4.

(2) La polimetria tiella commedia latina (Estratto dalle Memorie della

Reale Accad. delle Scienze, Torino, 1910), p. 27.

(3) Cfr. Comparetti, Il Kalevala, Roma, 1891, p. 47 sgg.

(4) Cfr. Fraccaroli, L'irrazionale nella letteratura, p. 258.
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giunge una potenza straordinaria nell'espressione dello più delicate sfu-

mature del pensiero. Ma alla forma cesellata con cura infinita e model-

lata su un ideale di perfezione altissimo non corrisponde sempre, anche

nei maggioi-i scrittori, un contenuto adeguato. L'imitazione dei capo-

lavori ellenici s'impose con troppa lùgidezza in maniera che l'opera

artistica si ridusse ad un artificio tecnico, ad una perfezione meccanica,

ad una regolarità modellata sull'esempio degli scrittori stranieri, e si ebbe

un'epopea sulle tracce di Omero a scapito della libertà della fantasia,

dell'indipendenza dell'ispirazione, della sincerità dei sentimenti. Si ma-

nifestò quel fenomeno che si osserva, in forma piìi grave, nella nostra

letteratura del Rinascimento, quando, invece di quella elaborazione in-

dipendente che l'Ariosto aveva saputo compiere, si ebbe un'epopea

classicheggiante in cui tutto manca fuorché l'imitazione degli antichi ;

e quando la medesima tendenza fece sì che le tragedie e le commedie

fossero condotte sulla falsariga di Seneca e di Terenzio, mentre an-

davano morendo le rappresentazioni sacre da cui, come in Inghilterra

od in Ispagna, avrebbe potuto nascere e svilupparsi il dramma fanta-

stico, leggendario, storico, nazionale.

Quindi con la maggiore certezza possiamo escludere che i primi poeti

romani abbiano popolato di miti e di favole la antica storia di Roma.

Ed affermando che la poesia dotta latina è poesia d'imitazione, che at-

tinse solo in parte alla tradizione leggendaria tenuta viva dai canti po-

polari, non crediamo di schierarci tra coloro che disconoscono il valore

grande della letteratura dei Romani. Poiché anche nella letteratura greca

vi fu solo sino ad una certa epoca una assoluta originalità. Ma quando

si chiuse il periodo della fioritura epica, quando Eschilo diede forma

stabile alla tragedia, quando Menandro ridusse entro limiti ben defi-

niti la nuova commedia, quando Platone condusse a perfezione il

dialogo, anche tra i Greci sorsero imitatori. E tra gli imitatori de-

vono essere inclusi Nevio, Ennio, Virgilio. Nevio in luogo del mito in-

troduce nel Bellum Poeniciim la storia idealizzata, ispirandosi alla epopea

alessandrina come quella di Riano. Ennio nelle tragedie traduce quasi

letteralmente (1), rimanendo assai inferiore ai suoi modelli e indul-

gendo a quegli espedienti retorici che regnano nella poesia ellenistica.

Negli Annales si propose di raccogliere le nQÙ^sig del popolo romano

dai tempi più antichi sino ai suoi non altrimenti di quello ch'avevano

fatto, rispetto al loro paese, un Demostene di Bitinia od un Teodoto di

Samaria. Ma volle passare per un feoj "0/t7;()o^: e l'opera sua, verso cui

(1) Cfr. V. 237 sgg. (R.) con Eur., Med., 1251 sgg.
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spesso si rivolse giustamente l'ammirazione dei posteri (1), presenta

stridenti contrasti quando accanto a passi in cui s'incontrano tribuni e

consoli deisimili ne seguono altri che tradiscono la cronaca versificata,

come in fr. 129 (Vm.) Appius indixit CartJiagiìiiensihutì bellum o in fr. 170

(Vm.) Quintus pater quartum fit consid. Ma

scripsere olii rem

Vorsubus qiios olim Faimei vatesque canehant,

quom neque Musarum scopulos . . .

. . nec dicti studiosus quìsquam erat ante hunc (2).

Ennio quindi conosce l'esistenza di canti anteriori a Nevio, scritti

con quell'istrumento d'espi-essione ancor imperfetto ch'era il saturnio.

*
* *

Anche i sette colli furon sede di numi, non fulgidi come gli ellenici,

e le Camene scesero volentieri lungo le rive del Tevere ed ispirarono

i Vati ed i Fauni. Le melodie delle tibie non solo rallegravano gli

agricoltori stanchi per i duri lavori dei campi, ma accompagnavano la

voce del rapsodo che cantava le gesta dei padri, innestando sul tronco

della tradizione storica il ramo fiorente del mito. La fantasia di quegli

uomini, che, deposta la spada, ritornavan all'aratro ed alla vanga, non

rompeva ogni freno, come nei carmi indiani, né poteva realizzare la

divina bellezza che in-aggia dalla tumultuosa e fervida Iliade o dal rac-

conto degli errori dell'accorto Odisseo. Ei-an grandi però le imprese, e

le narravano coloro che le avevan compiute, e se un vate non vi fu,

come per i prenci argivi, ch'eternasse, per quante abbraccia terre il

gran padre Oceano, le glorie degli abitatori dell'Urbe, furon quei carmi

vivi nel cuore del popolo che immortalavano i tipi ideali di virtù

e di magnanimità che portan il nome di Muzio Scevola, di Lucrezia,

di Coriolano, di Fabii, i quali condensano in se, in grado insigne, le

qualità che fecero dei Romani i dominatori del mondo.

Massimo Lenchantin de Gubernatis.

(1) Cfr. Lucr., I, 117: Ennius ut noster cecinit, qui primus amoeno

Detidit ex Helicone perenni fronde coronam, Per gentis Italas hominnm
quae darà clueret.

(2) Ann., fr. 123 Vm = v. 213 Vahl.-
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RECENSIONI

Carl Fries. Die griechischen Gotter und Heroen vom astralmythologischen

Standpunkt aus betrachtet. Berlin, Mayer u. Muller, 1911, di pa-

gine 307.

11 Fries appartiene alla scuola di coloro che interpretano la mitologia

conae un riflesso dell'impressione prodotta sugli uomini primitivi dai

fenomeni astronomici ; essi da per tutto vedono miti astrali, e par lora

di udire da per tutto una lontana eco di concetti simbolici che avreb-

bero avuto origine in Mesopotamia. Il principale rappresentante di

questo indirizzo è il Winckler; a lui, ed al Siecke, il Fries giustamente

dedica il volume. I canoni del sistema sono stati dati dal Winckler, un

benemerito assiriologo, in una serie di opere, quali : il secondo volume

della Geschichte Israels (Die Legende) ; Arahisch-semitisch-orientalisch

(nelle Kritische Schriften) \ Die Weltanschautuig des alten Orients; Babi/-

lonische Kultur e più altre ; e dal Siecke in parecchi lavori d'interpre-

tazione mitologica, quali: Liebesgeschichte des Himmels; Indras Drachen-

kampf ; Hermes der Mondgott ; Mijthologische Briefe, etc.

Siamo dinanzi a un tentativo d'interpretare la mitologia e la leggenda

classica, come pure le altre (egiziana, germanica, slava, ecc.), con un

unico criterio, il quale servirebbe poi anche a spiegare riti e usanze

tradizionali dei singoli popoli.

La mitologia comparata di Adalberto Kuhn, il quale dava al mito

un'interpretazione meteorica, e quella di Max Muller, che lo interpre-

tava come fenomeno solare, venivano dopo l'intenso studio dedicato

alla letteratura dell'India e dopo le straordinarie speranze che essa

aveva suscitate; l'interpretazione astrale (per dirla con la parola usata

dai tedeschi) viene dopo il largo movimento d'attenzione rivolto alla

letteratura e alla civiltà dell'Assiria e della Babilonia. L'interesse,

come è noto, fu suscitato specialmente dalla questione dei rapporti tra

le tradizioni di quei paesi orientali e quelle che a noi conserva la

Bibbia: su Bihel und Babel c'è tutta una letteratura. Ricordiamo, oltre

l'opuscolo noto del Delitzsch, che ebbe anche una veste italiana, soltanto
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i due lavori fondamentali del Jeremias, Das alte Testament ini Lichte des

alten Orients, Leipzig, Hinrichs (II ediz. del 1906) e del Zimmern, Keil-

inschriften imd altes Testament, che è alla sua terza edizione.

La linguistica comparata dava alla mitologia comparata e il metodo

e il fine: come col confronto dei linguaggi quella sperava ricostruire

la lingua primitiva, così questa pure si proponeva mediante la compa-

razione dei miti di tutti i popoli indoeuropei d'arrivar a scoprire la

loro religione primitiva. L'interpretazione che tutto riferisce al culto

degli astri, la quale in fondo altro non è se non una forma della mi-

tologia comparata, crede d'avere trovato una unica chiave per aprire

tutte le porte che chiudono a noi l'accesso all'intimo sacrario delle an-

tiche mitologie. Il Fries, pur presentando il volume come una inter-

pretazione della mitologia e della tradizione leggendaria della Grecia

dal suo speciale punto di vista, non s'attiene strettamente a ciò, ma
spesso e volentieri fa ampie scorrerie verso paesi che più o meno hanno

rapporto con la Grecia, o, meglio, per i quali bisognerebbe dimostrare

che qualche rapporto con essa è esistito. L'autore non ha concepito net-

tamente i limiti del proprio soggetto, ne ha quindi su di esso soltanto

concentrata e fissata tutta e intera la propria attenzione, sì da vedere

chiai'O quale dovesse essere il suo compito. Il suo non è un rationahile

ohsequium al dogma della sua scuola, ma una fede, che gli fa dire perfino :

credo quia absurdum (pag. 47), e che non conosce dubbi. Si potrà, sì, du-

bitare, è detto a pag. 118, che al mito della " lotta , debba darsi l'in-

terpretazione d'un fatto lunare (la parte luminosa del disco della luna

che conquista la parte oscura), o d'un fatto solare (il sole che supera le

tenebre), ma ciò poco importa, purché si combattano le interpretazioni del

metodo mitologico corrente [quale?]; altrove (pag. 61) s'ammette senza

ombra di dubbio, che tutte le diverse leggende sul Diluvio siano variazioni

di una unica originaria, l'orientale; più avanti s'afferma dogmaticamente

•che gli innumerevoli Dei ai quali il genere umano tributò culto si ri-

ducono a pochi tipi d'origine forse babilonese, certo orientale (pag. 143).

Colui che in argomenti così oscuri, delicati e complessi, ha fede così

sicura e robusta corre pericolo d'accettare come dimostrato quello che

invece gli incombe l'obbligo di dimostrare. Per lui bastano i fatti, che

egli vede solo attraverso la sua teoria; essi gli parlano un linguaggio

chiarissimo, ed è una specie di fanatismo ostinarsi a non credere alla

interpretazione che allo scrittore pare evidente (pag. 61).

Piuttosto che dimostrare, all'A. basta quindi accumulare fatti su fatti,

cose su cose. Si direbbe quasi che il principale suo intento sia stato di

raccogliere più materiali che poteva, almeno a giudicare da frasi come

queste: " chi ha pazienza e diligenza nel raccogliere potrebbe accumu-

lare migliaia di esempi „ (pag. 25); "e si potrebbe citare dell'altro pa-
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rccchio „ (pag. 57); " chi e più versato di ine nella letteratura dei

racconti popolari, potrà addurre ancora gran copia di materiale „

(pag. 59).

Siccome, con un'enorme petizione di principio, si parte dal presup-

porre, tacitamente, una originaria unità di cui si cercano gli avanzi

frammentari, basta un semplice accenno a somiglianza per avvicinare

un'infinita varietà di fatti. Avviene quindi che chi legge il libro del

Fries provi l'effetto di chi assiste ad una fantasmagoria. L'autore ac-

cenna, semplicemente accenna e non più, a una congerie di miti e di

leggende, ed è costretto a passare senza tregua dall'uno all'altro, dal-

l'Assiria alla Cina, dall'America all'Egitto, dall'Australia alla Grecia, a

Roma, alla Germania. Pare che sia nella sua natura di procedere a

zig-zag, come era nella natura del fuoco fatuo che Mefistofele chiamava

perchè gli insegnasse la strada nella notte di Valpurga. E non è colpa

del lettore se finisce coll'esclamare, come Mefistofele: Geh Er nur grad

ins Teufels Namen! | Sonst blas ich ihm sein Flackerleben aus, — natu-

ralmente, deponendo il libro.

Il metodo di tal genere di ricerche è noto: si prende un mito e, per

via di ipotesi, si riferisce un tratto di esso, poniamo, a un Dio solare :

poi si conclude, che tutti i miti in cui quel tratto stesso apparisce am-

mettano, anzi abbiano necessariamente, un significato solare. È un pro-

cesso d'astrazione e di generalizzazione, insieme. Per il modo come è

fatto il lavoro del Fries, non riesce possibile farne conoscere il conte-

nuto in poche parole ed ordinatamente. I titoli dei suoi tredici capi-

toli non dicono quasi nulla. Essi sono i seguenti: I. I sette pianeti;

IL I quattro cantoni dell'universo; HI. La somma triade divina; IV. La

diade; V. Cosmogonia; VI. La lotta nell'universo; VII. La festa dei Sacei ;

Vili. La creazione dell'universo; IX. Teocrasia; X. Ea; XI. Marduk;

XII. Istar; XIII. L'oltretomba. — In ciascuno di questi capitoli si va in

traccia di analogie con un * motivo „ fondamentale, p. es. quello del

simbolo numerico, nel primo capitolo; quello della corrispondenza tra

le cose di questo mondo e la quadruplice divisione del corso del sole

secondo i quattro pianeti: Mercurio, Marte, Giove, Saturno (per dirla

coi nostri nomi), nel secondo capitolo ; la corrispondenza coi tre prin-

cipali pianeti (Luna, Sole, Venere), nel terzo, e così via. I capitoli

sono di varia estensione : il settimo comprende appena due paginette

(pag. 131-132), l'undecimo ne comprende novantatrè (pag. 150-243).

Poiché l'a. in ciascuno stampa, alla distesa, tutte le sue schede, e so-

vente con poco ordine, è naturale, che sia più ricco di tutti il capitolo

che tratta di Marduk " il dio della luce [che] nel modo più vario si

rispecchia negli dei della luce d'altri popoli , (p. 150).

In tutto il libro domina un'aria d'incertezza e un non so che di vago

Rivista di filologia, ecc., XL. 80
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di cui l'a. si contenta, ma è sperabile che filologi di un abito mentale

più severo non si contentino. Un numero infinito di volte basta a colle-

gare i fatti una formula come queste: ein Spiegelbild davon bilden, die

Analogien finden sich, auch in... spielt eine grosse Rolle, dahin gehort,

weiszt auf diesen Zusammenhang, kann herangezogen werden, eine

Reihe von Entsprechungen, etc, etc. Le pivi bizzarre corrispondenze

balzano fuori ogni qual tratto, all'improvviso. Nel primo capitolo parlasi

del simbolismo del sette (pag. 5), del quattro (pag. 20), del dodici (pa-

gina 24), del quaranta (pag. 26), del tre (pag. 27), del due (pag. 34).

Ecco un saggio delle maravigliose analogie ivi scoperte. A pag. 10 si

legge che pure in Cina il sette ha una grande importanza: " Dsii nel

15° anno sente inclinazione allo studio, nel 30* anno è in esso fondato,

nel 40° è libero da ogni dubbio, nel 50° intende le leggi del cielo, nel

60' conosce ogni cosa, nel 70° non trasgredisce piìi alcuna legge „ ; a

pag. 16 diventa simbolico anche il numero dei sette lirici. In generale,

dove la leggenda o la storia ricorda un numero, si sospetta sempre un

simbolo astronomico: perfino i 12 littori romani sono un ricordo dei

12 segni dello zodiaco (pag. 26), così come la loro scure è un ricordo

della scure che spesso trovasi in uso nel culto degli Dei celesti (pag. 167) ;

del resto, non meno astrale sarebbe l'origine delle tre tribìi dei Ramnes,

Tities, Luceres (pag. 29); dubitativamente è posta la questione se non

siano da considerarsi un fatto dello stesso genere (ob hierhergeh'óren)

le divisioni dei libri, come le nove muse d'Erodoto, le tetralogie d'An-

tifonte, gli Alessandrini (?), le epopee omeriche (2 X 12), le tetralogie

platoniche di Trassillo e le trilogie d'Aristofane da Bisanzio, i 12 canti

dell'Eneide, etc, etc.

A titolo di curiosità ricordo alcune interpretazioni (non tutte nuove, ma
tutte presentate con grande sicurezza) che si riferiscono al mondo classico.

Quando due eroi stanno fra loro in qualche rapporto, pel Fries non

c'è dubbio, sono sole e luna: così Castore e Polluce (pag. 34-35), Pro-

meteo ed Epimeteo (pag. 38); oppure sono le due parti della luna, l'il-

luminata e l'oscura : così Xanthos e Melanthos (pag. 45). Col solito

processo d'astrazione, si passa sopra l'origine varia, il diverso contenuto,

la differente importanza delle leggende, e tutte sono messe in una me-

desima categoria : così Apollo-Ercole , Apollo-Dioniso , Ercole-Teseo ,

Zeto-Anfìone, Trittolemo-Giasone, tutti risalgono alla diade babilonese

(pag. 45 e che importa, domandiamo, ricordare qui, come fa il Fr., che

" coppie di carattere diverso ama più tardi rappresentarci Sofocle, come

p. es. Antigone e Ismene, Elettra e Crisotemi ,? La relazione tra due

fatti è talora postulata, pur confessandosi che " sulla sua natura è difficile

dire qualche cosa di più determinato , (pag. 125), o ammettendosi che

" certamente spesso essi hanno anche una base stoi'ica , (pag. 110).
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Quando il " motivo , apparisce uguale c'è relazione, cioè derivazione:

a pag. 126 Ulisse e Telegono, Laio ed Edipo, Hildebrant e Hadubrant

sono paragonati, e si trova che in tutti c'è il " motivo , del figlio che

uccide il padre [ma nel canto di Gasparo von der Roen, osservo, non

è vero che il vecchio vince il giovane e Hadebrant riconosce in lui il

capo della sua razza?]; naturalmente, il mito va interpretato in senso

astrale „ e messo in relazione coxi il regolare succedersi dei fenomeni

della natura.

Il figlio che vendica il padre ucciso è, viceversa, il " motivo „ che si

ha nel mito del Dio egiziano Horus: e qui si va da Adrasto ad ... Amleto.

Gli eroi o Dei che diventano ciechi altro non sono se non astri che tra-

montano, il giorno che muore, come è nel mito di Osiride: di tal genere

(hierhergehdren) sono le leggende dell'accecamento di Orione, Tamiri,

Licurgo, Rhoicos, Dafni, Stesicoro, Fineo etc, etc. (pag. 160). — Perchè il

lettore abbia un'idea del libro credo che basti, senza passare alla parte

che riguarda gli Dei del mondo ellenico.

Spiace, sincei-amente, che l'a. abbia speso tanta dottrina a costruire

un libro che per voler dare fondo a tutta la mitologia non riesce a con-

cludere nulla di convincente, se non per chi era già in antecedenza con-

vinto. 11 volume avrebbe guadagnato un tanto se fosse stato scritto con

piti cura e ordine.

Il nesso è molto lento sempre, e argomenti medesimi sono trattati

a pili riprese. Meglio avrebbe fatto l'a. a non accettare per buona

moneta tutto quello che alla sua tesi faceva comodo ed a prendere

tutto in esame prima di edificarvi sopra. Ecco due esempi tipici. A
pag. 49 s'accenna a Glauco e Diomede e al famoso scambio delle

armi (Z 236) : in Omero si parla di 100 buoi e di 9 buoi, di oro e di

bronzo, e ciò basta perchè il Pries pensi, che anche questo fatto sia di

origine astrale, forse perchè il poeta parla di metalli, di colori e di

numeri. In nota tuttavia l'a. ci avverte che l'uso di scambiarsi le armi

vige ancora tra i Curdi, a quanto ci si dice, come attestato di cortesia.

— Altrove l'antica, ma sicuramente erronea, etimologia di carnevale

da car-naval (scorgendo visi : carro e nave) è accettata a occhi chiusi:

faceva troppo comodo all'a. per avvicinare la festa di carnevale alle

feste con cui in Babilonia si celebravano il ritorno di Istar sulla terra

e la vittoria di Marduk, nelle quali il Dio della luce era portato in

processione in una nave posta sopra ruote.

Le citazioni non sempre sono chiare, ed è un peccato, perchè la bi-

bliografia è ricchissima, e il libro, secondo le intenzioni dell'a., non

sarà rivolto esclusivamente agli specialisti, che hanno alla mano i libri

di cui egli si serve. Pazienza per le opere fondamentali come quelle

del Jeremias (citato ATAO) e dello Zimmern (KAT); ma quanti capi-



- 468 —
ranno che con Philos. Gespr. (pag. 34, 264, 266), così, senza nome d'au-

tore altro, si cita il volumetto dello stesso Fries, Das philosophische

Gespràch von Hiob bis Platon (vedi questa Rivista, XXXIII, 2 (1905),

pag. 387-391)? Non sarebbe stato certo far offesa alla cultura dei lettori

indicare i lavori del Winckler, che spessissimo servono di base alle con-

siderazioni del Fries, come stampati nel Bullettino della società per lo

studio dell 'Asia-anteriore, anzi che con un semplice MVAG (Mittheilungen

der Vorderasiatischen-Gesellschaft).

Achille Cosattini.

Walther Leonhard. Hettiter und Amazonen. Die griechische Traditio)i

ilber die " Chatti „ und ein Versuch zìi ihrer historischen Verwertung.

Leipzig, Teubner, 1911, di pagg. X, 252.

Il titolo non è veramente in tutto esatto, perchè nel volume non si

tratta, ne si potrebbe, della tradizione greca sui * Catti „, che non

esiste, e tanto meno si può utilizzare dandone un'interpretazione storica.

L'a., correndo un po' troppo, dà per assolutamente certa la sua inter-

pretazione, che Hettiti e Amazzoni siano tutt'uno, e quindi parla di tra-

dizioni sui " Catti ,, in luogo di tradizioni sulle Amazzoni. Il Leonhard

ha fatto una larga e coscienziosa preparazione per il suo lavoro; è bene

informato degli studi sulle antichissime condizioni etnografiche dell'Asia

Minore e dei risultati importantissimi che l'esplorazione archeologica

ha dati, e il suo tentativo d'avvicinare la filologia classica all'archeo-

logia è lodevolissimo.

La parte sostanziale del libro è il cap. Ili (p. 99-150), che contiene

la dimostrazione della tesi presa a sostenere dall'a. Nel cap. I (p. 1-11)

si parla degli Hettiti e del poco che ne siamo venuti a sapere ; vi si

indaga quale possa essere stata l'estensione del loro dominio e quali vie

abbiano tenute nella loro espansione verso occidente e verso setten-

trione. Il cap. II esamina con grande accuratezza (p. 12-98) le leggende

greche sulle Amazzoni, dividendole in tre gruppi : la leggenda eroica,

le tradizioni locali, i racconti romanzeschi dell'età ellenistica. — Il

Leonhard non ammette, che la tradizione abbia origine mitica, ne che

derivi da un culto (p. 12), e asserisce, che dall'analisi delle fonti risulta

essere stata credenza generale nell'antichità, che le Amazzoni abbiano

avuto un potente impero nell'interno dell'Asia; ora, egli argomenta, noi

sappiamo, che effettivamente tale potente impero nell'Asia Minore eb-

bero gli Hettiti nel sec. XIV-XIII av. Cr., ed è affatto improbabile, che

la memoria di esso sia totalmente scomparsa e non abbia lasciato nes-
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suna traccia; perchè non avrebbero a mettersi in relazione i due fatti,

quando le scoperte archeologiche sembra ci indichino, che la leggenda

delle Amazzoni era viva specialmente in quei luoghi dove dominavano

gli Rettiti V

L'a. accenna (p. 147-150) alle varie interpretazioni che prima di lui

furono date alla leggenda e alle diverse soluzioni che si tentarono del

problema, e dice d'avere logicamente proseguito sulla via da altri trac-

ciata. È suo merito d'aver affrontato francamente anche la parte più

ardua della dimostrazione, senza dissimularsi le difficoltà. Vogliamo ac-

cennare ad un punto solo di esse. Gli Hettiti, a quanto risulta dai mo-

numenti figurati, usavano portare grandi orecchini, avevano il volto

raso, lunghi i capelli, e una carnagione chiara; il loro aspetto poteva

quindi produrre l'impressione di femminilità. Ma la ragione per cui essi

furono scambiati, secondo crede l'a., per donne è un'altra, e va cercata

nel particolare culto che quel popolo professava a divinità femminili,

come Artemide, o androgine. Avveniva così, che da una parte si indos-

sassei'o sovente abiti femminili, mentre dall'altra la donna acquistava

una speciale importanza anche nella vita politica. Tutto ciò, dice l'a.,

rese possibile, che i Greci prendessero gli Hettiti per donne. Egli crede

che piìi d'ogni altra s'avvicini alla realtà l' interpretazione razionali-

stica di Palefato, de incred. 33: " asseriscono alcuni che le combat-

tenti non fossero donne, ma uomini barbari. Portavano tuniche talari

e si annodavano i capelli con bende ; si radevano inoltre la barba e

pei-ciò dai nemici erano chiamati donne ,.

Qualunque accoglienza sia per avere nel mondo scientifico la solu-

zione proposta, non può non sembrare molto arrischiata l'ipotesi di

questo scambio di sesso e anche della ragione per cui sarebbe av-

venuto. Dato che le Amazzoni siano state un vero popolo realmente

esistito e che la leggenda su di esse formata sia ricordo delle lotte so-

stenute contro un antico impero scomparso, il quale nei tempi del suo

fiorire riempì di terrore le piìi lontane regioni, non è facile darsi ragione

di due cose. In primo luogo, come mai un popolo potente in guerra e

conquistatore d'un vasto dominio, sia rimasto nell'immaginazione dei

Greci coi tratti d'un popolo di donne, mentre solitamente la leggenda in-

gigantisce il passr.to, e si figura i potenti, anche forti e dotati di una

eccellenza fisica straordinaria? E poi, se i monumenti figurati ci presen-

tano sacerdoti con aspetto che è interpretato muliebre, come mai, nell'im-

maginazione greca, guerrieri appariscono con veste sacerdotale, e come

mai avvenne che le due qualità fossero talmente eompenetrate l'una

nell'altra, da essere indissolubili, sì che anzi l'una sostituì l'altra nella

immagine fantastica lasciata dal passato? — Agli Hettiti il Re appa-

risce come un'incarnazione del Sole, che essi venerano sotto l'aspetto
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di divinità femminile; sì che il Re stesso, secondo l'interpretazione che

il L. dà d'un'opera figurata, seguendo in parte il Meyer (p. 132), portava

vesti muliebri. Dopo ciò, l'a. generalizza, argomentando colla sua solita

forma interrogativa, che ricorre con troppa monotonia (cfr. pp. 99;

116; 135; 144-145; 177; 202; 205): " un popolo presso il quale il Re

era costantemente chiamato Sole [divinità femminile], e nelle feste so-

lenni appariva in pubblico con abbigliamento muliebre, un popolo in

cui c'erano schiere di hierodouli eunuchi vestiti da donna, un popolo

per il quale era divenuta una seconda natura che l'uomo si facesse

uguale alla divinità femminile (die Angleichung des Mannes an die

weibliche Gottheit), non poteva far nascere l'idea che fosse composto

tutto di donne (von lauter Weibern), presso i popoli vicini, ai quali, se

nemici da lui minacciati ed a lui soccombenti, per il costume contrario

a natura esso appariva pivi orribile e più spaventevole, o se vincitori,

appariva per tal modo doppiamente spregevole e ridicolo? „ (p. 134-35).

Secondo l'a. questi Rettiti, questi uomini, che ammette senz'altro in

vesti muliebri, si saranno anche dati ad occupazioni femminili, ed a

prova della ragionevolezza di questa ipotesi cita le parole di Luciano,

de Dea Syria 27, 473, dove parlasi degli hierodouli che non portano

vesti virili, ma femminili nal ègya yvvaiKÙJv èjiiTeÀéovai.v. Ma Luciano

parla sempre d'uomini esercitanti il culto, e non è provato che sia

lecito generalizzare a tutto il popolo degli Rettiti quello che può darsi

sia stato uso di una casta, o parte d'una casta, sacerdotale. Ne si vede

come questi supposti uomini-donne, tutti dediti ad occupazioni muliebri,

possano all'a. ricordare la descrizione che Diodoro fa delle condizioni

sociali fra le Amazzoni (li 45, 2 e III 53, 2), la quale, se provasse

qualche cosa, proverebbe il contrario di quello che egli intende dimo-

strare: fitj ^eté^eiv avTovg (zovg àvÒQas) f,ti^ie aTQareìag f^i^r^ àQ%^£ (.d'it^

ccÀÀijg Tivòg èv xolg Koivoìg naQQìiaùag-

Come si spiega che nell'età storica ci fossero in Efeso, al dire di

Pausania, " donne della stirpe delle Amazzoni „ ? Evidentemente, ci

risponde il L. (p. 135) erano sacerdotesse dell'ordine, per così dire,

fondato dal loro popolo. Ma perchè erano donne, se anticamente pareva

che il culto fosse celebrato da uomini in funzione di donne?

Ma non ostante questi e piti altri dubbi che possono sorgere nella

mente leggendo le ipotesi e le argomentazioni dell'autore nelle pagine

doctis, Inppiter, et laboriosis — pur troppo, anche per chi legge — il

libro è ricco di notizie e di vedute nuove, e contiene una certa e buona

promessa. Infatti il cap. IV (p. 151-225) è saggio di lavoro piuttosto

che compiuto lavoro. L'a. si traccia un piano di ricerche, alle quali

senza dubbio attenderà con ardore e con profitto degli studi
;
per ora,

in via affatto provvisoria, applica la sua teoria alla risoluzione d'alcuni
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problemi di storia antica dell'Asia Minore, o, meglio, accenna come per

tale via si possa giungere ad una soddisfacente soluzione di essi. È un

grande quadro dove molte questioni sono accennate, ma non trattate

a fondo.

Il volume si chiude con sette appendici: 1. I monumenti " paflago-

nici „; 2. Teseo e le Amazzoni; 3. Leggende locali di Sinope; 4. La

tradizione delle Amazzoni in Trezene; 5. Chipa-Hippa; 6. Memnon-Se-

sostri; 7. Kisuwadna. In fine sta un accurato indice ed una carta geo-

grafica del territorio su cui è diffusa la leggenda delle Amazzoni e in

cui si trovano i monumenti degli Rettiti.

Achille Cosattini.

Rudolf Asuus. Das Leben des Philosophen Isidoros voti Damaskios aus

Damaskos, iciederhergestellt, iibersetzt und erklart. Leipzig, Felix

Meiner, 1911, di pp. xvi-224.

Gli ultimi anni di vita dal destino concessi alla scuola che in Grecia

perpetuava gli insegnamenti della sapienza ellenica furono assai agitati.

Nemici esterni ed interni la minacciavano : al di fuori, sempre più in-

tensamente si propagava e tra clamori di vittoria superava ogni resi-

stenza il movimento cristiano; dentro essa medesima, tra i suoi stessi

dottori, quelle grida che promettevano una nuova salute avevano un'eco

e suscitavano aspirazioni e dottrine nuove per soddisfarle. Le teorie

platoniche, accogliendo le confuse idee e credenze mistiche del tempo,

si trasformavano nel neoplatonismo, che voleva vincere il Cristianesimo

adoperando le sue stesse armi e sostituirvisi soddisfacendo a modo suo

al bisogno di redenzione che gli animi potentemente sentivano. Era

troppo tardi : i suoi sforzi dovevano necessariamente essere vani conati,

che, senza approdare a nulla, snaturavano la filosofia classica, infon-

dendole uno spirito non suo. I suoi insegnamenti avevano, di platonico,

poco piìi che l'aspetto esteriore, quando, nel 529 d. C, Giustiniano or-

dinava la chiusura della scuola filosofica di Atene, e Benedetto da Norcia

apriva nell'Occidente il primo monastero. Agatia racconta come i maestri

che insegnavano in Atene, nessuno dei quali era veramente greco, ma
chi siro, chi fenicio, chi frigio, chi lido, si ritirarono in Persia, dove

speravano trovare libertà d'insegnamento e di vita, e fu vana speranza.

Uno di essi era Damaselo di Damasco. Egli per tre anni era stato sco-

laro del retore Teone, per nove anni maestro di retorica; ma poi se

n'era disgustato e l'aveva abbandonata per darsi tutto alla filosofia, che
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per lui era una religione, come S. Agostino dalla retorica era passato

al Cristianesimo.

Per le scienze gli era stato maestro Marino, scolaro e successore di

Proclo, per la filosofia aveva avuto come guida, in Atene, Zenodoto, ed

in Alessandria, Ammonio. Riconosceva cerne maestro pure Isidoro, già

scolaro di Proclo e poi successore di Marino, ed era in relazione con i

principali uomini dotti dell'età sua.

Tra gli scritti di Damaselo non giunti a noi direttamente uno ve

n'ha di contenuto storico-filosofico la cui perdita ci duole senza dubbio

più di quella delle opere che contenevano le idee e le teorie della sua

filosofia; è questa la vita del filosofo Isidoro, che il volume dell'Asmns

tenta ricostruire e, traducendo, interpretare. L'importanza di essa con-

sisteva nell'essere non già una pura e semplice biografia, ma anche un

ampio quadro delle condizioni della cultura nell'età in cui Isidoro visse.

Di Isidoro si determinava la posizione nella serie dei diadochi della

souola, e le numerose digressioni, se erano un difetto rispetto alla

composizione letteraria, dovevano per noi essere preziose come docu-

mento storico.

Noi non possediamo il testo originale della vita di Isidoro, ma sol-

tanto gli estratti che di essa fece Fozio e ci sono conservati nel co-

dice 242 della sua Biblioteca. I 312 paragrafi di cui constano sono pub-

blicati in appendice al Diogene Laerzio del Cobet (Didot), a pag, 119-145,

secondo il testo del Westermann (edizione di Fozio), e ci danno di certo

una parte discretamente ampia dei 60 capitoli in cui sappiamo che la

Biografia era stata scritta.

Le molte e svariate, ma anche confuse, notizie dateci dal benemerito

patriarca costantiiiopolitano già negli eruditi del sec. XVII fecero na-

scere il desiderio che qualcuno s'accingesse a porre un po' d'ordine tra

di esse. Benché però se lo proponesse il Valesio (Henry de Valois) e

nel secolo seguente il Tillemont, e più tardi se ne occupassero il Kiister,

il Pabricius, il Wernsdorf, il Bruckner, e benché altri ancora se ne inte-

ressassero, il problema rimaneva intentato ed insoluto. — Da lungo

tempo (Bernhardy ediz. di Snida, 1834) fu riconosciuto, che nel Lessico

di Snida v'è una quantità di glosse derivanti da Damaselo e più parti-

colarmente dalla Vita di Isidoro, la quale insieme con quella di Proclo

scritta da Marino, era letta ed ammirata nel medio-evo greco. Qualche

volta la fonte è indicata ; spesso non può cadere dubbio su di essa per

la coincidenza di locuzioni e notizie che da Fozio sappiamo appartenere

particolarmente a Damaselo. — Oltre a ciò, fino dal 1889 i proff". Usener

e Wotke fecero noto nei Wiener Studien (X p. 198 e seg.) un estratto

'da un codice vaticano contenente una di quelle " considerazioni preli-

minari „ {nQo&eoìQia) che i retori del tempo solevano far precedere ai
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loro libri e nelle quali trattavano dello stile che si proponevano tenere

e facevano una specie di programma retorico : ora il Brinkmann (Rhein.

Mus. 1910 (65) p. 617 e sgg) dimostrò con buone ragioni che essa è una

specie di preambolo alla nostra vita di Isidoro.

Tali erano i materiali, derivati da ti-e fonti, che l'Asraus aveva a sua

disposizione per ricostruire la Biografia. I criteri da lui seguiti sono

esposti in un articolo della Byzantinische Zeitschrift che tratta appunto :

* Sulla ricostruzione della vita di Isidoro scritta da Damaselo , (XVTII

[1909] p. 424:-480). Non è qui possibile riassumerli in breve. La ricostru-

zione è il risultato d'una quantità di osservazioni e ricerche particolari sui

singoli passi e sul loro probabile posto, e non può pretendere, come ragio-

nevolmente ammette l'A. stesso, se non di darci appunto un quadro pro-

babile e verosimile. L'ordinamento delle vite staccate contenute in

quella di Isidoro presenta difficoltà speciali: queste TtaQexÓQOftaì, come

Fozio le chiama, sono numerosissime, Suida ne riassume nelle sue glosse

una cinquantina, sono esse stesse interrotte da digressioni, che rendono

confuso il testo.

Il lavoro dell'Asmus è il voi. 125 dell'ottima " Biblioteca di Filosofia „

del Meiner, e contiene una traduzione della ricostruita Biografia con

introduzione e note : si rivolge non ai filologi in modo speciale, ma
ai filosofi ed a quelli che s'interessano al movimento filosofico; pure,

anche a quelli riuscirà gradito in quanto che la traduzione è qui un

vero sìibsidìuin interpretationis, giacche intendere i passi non e sempre

facile: spesso manca il nesso, speeffC* manca il soggetto della proposi-

zione. Altrove l'Asmus ci ha fatto sapere che a dare un'esatta recensio

dei luoghi di Fozio e Suida attende il prof. Hardy del Collège com-

munal di Bouillon nel Belgio: egli si attiene al testo del Wester-

mann e a quello del Bernhardy. E meiftto suo che sia resa accessibile

nel suo complesso e apprezzabile nelle sue linee generali una Biografia

scritta negli ultimi decenni del secolo V, o nei primi del VI, che tanto

contribuisce a farci conoscere la vita del periodo di tempo in cui la

fiamma luminosa della genialità greca, già prossima a spegnersi, man-

dava gli ultimi bagliori.

Achille Cosattini.

Roma, marzo 1912.
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Ernst Schweikert. Cruquius und der Codéx Divaei des Horaz, di pp. 44.

Alois Patin. Der Aufbau der Ars poetica des Horaz, di pp. 41. Paderborn,

Schoning, 1910. (In Studien ziir Geschichte und Kultur des Alter-

tiims, dirette da E. Deerup in collaborazione con H. Grimme e

J. P. Kirsch ; IV Band, 1 Heft).

1. Per ragioni indipendenti dalla mia buona volontà queste due pub-

blicazioni, ambedue riguardanti Orazio, vengono segnalate ora alquanto

in ritardo, in questa Rivista. Sul primo dei due scritti posso tanto più

facilmente sbrigarmi, riguardo alle considerazioni generali, in quanto

che ebbi già occasione, non è molto, di discorrere nella Rivista dello

stesso argomento rendendo conto della importante pubblicazione di

J. Bich " Horaz kritik seit 1880„ {Riv. XXXV, 1907, fase. Ili,

pp. 506 sgg., spec. pp. 508 sgg.
;
per la bibliografia più recente in pro-

posito cfr. pp. 511-512, ed ora, oltre lo Schweikert, anche lo Schanz

nella 3' ediz. della sua Geschichte, II, 1, 1911, pp. 179 sgg.). Del Cru-

quius (de Crusque o Cruucke) lo Schweikert si era già occupato da ben

più di un grande mortalis aevi sjjatimn, fino cioè dal 1879, quando pub-

blicò i suoi Cruquiana, in un tempo appunto in cui si era accesa più

che mai viva la lotta fra Cruqiiiani e Anticruquiani, lotta non mai ces-

sata e che seinbra aver ripreso maggior vigore ai giorni nostri. Ma
ora, almeno, si è addivenuti a più miti e assennati consigli, nel senso,

cioè, che, ad eccezione di un paio forse di arrabbiati Anticruquiani, la

fides del Cruquius, quanto alla sua onestà e lealtà scientifica,

è messa da tutti fuori di discussione, mentre, d'altra parte, anche i più

ferventi Cruquiani non giurano in tutti i suoi riferimenti e indicazioni.

Onde fra l' idolatria o il feticismo di molti seguaci del canone di critica

oraziana posto dal Haupt, che il Blandinius vetustissimùs, nei luoghi in

cui ci soccorre la collazione Cruquiana, debba solo e sempre fare

autorità, e la scuola opposta, rappresentata specialmente ora dal Hàussner

col suo de omnibus dubitandum, c'è posto, in mezzo, per una più equa va-

lutazione à&Wanliquissimus. E mi pare che ben s'apponga lo Schw., quando,

a conclusione della sua ricerca (p. 38 sg.ì, pur ammesso come massima

generale e " fur alle Wissenschaft forderliche Satz des Car-

tesius „, il de omnibus dubitandum anche pel Blandinius antiquissimus

(come per qualsivoglia altro codice, da valersene sempre con un criterio

non assoluto, ma relativo e comparativo sotto tanti rispetti!), fa sue

altresì le parole del Bentley sulla fides Cruquii; ' Sane vir probus vi-

detur fuisse Cruquius; ncque temere fides ei detrahenda est , (cfr. inoltre

lo stesso Bentlej ad Carm. 17,14; Sat. 1 6, 126, ecc.). Aggiungo anche.
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quantunque io non abbia ora modo di controllare meglio la mia afl'er-

niazione, che se il Cruquius potè usare i codici Blandinii prima
della loro dispersione o distruzione (una edizione almeno di Orazio Cru-

quiana ha la data del 1565, anteriore quindi all'incendio del monastero

di St.-Pierre sul monte Blandin in Belgio: cf'r. Teufi'el-Kroll-Skutsch

Geschichte ecc., V", 1910, A. 5, p. 74 sgg. e A. 8, p. 76), si avrà un motivo di

più per credere alla sua fides, giacche è da supporre che non così inge-

nuamente egli si sarebbe indotto a falsificare le lezioni del codice anche

per la considerazione che ognuno avrebbe potuto di leggeri coglierlo in

flagrante reato di mendacio. E che quindi il vetustissimus sia ancora

degno che a lui " stet honos et gratia vivax „, pur ammesse e ricono-

sciute le inesattezze e trascuratezze del Cruquius, si può tranquillamente

affermare, giacche lezioni, per es., come la famosa Camputn lusumqiie

trigonem (contro la volgata: rahiosi tempora signi, Sat. I 6, 126), sono

tali che, non potendosi ne dovendosi supporre una voluta falsificazione

— che di lettura sbagliata non si potrebbe neppure avanzar l'ipotesi —

,

fanno concludere, di necessità, per una derivazione del testo da un'altra

fonte antichissima e ottima , e, aggiungiamo pure , dalla genuina {ah

una... disce omnes!...; e taccio di altre lezioni eccellenti date dal solo

Blandinio antiquiss., come, per es., quo res sponsore, per la volgata quo

responsore. Epist. I 16, 43, benché qui, per es., uno sbaglio di lettura,

se mai, da parte del Cruquius non potrebbe eseludersi in modo asso-

luto) (1).

Il metodo seguito dallo Schw. è que-HiT stesso già prima adottato dal

Hàussner per giudicare della fides Cruquii, cioè esaminare un codice

ancora esistente, di cui si era già valso per la sua edizione il Cruquius

(che è il cod. Dittaci o Carrionis, lo Zulicheiniaìius del Bentlej', ora

Leid. 127 A), e, confrontandolo con la collazione Cruquiana, conchiudere

poi, mediante un criterio analogico, sul valore da dare alle indicazioni

del Cruquius relative al Blandinio. Le conclusioni, come abbiamo visto,

sono, se non opposte, certo differenti (cfr. spec p. 38) : la perfetta buona

(1) Ambedue le lezioni sono adottate dallo Stampini nella sua edi-

zione critica di Orazio : v. p. 226 e p. 337 con le osservazioni in proposito

da lui fatte nelle note critiche; del quale inoltre, a conferma di quanto

ho detto e in relazione a quello che segue, mi piace riferire dalla Prae-

fatio, p. XXV sg., questo passo: " Nullam tamen causam reperio

quamobrem Kellero et Holdero assentiamur, qui et Cruquii testimo-

nium labefactare et libris Blaudiniis fidem abrogare ausi sint. Fuerit

quidem in variis suorum librorum lectionibus exscribendis iudiligens,

fuerit mendosus, falsi vero crimine liceat Cruquio omnino carere, prae-

sertim cum ab eo codicem quoque Divaei, nunc Leidensem 127 A, ita

collatum esse exploratum sit, ut, si non ab erroribus, at certe ab omni
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fede del Cruquius, però, risulta in modo irrefragabile, le sue inesat-

tezze sono, se mai, imputabili a negligenza o mancanza della necessaria

acribia.

Fatta una breve e perspicua storia della questione, lo Scliweikert

entra indirettamente nel suo tema, assoggettando , cioè , a sua

volta, per la critica dei luoghi Cruquìani, ad un minuto esame la critica

che di quei luoghi (e specialmente fermandosi sulle 25 " gravierende

Stellen „) aveva fatta il Hàussner (nel Programma " Cruquius und

die Horazkritik „): in questa disamina egli rileva inesattezze di lettura

commesse dallo stesso Hjiussner e certi suoi giudizi erronei, in questi e

altri luoghi, sul modo di procedere del Cruquius nell'uso del Leidense.

Una assai particolareggiata recensione del libro dello Schw. in Woch.

fiir hi. Phil. 1911, n. 9, col. 235 sgg., è dovuta alla dotta penna di

J. Bick, il quale inoltre e nello stesso numero (col. 250 sgg.) e nel suc-

cessivo (col. 273 sgg.) aggiunge interessantissime " Bemerkungen zu

Cruquius und dem Codex Divaei des Horaz „, dove esamina con acume

tutti quei luoghi, " an denen Schweikert, Matthias und Hàussner in

ihren Lesungen voneinander abweichen„ (o ombra di Cru-

quius, sei ben vendicata !) ; ne è da tacere la replica dello stesso Schv?ei-

kert " Cruquius und der Codex Divaei des Horaz , nella medesima

WocTìenschrift, n. 19, col. 523 sgg.

2. Nella seconda delle due pubblicazioni indicate Alois Patin tratta di

un argomento assai diverso da quello trattato dallo Schweikert nella

prima, ed anche questo molto discusso e tormentato dai dotti: la com-

posizione deir^lr^e Poetica.

Per dichiarare subito com'io la pensi in generale su questo argomento

svolto ora dal Patin, dirò che il voler ritrovare un filo rigorosamente

e logicamente continuo ed esatto che riunisca tutte le disparatissime

parti di quel componimento in un tutto razionale e armonico, è, e sarà

minimae fraudis suspicione eum remotissimum fuisse fatendum sit „

(cfr. TeufiP, Gesch., P, 240, 5, p. 537 = P, 240, 5, p. 75). Ne meno retta-

mente ora lo Schanz (1. e, ]). 180): " Gev?-iss fordert jede von Cruquius

aus dem Blandinius mitgeteilte Lesart eine sorgfaltige Prùfung, allein

nicht sind wir berechtigt, seine Lesarten, weil er nicht liberali sorgfaltig

und gewissenhaft zu Werke gegangen ist, sàmtlich uber Bord zu werfen;

denn das hiesse das Kind mit dem Bade ausschùtten ,. E piìi sotto, a

proposito della genuina lezione di Sat. I 6, 126, conservata unicamente

dal Bland., scrive :
" dass hier der Blandinius antiquissimus eine ' nor-

mative und selbstàndige ' Ueberlieferung darbietet „. E prosegue: " Wenn
es aber in einem Fall sicher moglich war, die Perle herauszufinden,

warum nicht auch an anderen Stellen? ,.
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sempre, per me, un'impresa disperata: per quanto da Quintiliano in poi

esso porti comunemente il titolo specioso (" irrefùhrend , lo chiama

lo Schanz 1. e. p. 159) di Ars Poetica, esso non è un trattato, vero

e proprio, condotto con tutte le regole della réxvtj, una esposizione

sistematica dell'arte poetica (1), ma è da ritenersi, ne più ne meno,

una epistula, come già qualche grammatico antico lo designa e gli edi-

tori, in generale, dallo Stefano e dal Ci'uquio in poi lo indicano, e pro-

priamente la 111 del libro II, alle epistole del quale corrisponde anche

(quantunque in numero assai maggiore di versi) per la sua lunghezza:

ora se di una epistula e quindi di un sermo (sotto il qual titolo Orazio

comprende pure le epistole) ha tutti, o, per lo meno, i caratteri essen-

ziali, come vi si potrà mai vedere o scoprire un ordine rigoroso fra le

varie, tutte e singole, sue parti, quale certo l'autore stesso non

volle introdurvi '? Certo che un oi-dine generale, da cui un " unum „

risulta, vi è, e nessuno lo potrà negare (sarebbe strano che Orazio, il

quale tanto spesso inculca in teoria il principio della unità nell'opera

d'arte, la violasse in praxi), ma esso, nelle sue linee fondamentali, si

riduce soltanto, con sicurezza, a quelle due parti precipue che si com-

piono fra loro, delle quali la prima riguarda l'opera poetica, la

seconda il poeta stesso, la pi-ima l'ars, la seconda Yartifex: rintrac-

ciare poi gli altri fili, che spesso si rompono o s'intralciano nella trama

stessa del tessuto poetico, è opera come del tutto subbiettiva (e

quindi varia e incerta, perchè materia di natura opinabile), così, ripeto,

a mio sommesso avviso, disperata. """**

Questa impresa ha ritentato ora il Patin, il quale prendendo le mosse

dal Wecklein {Die Kompositionsweise des Horaz und die Epist. ad Pis. in

Sitz.-Ber. d. Bayr. Akad. d. Wiss. 1894, p. 379 sgg.; cfr. Vindiciae ecc.

in Philologus, 1907, p. 459 sgg.) e spingendo, anzi, pivi oltre il suo prin-

cipio dello " stùrzen „, ossia ribaltamento (o, se la parola sembra

un po' volgare, diremo sconvolgimento) delle varie parti dell'o-

pera oraziana, cerca in questo modo di scoprire il filo conduttore che

tutte le unisca in un tutto organico. E questo " stiirzen ,, per ottenere

l'ordinamento logico dei singoli oggetti trattati da Orazio e il nesso fra

loro, consisterebbe nel capovolgere (mentalmente, ben inteso) le

cose dette di volta in volta, da Orazio, non fermarsi, cioè, e formaliz-

zarsi ai bruschi passaggi da una materia all'altra, ma entro a ciascun

capitolo maggiore ricercare e cogliere quel tratto accessorio che poi in

un altro capitolo trova la sua corrispondenza e la sua spiegazione
;

(1) Non disgiunta dalla retorica, e neppure di carattere isagogico :

cfr. Schanz 1. e. p. 162, il quale anche, p. 157 sgg., dà un eccellente

riassunto della materia àeWepistula.
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riunendo così non le varie sezioni maggiori, segnalate dalla diversità

della matei-ia e da salti di pensiero e passaggi, quali sembrano, irra-

zionali, ma bensì i fili secondari, che si trovano, per entro alle

singole parti maggiori, in punti accessori dell'opera, il Patin si lusinga

di avere sciolto l'enigma e, col filo datogli dal Wecklein per percorrere

il laberinto, "das Ziel ganz erreicht zu haben „.

Non entrerò io ora ne farò entrare i lettori nel viluppo intricato di

strade e stradicciuole di questo laberinto per non smarrirvici dentro,

non ostante la guida esperta e rocchio acuto del Patin : basti solo in-

dicare il contenuto generale della miiiuta disamina. Egli divide VArfe

Poetica in due sezioni principali : la I, dal v. 1 al v. 250, " dei requisiti

per una opera d'arte „ (pp. 4-21), la 11, dal v. 251 alla fine (v. 476j, " dei

requisiti per un artista „ (pp. 21-34), oltre un " Rtickblick: ein Wort an

die Chorizonten „ (pp. 34-39), e un breve " Anhang „ (pp. 40-41). Nelle

" Parafrasi „ aggiunte, ciascuna, a queste due metà deìVArte Poetica, sono

indicati i fili di concatenazione fra le singole parti delle due sezioni

maggiori, ricavati appunto mediante il principio delle " Sturzungen „ ;

a corredo, inoltre, seguono, per ciascuna metà, " Begrundungen und

Noten ,. La prima metà è suddistinta in tre parti principali (che hanno,

a lor volta, altre divisioni e suddivisioni) : A: ^i v & o g e À é l l g

(vv. 1-88: scelta della materia, sua espressione [lingua, metro], ecc.);

B: old VOI a e t^ & o g (vv. 89-177; il v. 178 " ist zu streichen „

[p. 40] V — , facoltà sensitiva, emotiva, cioè degli alletti e sentimenti ;

rappresentazione dei caratteri individuali e tipici, storici, ecc.); fiéÀog e

otp i g (vv. 179-250; parti drammatiche ed epiche della rappresentazione

scenica; storia del coro e della sua musica; dramma satirico, ecc.).

Anche la II metà è divisa in tre parti con varie suddivisioni : D: Edu-

cazione d eli' artista (pp. 251-346); educazione tecnica e filosofica

unita all'ingegno e in relazione al duplice scopo della poesia di prodesse

e di delectare; E: alto ideale della perfezione (pp. 347-379);

F: mezzi da impiegare per tendere a q uè sta (vv. 380-476),

con la chiusa umoristica, per ragioni di contrasto, del poetastro,

zimbello del pubblico.

Come conclusione finale il Patin osserva che Orazio, se tanto gli fosse

stato concesso di vita, avrebbe in quel suo componimento molto più

" geklàrt und geglàttet „, ma specialmente " verbunden ,, e che

pur ritenendolo senza dubbio alcuno l'ultimo suo lavoro, pure non lo

considera affatto * fùr das beste oder vollkommenste Werk des Horaz „

(pag. 39).

Padova, marzo 1912.
Pietro Rasi.
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Wilhelm von Christs Geschichte der griechischen Litteratur- Unter Mit-

wirkung von Otto StAulin bearbeitet von Wilhklm Schmid. E r s t e r

Tei!: Klassische Periode der griechischen Litteratur. Sechste Aufla<{e

1911, di pp. 971. - Z w e i t e r T e i 1 , E r s t e H il 1 f t e (pp. 1-234)

1908; Erste Hillfte, zweite Lieferung (pp. 235-506).

Fùnffce Auflage, 1911 : Die Nachklassische Periode der griechischen Lit-

teratur. Muachen, C. H. Beck'sche Verlagabuehhandlung.

Dopo la morte del Christ, la benemerita casa editrice, a cui gli stu-

diosi devono il monumentale manuale di antichità classica di Iwan von

Miillcr, ha dato allo Schmid l'incarico di curare la quinta edizione della

Geschichte der griechischen Litteratur. Non si trattava di scrivere un'opera

nuova, ma di correggere e migliorare quella che, in un periodo di venti

anni, aveva avuto costante il favore degli studiosi, tanto che ben quattro

edizioni s'erano esaurite. Molte erano le modificazioni, molte le aggiunte

necessai'ie, ed anche molte le lacune da colmare. Per conseguenza, la

mole del libro aumentò, e non potè più essere contenuto in un solo vo-

lume. Un aiuto prezioso trovò lo Schmid nel professore Otto Stàhlin,

di cui è specialmente nota la magistrale edizione di Clemente Alessan-

drico, il quale si assunse di trattare della letteratura greca cristiana.

Non solo venne accuratamente riveduta la bibliografia, ma dato speciale

risalto ad alcune individualità che non spiccavano nelle trattazioni an-

teriori, e furono determinati e caratterizzati con cura maggiore gli indi-

rizzi vari che nelle diverse epoche assunse la coltura generale. Sarebbe

stato bene che lo Schmid, procedendo nella via coraggiosamente intra-

presa, avesse rifatto completamente i capitoli su Omero, Demostene,

Platone, Aristotele, sebbene fossero tra i migliori del Christ, trattandosi

di scrittori a cui aveva dedicato studi speciali. Precorrendo le speranze

del nuovo autore e prima che fosse condotta a termine la quinta edi-

zione della seconda parte, si rese necessaria la sesta edizione della

pi'ima parte in cui poche sono le modificazioni introdotte, quantunque

sia stata qua e là migliorata nella forma e nella sostanza e legger-

mente aumentata; sono 771 pagine invece di 716. Anzi siccome l'indice

completo, che verrà pubblicato con l'ultimo fascicolo della seconda parte

con cui si chiuderà l'opera, si riferirà necessariamente alla quinta edi-

zione, opportunamente si pensò di segnare, in margine della sesta edi-

zione della prima parte, i numeri delle pagine corrispondenti della

quinta edizione. Del zweiter Teil (Nachklassische Periode der grie-

chischen Literatur) sono usciti due fascicoli: Erste Hàlfte (I Lieferung)

p. 1-384 ed erste Hàlfte (li Lieferung), che formano un tutto a
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se e comprendono il periodo che corre tra quello classico e quello

classicistico. Quindi, nell'interesse degli studiosi, la casa editrice ha deciso

di considerare T'erste Hàlfte' come primo volume, formante parte

a se, della seconda parte della Storia della letteratura greca. Alla

fine della zweite Lieferungvièil frontispizio, l'avvertenza dello

Schmid ed il sommario. Se il primo volume già molto si avvantaggiava

sopra la quarta edizione del Christ, ancor più sensibile è la difierenza

nella parte pubblicata dello zweite r Teil che può quasi considerarsi

come opera nuova. Ad Otto Stahlin sono dovute le pagine importantis-

sime dedicate al capitolo Die hellemstisch-jiidische Kultiir (pp. 405-475).

Sarebbero facili — ognuno ne deve convenire — le osservazioni su sin-

goli punti, ed ogni studioso potrebbe portare la sua pietruzza per il

miglioramento dell'edificio dovuto all'indefessa attività di tanti valenti

uomini. Altri cerchi se tutto è lavorato a fil d'unghia ed indichi i vari

difetti gli errori in cui gli autori sono caduti; ma è certo che l'opera,

diventata ora veramente indispensabile come Nachschlagev^erk, vedrà

aumentare ancora il favore che, anche nell'edizioni anteriori, meritata-

mente ha goduto nel mondo degli studiosi.

Massimo Lenchantin de Gubernatis.

Caul Ganzenmìjller. Die Elegie Nux iind ihr Verfasser. Tiibingen,

Heckenhauer, 1910, di pp. 87.

Benché la tradizione manoscritta concorde attribuisca ad Ovidio l'elegia

Ntix, tuttavia gli ultimi filologi che se ne occuparono erano molto scet-

tici rispetto all'autenticità del breve earme. Il Ganzenniiiller ha preso a

trattare sistematicamente la questione, giungendo a notevoli risultati.

Dopo aver accennato alle edizioni anteriori ed ai codici, egli ha ristam-

pato il testo, basandosi sull'edizione del Baehrens, tanto accurato, come

sempre, nell'apparato critico, quanto avventato nel proporre le piìx ar-

dite congetture. Ed una tendenza spiccatamente conservativa appare nel

Ganzenmùller in confronto al von Wilamowitz il quale aveva pubbli-

cato il Liber Nucis nelle Comment. phil. in hon. Th. Mommseni, 1877,

pp. 390-401. Dato un rapido sguardo alle opinioni esposte dai filologi, a

cominciare dal Poliziano sino al Wilamowitz ed al Baehrens, il Ganzen-

mùller, armato di tutti i mezzi che la scienza filologica moderna può

fornire, scende in lizza, e si sforza di sciogliere il nodo gordiano della

autenticità, entrando in minuta disamina della metrica, della lingua,

del contenuto del carme. Mancano, è vero, certe particolarità della

tecnica del verso, le quali ricorrono nelle altre opere del poeta di Sul-
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mona; ma non è meraviglia, chi pensi alla brevità della poesiola com-

posta di 91 distici in tutto. Ciò eccettuato, si osserva una significativa

concordanza tra l'elegia Nux e le opere sicuramente autentiche di

Ovidio. Per quanto concerne la lingua, il diligentissimo studioso non si

è ridotto all'esame puro e semplice della grammatica ovidiana, ma ha

messo in luce, con cura che maggiore non si potrebbe, quanti contatti

ha potuto trovare con gli Aratea di Cicerone, con Virgilio, Catullo,

Tibullo, Properzio. Ed anche l'atteggiarsi dei pensieri ricorda la maniera

ovidiana. M. Pokrowskij, in una sua importante ricerca {Neue Beitruge zar

Charahteristilc Oinds, Philologus Suppl. XI, 3, 1909, p. 351 sgg.) ha richia-

mato l'attenzione sull'atmosfera giuridica che spira nei carmi scritti du-

rante il triste esilio. E tale " juristische Atmosphare „ appare anche

nella Nux ; cfr. v. 1 cum sim sine crimine vitae, v. 5 ««7 ego peccavi,

V. 154 Et crimen nona est infitiata suco, ecc., ecc. Ne mancano luoghi in

cui si nota una grande famigliarità con la materia mitica, cosa naturale

in Ovidio : nel v. 26 vien ricordata Clytaemnestra, nel v. 63 la falx Sa-

turnia, nel V. 109 ricorre il nome di Polidoro, su cui è da confrontare

la lunga narrazione in Metani. XIII, 429. Un'altra questione ha voluto

pure trattare il Ganzenmiiller, quale sia precisamente l'anno in cui il

poeta ha composto questo suo grazioso carme, ed alcune osservazioni,

se non convincentissime, certo assai acute, Io conducono a riferire la

Nux alla seconda metà dell'a. 17 od al principio dell'a. 18. II carme non

fu ignoto ai poeti posteriori, ed il G. raccoglie i luoghi simili che ha

potato trovare tra l'elegia Nux e Marziale, Persio, Giovenale ed il poe-

metto Aetna. Anzi sono lieto di poter cfe^statare che a proposito di Aetn.

65... validos tum luppiter ignis Increpat et misso proturbat fulmine montes,

il nostro filologo propone la lezione misso in luogo di iacto o simili, ba-

sandosi sul V. 165 della Nux: Aut valido missi fulminis igne peti. Anch'io

nella mia edizione del carme pseudovirgiliano ho proposto la medesima

correzione valendomi di Metam. I, 154.

L'opei-etta del G. è frutto di accurate ricerche e conduce a risultati

importanti : di essa si può veramente dire che è

Parvus, sed cura grande, libellus, opus.

Massimo Lenchantin de Gobeknatis.

T. Livi Periochae omnium librorum, Fragmenta Oxyrhynchi reperto, Iulii

Obsequentis Prodigiorum Liber. Edidit Otto Rossbach. Lipsiae,

B. G. Teubner, 1910, di pp. xlh-201.

Le sabbie dell'Egitto non ci hanno restituito che una quantità mi-

Bivista di filologia, ecc., XL. 31
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nima di papiri latini, e ciò, più che a mero caso, è dovuto al fatto che

gli Alessandrini poco si curavano della letteratura di Roma. Tra i pa-

piri latini più importanti deve essere annoverata l'epitome Liviana dei

libri 37-55, risalente al secolo terzo o quarto d. C. Il Eossbach descrive

accuratamente il papiro, del quale ci possiamo fare un'idea con la ' ta-

bula phototypica ' che fu aggiunta al volume. Come è noto, l'edizione

principe risale al Grenfell ed al Hunt, i quali adempirono al loro com-

pito con la solita dottrina, sebbene siano stati un po' troppo corrivi

neli'accogliere nel testo congetture non strettamente necessarie. A p. ix

il R. raccoglie i titoli dei lavori dedicati alla importante scoperta e tra

essi meritamente ricorda come eccellente lo studio di E. Kornemann

Zar neuen Liviusepitome (in Klio V, p. 135), nel quale, oltre ad essere

restituiti con maggior verisimiglianza e probabilità non pochi passi,

specialmente utile si rileva l'interpretazione storica che non poco ag-

giunse alle notizie che si avevano degli anni 150-137. Il nuovo editore

dissente in senso meno conservativo nella critica del testo dal Kor-

nemann che aveva creduto di poter attribuire all'epitomatore errori, che

più facilmente sono dovuti all'amanuense, come i seguenti: 9 fanien

[Quirijnalem in luogo di fiamen Quirinalis, 133 ohsidentes Romanos in-

vece di ohsidentes Romani, ecc. Difficile è stabilire con molta approssima-

zione l'epoca a cui risale questo papiro d'Oxyrhynchos. Il Kornemann

stima fosse della stessa età di Eutropio e di Ossequente; il male è che

egualmente difficile riesce determinare il tempo in cui questi autori

sono vissuti.

Le T. Livi periochae omnium librorum ab urbe condita furono estratte

da una epitome più ampia nel secolo quarto come, dopo il Niebuhr

[Vortrage iiber romiseìie Geschichte, herausgegehen von Isler, I, p. 58) ed il

Mommsen (Abhandlungen der sdchs. Gesellschaft der Wissenschaften, Vili,

p. 552, 696), ha dimostrato C. Zangemeister (Festschrift zur Karìsruher

Pliilologen-Versammhmg, p. 873), e dei codici loro discorre ampiamente

ed esaurientemente il Rossbach. L'ortografia ed alcune peculiarità les-

sicali e sintattiche {citra per sine, per omnia, captivitas, ecc.) inducono

a credere probabile l'ipotesi del Woelfflin che le 'periochae' a noi per-

venute risalgano all'età di Claudio. Frequentissime le lacune special-

mente dalla perioca 80 in poi, e numerose le interpolazioni dovute a

lettori a cui dispiacevano quei sunti troppo smilzi e stecchiti e cerca-

vano di ripol^jarli, ricorrendo o a Livio stesso o a perioche più ampie.

Delle interpolazioni di estensione maggiore fece uno studio accurato

pure il Woellflin, distinguendole in due specie: l'una dovuta al desiderio

di allargare la narrazione, l'altra dovuta ad errore. Per la critica del

testo non molto giovamento si può trarre dalle " clausulae ,. L'uso loro

è molto libero nelle perioche, di modo che il R. s'attenne, a parer
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mio, a sano criterio nulla mutando per ottenere un determinato lùtmo.

Chiude il volume il Prodigioriim liber di Giulio Ossequente; manoscritti

non se ne conservano e tiene il loro posto l'Aldina del 1508. Nonostante

le precedenti edizioni, rimaneva un margine ancora per l'attività del

nuovo editore, il quale, anche qui, rinunciò d'applicare il criterio ritmico

nella critica del testo. Incerta l'età di Ossequente, e poco convincenti

gli argomenti portati dai vari studiosi per determinarla.

Massimo Lenchantin de Gubernatis.

" Veroffentlichungen aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung ,. IV. Grie-

chisch Literarische Papyri; I. Ptolemaische Homerfragmente, heraus-

gegeben und ex'klart von dr. phil. G. A. Gerhard (Heidelberg,

Universitatsbuchhandlung. 1911), in 4°, di pp. ix-120; con sei tavole.

Se i frammenti omerici di Heidelberg non si segnalano ne per esten-

sione ne per conservazione, la loro importanza è grandemente accre-

sciuta dal fatto dell'appartener essi al cartonaggio della stessa mummia
che diede i frammenti tolemaici pubblicati in GBENFELL-Papyri II 2 e 4

e in Hibeh Papyri I 21 e 22. Le tre pitHablicazioni così si integrano

reciprocamente e all'integrazione provvide con molta diligenza e con

molto acume il Gerhard, che ne ripubblica il testo coordinato e illu-

strato. Veramente dei due gruppi in cui i frammenti si dividono, per il

primo, riferentesi a 0, il Gerhard si limitò a riprodurre la sola co-

lonna IX comprendente i vv. 180-202, dove un frammento heidelbergense

ne integra due di Hibeh, la quale limitazione se da un lato era lodevole,

nulla essendoci quanto alle parti omesse da correggere e da aggiungere,

dall'altro ci priva di quel giudizioso commento particolare che avrebbe

illustrato la parte omessa, integrando quello che accompagna la parte

pubblicata. Il secondo gruppo è molto più importante, ed estendendosi

originariamente per ben 38 colonne, comprendeva da ^ 302 a ^ 281 :

in questo i frammenti di Heidelberg si intrecciano continuamente coi

citati papiri inglesi.

Quale e quanta sia l'importanza dei papiri tolemaici per la storia

del testo omerico, non occorre spendere molte parole a dimostrare. I

molti versi in più (e i pochi in meno) e le gravi vaiùanti che presentano

in confronto della nostra vulgata, ci aprono uno spiraglio sulle condi-

zioni fluttuanti del testo prima della critica alessandrina; e il Gerhard

molto a proposito non si accontentò della diligenza del trascrittore,

fatica improba e meravigliosa (del facsimile infatti confesso che, per
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quanto io mi armi di fede, in molti luoghi non so legger nulla), ma non

delegò altrui, come qualcuno suole, la fatica del pensare e segnalò ben

nettamente le conseguenze che da tali varianti si possono trarre. Io

sono di quelli che ritengono il libro Vili dell'Iliade, nel suo complesso,

genuino ed autentico quanto alcun altro, tale anzi che, a levarlo, il

poema perde ogni senso coinune, di che ho discorso altrove ad esube-

ranza. Altrettanto vero ho riconosciuto sempre essere, che questo libro,

come e ben più d'ogni altro libro di battaglie, ha subito modilicazioni

e confusioni gravissime nella sua economia.

E di queste alterazioni ecco nei papiri tolemaici subito le prove e i

documenti. Ettore eccita i cavalli a condurlo a conquistare lo scudo di

Nestore e la corazza di Diomede e conchiude, 196-97 :

el Tovtoì 'zie Àdfioifiev, èeÀTioiftijv nev 'A^aiovg

ai)Tovv%l vTjòJv éni^tjaéfiev òasidcov.

Invece il papiro 1261 di Heidelberg al posto del v. 197 ha i resti

di due :

S vfjcov enilÌTi

vs jAaÀa yaQ he

Gli antichi avevano già notato l' inconseguenza del nostro v. 197 :

Ettore, dopo aver poco prima minacciato di ardere i Greci insieme con

le navi, ora li lascierebbe darsi sopra di esse alla fuga; e uno scoliasta

dà di ciò la sciocca spiegazione che con questo il poeta volesse deridere

il mutevole pensiero dei barbari, tò tùjv ^aQ^aQOJV evfieTd^ioÀov. Ebbene,

il Gerhard crede che la lezione del papiro fosse un emendamento in-

trodotto allo scopo di eliminare questa incongruenza, e integra i versi

monchi nel senso, che ben pochi si potrebbero sottrarre in tal caso alle

mani di Ettore fuggendo con le navi. Io sarei invece più prudente, e la

nuova lezione, più che un emendamento, la direi una semplice variante.

È poi proprio vero che con la lezione comune ci sia un'incongruenza in-

tollerabile ? Io non vedo affatto perchè nell'odio contro i nemici si debba

serbare una consentaneità assolutamente logica, ne affermerei che in

realtà, dacché mondo è mondo, la si sia mai serbata in alcuna passione;

starei anzi per dire che la regola è in pratica precisamente all'opposto

di quello che si finge a tavolino la rachitica fantasia dei grammatici.

Ettore poteva benissimo immaginarsi ora di ammazzare i Greci, ora di

ricacciarli sulle navi, come probabilmente adesso i Turchi, se le rane

avessero i denti, s'immaginano a volta a volta di fare con noi. E a dir

la verità anzi, nei limiti del discorso di Ettore, la conclusione vulgata

è più ragionevole di alcun'altra: la conquista infatti dello scudo famoso

e della corazza sulla vittoria finale non dovevano avere che un effetto
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indiretto : quando i Oh-eci avranno visto questo, dice, hì affretteranno a

fuggire senza aspettare di veder altro; e questo va. Dire invece : se

conquisteremo queste due cose, spero che pochi ci potranno sfuggire e

li ammazzeremo, importa un salto. Ma ammazzali subito, si può rispon-

dere, e non perderti a correr dietro alla corazza. Se mai, perciò, io ne

concluderei all'opposto, che la vulgata nostra prova ancora una volta

la saviezza della critica alessandrina, sia nello scegliere, sia nell'emen-

dare, posto che qui ci sia un emendamento.

Ora d'altra parte la constatazione d'una variante di senso a questo

luogo, sia essa da integrarsi col concetto proposto dal Gerhard, sia anche

altrimenti, prova che il testo qui era fluttuante non solamente nel-

l'espressione, come nella maggior parte dei casi, ma nello stesso con-

tenuto : in altre parole non siamo dinanzi a una mera variante di pa-

role, ma a una diversità, per quanto piccola, di composizione. I pensieri

e le immagini che non abbiano tra loro un ordine logico sono facil-

mente soggetti a spostamenti, e tali sono per loro natura, come s'è

detto, i pensieri e le immagini del libro Vili. Il discorso d'Ettore ai

cavalli, preso a se, nella vulgata è irreprensibile. È poi al suo pesto?

Ecco il solo punto sul quale, secondo me, resti ancora luogo a discutere.

La minaccia piìi grave dovrebbe andare di sua natura al punto culmi-

nante: ci dovrebbe essere un cres\i!endo progressivo; e la volgare ten-

denza alla esagerazione impedisce l'occasib^^e di sottrarsi a queste leggi.

È concepibile perciò che non per opera di alcun grammatico, ma prima,

nel passare di bocca in bocca, non sieno mancate nel bagagliaio epico,

allora tanto più ricco, delle formule che soddisfacessero a questa ten-

denza e si ponessero accanto a quelle più legittime da riuscire talvolta

a sostituirle.

Erano adattamenti talora necessari, talora arbitrari, dei quali non è

facile a tanta distanza giudicare ; ad ogni modo è pure interessantis-

simo, per mezzo di questi antichi documenti, cogliere i poemi omerici

ancora nell'ultimo stadio del loro divenire.

Il risultato generale poi di questa pubblicazione può dirsi la più bella

apologia del testo nostro. Tanto le varianti quanto i versi aggiunti,

per la massima parte, ci danno delle sostituzioni o delle contaminazioni

meccaniche e occasionali. Quando si introduce un personaggio a parlare

c'è la scelta tra varie formule, le quali furono varie appunto perchè ogni

diverso caso trovasse la sua più appropriata : ora è anche facile che

nel ripetere o citare a memoria l'un suono si sostituisca all'altro indif-

ferentemente. Così in ^ 378 Era rimprovera Efesto, e la vulgata ha

correttamente: adrin ap' "Hcpaiazov TtQoaeqxàveev, 8v (piÀov vlóv. il pa -

piro di Heidelberg ha invece : avtiKa f.iei,Àixtoicn TiQoai^vóa cpaidifAov

viov. e un'altra formula, ma conviene a chi fa un complimento, non
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una ramanzina. Un'altra falsa sostituzione di formula abbiamo in X31,

dove Sirio porta febbre óeiÀoìat ^qotoÌgi, e all'appropriato òeiÀolai il

papiro di Heid. sostituisce l'ozioso (A^eQÓTieaai. Altre volte non sapremmo

dire quale delle due lezioni sia sostanzialmente la buona, ma sarà ben

difficile trovare un caso in cui la lezione del papiro sia fondatamente

preferibile : così se in <5 396 la lezione del papiro avcDyag invece di

àvfjtiag pare evitare la sgradevole ripetizione con VàvilY.ev del verso

precedente, non manca viceversa in un palinsesto siriaco àvóyei invece

di àvri'AEv appunto al v. 395.

Un esempio anche degli ampliamenti: in 382 come Efesto lascia

spegnere la fiamma, il Santo si affretta a ritirarsi nel suo letto :

dxpoQQov 6' aQa y,vf,ia y.azéaavTO iiaÀà Qee&ga.

Nel papiro invece :

aipoQQOv (5' aQa nvfia KaTsay^eto v.aXa Qeed'Qa

KCiQ Qoov ìjt TO Tia^oi&ev tei kuÀÀiqqoov vócjq.

Ed è lezione possibile : ma se pensiamo che il secondo verso è deri-

vato da M 33 con leggere varianti, e che tutt'e due insieme ci danno

un bisticcio di cattivo gusto tra aipoQQov e kolq qóov e tra y,aÀà ^ée&Qa

e KaÀÀiQQoov, sarà chiara a chi che sia la preferibilità della vulgata.

Così dopo ^ 136 il papiro di Heidelberg inserisce un verso che non ha

senso comune (della sua integrazione invece non si può dubitare): siamo

ai funerali di Patroclo, e Achille tiene la testa del morto amico: or qui

subito segue il verso nuovo afiq)ov£Qì]iai Ss %eQai nofifjv i^ia^vve òai^iov.

Ma se teneva tra le mani proprie la testa dell'amico, come faceva

Achille con le stesse mani a strappare i capelli dalla testa propria ?

Evidentemente il verso è fuori di posto : pertinente al rito funebre fu

cacciato lì distrattamente per analogia di figurazione. Or ben fecero i

critici a levar via queste gramigne.

Non meno istruttivo è in -X lo spostamento dei vv. 133-35, che nel

Papiro Grenfell sono collocati invece dopo il v. 316. Come a questo

luogo si convengano al contesto che segue non possiamo giudicare, es-

sendo ivi il papiro manchevole : ad ogni modo essi sono documento di

quella mobilità dei particolari narrativi o descrittivi di cui si è detto ; e

le conclusioni ultime che se ne possono trarre sono: che la critica

alessandrina fu benemerentissima per la ragionevole pulitura ch'essa

fece del testo; che non è viceversa in alcun modo verisimile che neanche

dopo questa pulitura il testo sia tornato tale e quale, o givi di lì, quello

che uscì dalle mani del poeta ; che questi guasti superficiali sono anzi

argomento e indizio di alterazioni più pi'ofonde ; che del resto ben fé-
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cero gli alessandrini e ben faranno i moderni a deporre ogni velleità

di nuove restituzioni : ogni cambiamento che introducessimo, ancorché

confortato da tutti e sette i sacramenti della critica, non ci condurrebbe

più vicino, ma sempre piìi lontano dal vero Omero.

G. Fraccaeoli.

AIONimOT H AOrriNOI nSPI IWOIS, De sublimitate libellus,

in usum scholarum edidit Otto Jahn a. MDCCCLXVII, quartum

edidit a. MDCCCCX Joannes Vahlen. Lipsiae, Teubner, di pp. xxii-94.

Le scuole al cui uso si propone di servire questo libro sono quelle

dei filologi e non già degli ignorantelli, e perciò nessuno prenda abbaglio

da quella che pare una limitazione, e che, se è tale, deve intendersi nel

senso direttamente opposto a quello nel quale comunemente la si prende.

È un'edizione veramente modello per ogni rispetto; soltanto dopo l'ac-

coglienza fatta alle prime tre non è il caso di fermarsi troppo a far le

meraviglie della quarta, ancorché in confronto pure della precedente,

costituisca un pi'ogresso e un ulte\jiore nti^lioramento. Precede a guisa

di prefazione una succinta e precisa storia del libro e degli studi ad

esso relativi dal rinascimento fino ai giorni nostri. Segue l'edizione cri-

tica con a' piedi l'apparato e le brevi dilucidazioni ad esso necessarie,

e in un'altra sezione i passi paralleli degli antichi scrittori. Natural-

mente è esclusa ogni discussione di carattere estetico, che avrebbe sna-

turato il tipo rigorosamente oggettivo del libro, la cui esattezza e com-

pletezza del resto è primo e necessario fondamento per chi di lì voglia

muovere verso i cieli dell'arte senza pericolo di rovesciare l'aeroplano

€ riportar la solita frattura alla base del cranio.

G. Fraccaroli.

P. Cauef. Das Altertum im Leben dei' Gegemoart.Leiip2Ìg,Teuhiìer, 1911,

di pp. viii-120.

La causa degli studi classici ha per me un solo lato debole, ed è la

assiomatica evidenza delle sue buone ragioni e la assurdità e la bestia-

lità dei sofismi contrari. Appunto per questo, ogni volta che ne ho trat-

tato, sentivo anch'io come una voce intima che smontava il mio propo-

sito : non è offendere il lettore e dargli dell'imbecille il credere che
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egli abbia bisogno di tante spiegazioni per dimostrargli delle cose così

palmari? E posto per assurdo ch'egli sia così idiota da non capirle da

se, non è perdere il ranno e il sapone il voler lavar la testa a una tal

razza d'asini '? Questa debolezza invece non mostra di sentirla Paolo

Cauer, il dotto e geniale filologo tedesco, poich'egli non si stanca di

battere e ribattere il chiodo. I lettori italiani certo conoscono il suo

aureo libretto Palaestra Vitae egregiamente tradotto in lingua nostra

dal prof. P. E. Pavolini ; or con nuovi argomenti e sotto altro punto di

luce egli ritorna all'assalto con questo nuovo scritto : L'antichità nella

vita d'oggid). Il titolo ne dice il contenuto e lo scopo : mettere in rilievo

quanto del mondo antico e perchè e come è ancora vivo. E questo

quanto è molto, anzi moltissimo ; e il conoscerlo ci può insegnare a co-

noscere altresì le condizioni stesse della vita nostra e addestrarci a vi-

verla con piena coscienza. Fondamento del conoscere è l'anamnesi, e mal

cura il malato quel medico che non sappia risalire alla di lui vita an-

tecedente e trascuri di informarsi di quella dei maggiori. Ora ciò che

si fa da ogni persona che sappia l'abici dell'arte sua in tutti i casi pra-

tici e singoli della vita, la nostra sciocchezza lo trascura appunto quando

si tratta della informazione della vita stessa e dell'educazione dell'uomo.

A noi basta lo psittacismo : saper domandare che ora è in quattro

lingue, questa è per noi la cultura pratica, questa l'educazione utile»

Bestie !

Or la battaglia che il Cauer combatte per gli studi classici egli la

combatte come uomo civile : c'è poco da dire : la civiltà deriva dal

classicismo, e gli stranieri stessi lo riconoscono. La stessa battaglia in-

vece noi, oltre che come uomini civili, la dobbiamo combattere anche,

anzi in primo luogo, come italiani, poiché proprio noi siamo e per sangue

e per spirito gli eredi diretti e i continuatori dei Greci e dei Romani.

La nostra buona fortuna ci porta ora nell'Egeo, ove l'Ellenismo non è

morto, ma dorme. Sapremo noi risvegliarlo ? Sì, e sapremo, anche con

nostro profitto materiale (dico ciò per le bestie prone alla terra e ob-

bedienti al ventre), guidarlo un'altra volta sulle vie della gloria, purché

cominciamo sul serio noi a voler esser ben noi e non rigovernature di

esoticismo. Il governo di Venezia una volta ordinò ai suoi ambasciatori

così: andè dal Gran Turco e parlèghe in venezian. Parliamo dunque anche

noi in italiano, non solo con le parole, ma con l'anima italiana, con

l'anima nostra intera e grande e gloriosa e conscia della nobiltà del

nostro pensiero e superba delle nostre gloriose tradizioni piìi che due

volte millennarie. Questo significano, o meglio devono significare per

noi, pedantuzzi^ gli studi classici.

G. Fraccaroli.
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NOTE BIBLIOGRAFICHE

Robert v. Pohlmann. Aus Altertum itnd Gegenivart. Gesammelte Ahhand-

lungen. Neue Folge. Miinchcn, C. H. Beck, 1911, di pp. vr-322.

Mentre l'illustre professore dell'Università di Munchen pubblicava la

seconda edizione del primo volume di " Aus Alt. und Gegenvr. „, racco-

glieva in questo secondo quattro studi, già editi tra il 1902 e il 1906.

Sono saggi ben conosciuti dagli studiosi di antichità, e quindi non ce ne

occuperemo che brevemente.

Il primo intitolato " Il problema di Socrate , (pp. 1-117) ha aspetto

polemico contro pai-ecchie delle più recenti ricostruzioni del pensiero

di quel grande. L'A. nota numerose contraddizioni e assurdità in cui

cadono i critici moderni, distingue a modo suo il vero Socrate da quello

sformato che compare nell'opera di Platone dall'una parte, di Senofonte

dall'altra; distingue le sovrapposizioni e le invenzioni dal substrato

reale. Interessante è tutta la parte diretta a togliere dal pensatore la

maschera ieratica applicatagli da Platone, e quella diretta a provare

l'autonomia dell'etica Socratica di fronte alla religione, e convincenti

sono le obbiezioni mosse al confronto stabilito dal Meyer tra Socrate e

l'autore del libro di Giobbe.

L'ai-gomento dello studio che segue :
" Tiberio Gracco, come riforma-

tore sociale „ (pp. 118-183), non si presta meno alla polemica. L'A. esa-

mina se dobbiamo seguire le notizie di Appiano, su cui sono foggiati

in generale i giudizi moderni su Tiberio Gracco, o ammettere collo

Schwartz che le notizie di Appiano su questo argomento sieno un " ro-

manzo „ di nessun valore storico; se in altre parole Tib. Gracco fu un

conservatore pati'iottico che voleva la potenza della patria, o un rivo-

luzionario sociale. Le obbiezioni dell'A. allo Schwartz sono stringenti

ed efficaci.

Il terzo saggio (pp. 184-276) studia le idee politiche e sociali, i pen-

sieri di riforma e così via, del periodo di crisi durante il quale cadde

la repubblica e sorse il Cesarismo. Base dello studio è la dimostrazione»

contro l'opinione comune, dell'autenticità delle due suasorie Sallustiane

a Cesare. L'A. deve esprimere piìi volte la sua opinione intorno ai sistettii
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clie si sogliono adottare nell'esame della genuinità delle opere antiche,

ed in molti punti riesce a convincere il lettore.

L'ultimo saggio concerne " La storia dei G-reci e il secolo XIX „

(pp. 277-322), spiegando l'evoluzione del metodo nelle ricerche di storia

greca, e giudicando del valore e dei risultati dei singoli contributi. Questa

è per così dire la parte piìi scottante del volume; ne, dato l'argomento,

può far meraviglia ae il lettore competente, pur accettando molte delle

idee e dei giudizi dell'A., debba spesse volte dissentire da lui.

Firenze Luigi Pareti.

Sexti Aurelii Victoris Liher de Caesaribus. Praecedunt Origo gentis

Romanae et Liher de viris illustribus urbis Eomae. Stibsequitur Epi-

tome de Caesaribus. Recensuit Franciscus Pichlmayr. Lipsiae, in

aedibus B. G. Teubneri, MCMXI, di pp. XXII-210.

Il 'corpus' della ' historia tripertita ', come è noto, consta dei libri

Origo gentis Romanae, De viris illustribus urbis Roniae e De Caesaribus,

ai quali si aggiunge solitamente una Epitome de Caesaribus, che da

Augusto si spinge sino alla morte di Teodosio. Mentre, nei secoli pas-

sati, tutte queste operette venivano attribuite a Sextus Aurelius Victor,

ora concordemente si ritiene che questo scrittore, vissuto verso la metà

del secolo IV, sia autore solo del libro Historiae abbretnatae ab Augusto

Octaviano usque ad considatum decimum Constantii Augusti et luliani

Caesaris tertiuni, il quale, di solito, vien detto Liber de Caesaribus.

Nella prefazione il Pichlmayr, già noto per diversi lavori su tali

questioni, tratta brevemente della vita di S. Aurelio Vittore, senza giun-

gere a nuovi risultati (cosa del resto piìi che naturale). Discordi essendo

le opinioni sull'autore del De origine gentis Romanae, il nuovo editore

le espone, senza decidersi per l'una piuttosto che per l'altra. Ne maggior

luce si ha sull'autore del De viris illustribus, che A. Schott, che fu il

primo a raccogliere il "corpus' della 'historia tripertita', avrebbe vo-

luto identificare con S. Aurelio Vittore. Anche sulle fonti dell'operetta,

che talora offre notizie non disprezzabili per la storia di Roma, molto

ancora resta da fare. L'autore della Epitome de Caesaribus sembra sia

vissuto verso la fine del quarto od il principio del quinto secolo, e si

hanno ragioni per crederlo un pagano ; altre notizie non si hanno.

Moltissimi sono i codici del De viris illustribus e della Ejjitome de Cae-

saribus, dei quali i piti importanti furono esaminati e classificati dal

Pichlmayr; invece in due soli codici ci sono pervenuti il De origine

gentis Romanae ed il Liber de Caesaribus. Nell'apparato critico, in luogo

delle solite espressioni " addit, omittit ', che sono ormai diventate forme

stereotipe nelle edizioni d'ogni nazione, vengono usati i segni -\- e —

.
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Il Krumbacher di queste novità non ne voleva sapere; ad esse fece

invece buon viso Io Stiihlin nei suoi utilissimi Ratschlcige fiif die An-

lage textkritischer Ansgaben, osservando che, con quei segni, si poteva

a prima vista riconoscere il genere della variante e della congettura.

A me pare che, allo stesso modo con cui ora universalmente sono accet-

tati segni come questi : (),[], t. *, ecc., altri se ne possano aggiun-

gere, purché venga ad essi attribuito un unico e costante significato.

M. L.

Platone. Il Menesseno. Traduzione di Antonino Cassarà, con introduzione

e note. Catania, V. Muglia, 1911, di pagg. xvi-29.

Non esito a dichiarare che è la migliore traduzione che io conosca

del dialogo platonico : quasi sempre fedelissima, sempre spigliata, e

quindi di lettura facile e gradevole. Riporto poche linee del principio

del cap. Ili :
" Men. Tu, o Socrate, canzoni sempre gli oratori ; ma nel

caso presente io credo che chi sarà designato avrà un compito tutt'altro

che facile : la scelta infatti avviene proprio all'improvviso, di maniera

che l'oratore sarà davvero costretto come a improvvisare. Soc. Tutt'altro,

caro : ciascuno di essi ha i discorsi bejl'e pronti ; del resto non è

difficile improvvisare su tali argomenti, tò- vero se si dovessero elogiare

gli Ateniesi tra i Pelopormesii, o i Peloponnesii tra gli Ateniesi, occor-

rerebbe un oratore valorc^o, capace di persuadere e piacere ; ma quando

uno arringa quelli stessi di cui tesse le lodi, non ci vuol molto a pa-

rere buon parlatore „. In piìi di un luogo il Cassarà dà un'interpreta-

zione alquanto diversa dalle solite, e, mi sembra, giustamente. L'intro-

duzione ' 11 Menesseno, sua autenticità, suo significato ', se anche non

dice nulla di nuovo, è buona ; meno buone alcune delle note, alle quali

nuoce la soverchia concisione, appunto che non si può fare ad altre.

D B.

Luciani quae fertili'
' Demosthenis laudatio '. Recensuit et illustrarit Fer-

DiNANDXjs Albers. Lipsiae , in aed. B. G. Teubneri, MCMX , di

pagg. 76.

Edizione critica molto probabilmente definitiva, senza dubbio esau-

riente per tutto il resto, la lunga introduzione e in massima parte il

commento. Ciò non significa che proprio tutto sia perfetto; fra altro,

nell'elenco dei codici ne comparisce anche uno della Biblioteca Ambro-

siana, che l'Albers indica semplicemente così: " Ambros. 218 ,. Sono

parecchi anni, non meno di una quindicina, che io vado ripetendo che

nella segnatura dei manoscritti Ambrosiani figurano una lettera dell'al-

fabeto, una cifra e l'ordine di collocazione, sup(eriore) o inf(eriore), ed
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è assolutamente indispensabile, quando non si voglia

citar il numero, onde sono contraddistinti tutti i detti manoscritti (greci)

nel Catalogo a stampa, recare tutte e tre le indicazioni o dati che si

debbano chiamare ; ma purtroppo la mia, che viene dal di qua dalle

Alpi, è sempre stata una vox clamantis in deserto ! al di là con la

scienza infusa si accompagna una mirabile durezza di testa! Ecco: nella

segnatura di tre codici greci Ambrosiani torna la cifra 218, cioè

N 218 sup., A 218 inf., D 218 inf. (Catalogo rispettivamente n.' 566, 824,

942); il codice 218 dell'Albers è il secondo. Egli alla segnatura monca

aggiunge " saeculi XV Graeveno, XVI Nileno indice , ; io non so se il

Graeven e il Nilen abbiano veduto il nostro codice, so che è certa-

mente della fine del secolo XV. Ma sono minuzie. Ho premesso che

l'introduzione è esauriente; ne giudichi il lettore dai titoli dei capitoli

in cui è divisa :
"

1. Z)e Uhris manuscriptis. IL De libelli composifione.

III. De genere ac arte dicendi. IV. De fontibus. V. De scriptore „. Che lo

scriptor non sia stato Luciano è cosa oramai ammessa da tutti ; fu,

come dimostra l'Albers, un sofista di Alessandria già avanzato in età

e maestro nella propria arte, il quale compose il dialogo non prima

del 162 d. C.

D. B.

Auswahl UHS Plutarch von Herm. Schickinger. Zioei Teile. I Teli : Ein-

leitung und Text. II Teil : ErMiirende Anmerkimgen. — I Teli, niit

einer Tafel, 11 Abbildmtgen u. 16 Earten. Leipzig, G. Freytag; Wien,

F. Tempsky, 1910, di pagg. 280.

Ignoro se la seconda parte dell'opera sia uscita; finora io non ho ve-

duto che la prima. Contiene, oltre all'introduzione, che è, mi spiace

dirlo, una ben povera cosa, a tavole cronologiche e genealogiche, e a un

indice dichiarativo dei nomi di persona e di luoghi, il testo abbreviato

e purtroppo qua e là anche modificato di quattro 'vite': Aristide, Pe-

ricle, Alessandro, Cesare. Davvero non comprendo per quale ragione

l'autore abbia creduto di sopprimere i due primi capitoli della ' vita
'

di Pericle e di essa abbia castrato il capitolo XXIV, dove pure non

esitò a conservare i versi di Gratino intorno ad Aspasia. Del modo, in

cui è pubblicato, di su l'edizione del Sintenis, il testo di Plutarco, cito

cotesti due soli saggi, ma è facile capire che il sistema è seguito in

tutto il libro. Le tavole cronologiche e genealogiche e l'indice saranno

certamente utili ai giovani
;
però in questo non mancano inesattezze.

Un esempio : di Mida è detto che gli si diede per madre Bona Dea ;

non Bona Dea, bensì Cibele : il mito non è romano. Belle sono tutte le

illustrazioni e le carte. Non posso tuttavia tacere che fra le prime ve

ne ha due, quelle rappresentanti, secondo l'autore, Antonio, un busto, e

1
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Cleopatra, una moneta o medaglia, le quali riproducono monumenti che

ancora non furono identificati con certezza assoluta.

D. B.

CouKADo Barbaqallo. L'Opera storica di Guglielmo Ferrerò e i suoi critici.

Milano, Treves. 1911, di pag?. 222.

È una difesa dottissima dell'opera del Ferrerò e una risposta corag-

giosa ai molti, anzi troppi critici — e fossero almeno tutti, maggiori

e... minimi, in buona fede! — che essa ha incontrato sulla sua strada.

Il libro che inevitabilmente avrà per alcuni ' savor di forte agrume ',

si legge con crescente interesse dalla prima all'ultima pagina, si legge

e si ammira ; e si finisce col condividere tutte le opinioni dell'autore.

Vorrei poter riportare per intero la prefazione, in cui il Barbagallo

espone i motivi e gl'intendimenti del suo studio ; ma per una ' nota

bibliografica' è troppo lunga. Mi accontento di avvertire che e i motivi

e gl'intendimenti sono esclusivamente scientifici ; delle questioni uni-

versitarie, politiche, regolamentai'i, che nella stampa periodica italiana

invelenirono purtroppo il dibattito intorno al valore e ai meriti di stu-

dioso del Ferrerò, il Barbagallo non se ne occupa aiFatto ; e di ciò gli

va data ampia lode incondizionatamente. Lo " studio consta di due

parti distinte, delle quali J'una concerne i taciti, od espliciti criteri di

metodica storica del Ferrato ; l'altra riguarda la visione, che egli ha

dello svolgimento della storia romana, e la maniera in cui ne vede e ne

risolve gli svariati problemi „. Piacciono soprattutto nel libro del Bar-

bagallo la serenità e l'imparzialità onde egli dà prova, mancate troppo

spesso ad alcuni dei critici del Ferrerò, sempre ad altri ; e fra questi,

duole dirlo, ma è la verità ! sono in maggioranza i critici nostrani. Dei

loro errori fa una diligente rassegna il Barbagallo in un capitolo spe-

ciale della parte seconda del suo libro; qualcuno, come quello relativo

alla metrica oraziana, è davvero ameno. Dubito forte che egli riuscirà a

convincere il critico x e il critico y e il critico z del loro torto ; ma ciò

evidentemente non significa che egli non abbia ragione, anzi ragioni

da vendere, e non infirma in nulla e per nulla il valore delle sue ar-

gomentazioni.
Domenico Bassi.

Epitome Thesauri Latini. Adornavit et auxiliantihus compluribus edidit

Fr. Vollmek. Voi: I Fase: I a-aedìlis. Confecerunt Fr. Vollmer et

E. BicKEL. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di coli. 160. in-8° di gr. form.

i Con vivo compiacimento salutiamo questo primo fascicolo della grande

mpresa, cui si è accinto, col potente aiuto della Casa editrice B. G. Teubner,

l'insigne filologo della Università di Miinchen Federico Vollmer, e fac-
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ciamo subito l'augurio cordialissimo che non si faccia aspettare tropp

anni il compimento di un'opera la quale, per il suo indirizzo altamente

scientifico e per l'ampio materiale che abbraccia., pur dovendo essere

contenuta in uno spazio di circa 1/7 di quello che sarà occupato dal

Thesaurus, si raccomanda ad ogni filologo e glottologo, al romanista,

allo storico, al teologo, al giurista. Di fatto questa Epitome dovrà " in

i ìiandlichen Bànden den gesamten Wortschatz des klassischen Latein von

Livius Andronicus an bis auf Tertullian genau beschreiben und von da

aus das edite, volkstumliche Weiterwachsen der Sprache in Inschriften

und Schriftwerken verfolgen. „ E questi quattro volumi comprenderanno,

complessivamente, 40 fascicoli o dispense (Lieferungen) di cinque fogli

ciascuno (80 pagg. = 160 coli.), sì che ogni volume sarà costituito di

10 dispense, vale a dire di 800 pagg. = 1600 coli. La seconda dispensa

è già annunziata per il principio del 1913.

Riserbandoci di riparlare di questa sì importante pubblicazione, ne

diamo intanto un saggio, riproducendo alcuni articoli dal fascicolo teste

edito, per dare un'idea, per quanto necessariamente incompleta, del

metodo e dell'estensione dell'opera.

ab*latio, -onis f. ab auferre, vox sera. i. q. demptio, demintitio : Eccl.

t. t. in geometria: Boeth. top. Arisi. 8, 21 Cassiod. art. 7. in gramm.

{0710X07111} avynoTi'^ àcpaiQEaig) : Diom. gramm. I 441, 22. 27 passim

i. g. remissio : Augustin. prò àcpaigei^a (primitiae vel oblatio Vulg.) Itala.

ab-latTvus, -a, -um, t. t. gramm. ; àcpai^eTinóg, àTtonofitaTiKÓg Gloss.

casus sextus (cf. Varrò ling. 10, 62) : -us tei -us casus iam inde a Qiiint.

phrases: -o adiungere, coniungere, iungere, copulare; -um assumere,

capere, habere, regere, trahere ; -o respondere, servire, uti, fungi {hoc

etiam i. q. formare). res quae ad -um casum pertinent : praepositiones

-ae, modo -o Gramm. neutr. : Greg. Tur. glor. conf. praef.

ab-làtor, -òris m. non ablator, sed custos pudoris Aug. serm. 225, 21

civ. 19, 13 I Sed. pasch. carm. 5, 344. 1 Schol. Ter. p. 132, 25.

ablava minor Gloss. : herba ; cf. chamaemelon.

(ab-lavo) v. abluo.

ab-legatio à7io7to(i7t^ Gloss. iuventutis ad . . . bellum Liv. 6, 39, 7
/

Plin. nat. 7, 149 I Symm. epist. 8, 19, 2.

ablegmìna partes extorum (quae prosegmina dicuntur add. Gloss.)

quae dis immolabant Patd. Fest. 21, 7. orig. ine.

ab-lègo, -avi, -atum, -are. àno7ié}iTcoiJi,ai, à7io7toiov{A,at, Gloss. -are

est proprie alio mittere, dictum a legatis Non. 31. % proprie:
homines : iam inde a Plauto, Gas. 62. Mil. 869 / Ter. Hec. 414 / Cic. Verr.

3, 74. Att. 2, 18, 3 I al. pueros venatum Liv. 1, 35, 2 I al. pecus ab

prato Varrò rust. 1, 47, 1 1 Colum. 6, 5, 2 al. (columbas) Stat. Theb. 5, 63.
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merceiH : Iiiv. 14, 202. nota : in exilium verius quara in militiam

Lii'. 27, 0, 3; cf. Amm. 28, 1,21. • ir ansi a te', (praecepta philoso-

phorum) atfoctus nostros velut edicto coercent et -ant Sen. epist. 94, 47.

verbum de oratione Pronto p. 78 N. a se . . . passiones Amhr. Noe 24, 87.

nota : (viros) -os ... ab omni (scelere) i. remotos Amm. 29, 2, 11.

a-blepsia, -ae f.,
àpÀeipla. Serv. Aen. 7, 647. graece : Siiet. Claud. 39.

a-bleptns, -I, H^Àemos. Firm. math. 2, 22, 1. 2, 23, 7.

ab-levo, -are, in codd. Amhrosii saepius eodem sensu qtw adlevare (ali-).

abligiirrigine voracitate Gloss V 161, 6.

ab-ligurrio^ -il {Ter.) vel -ivi (Aptd.). a canibus -itur sanguis ,4^106.

nat. 7, 3. de basto : Suet. gramm. 23. gluttire, sorbere Gloss. : -ibam

dulcia Apid. met. 10, 14 I Aug. e. Faust. 16, 30. -ire, multa avide con-

sumere Non. 134. KaTea&lco Gloss. : ablig(urri)as bona Enn. sat. 17. patria

-ierat bona Ter. Eun. 235 I Apul. apol. 59 / Heges. j Sidon.

ablìgnrrTtione, abl. f. Capitol. Opil. 15, 2 i. q. luxuria.

abligurrltor, -Sris m. Amhr. epist. 45, 10 , Cassiod.

? ablinda iinter insecta) Poi. Silv. chron. min. I p. 544, 1; v. abelindeas.

ab-liugo, -ere. oculos -gito vel inlinito per linguam Marceli, med.

8, 137- ablinguet ^>ro ènÀei^si (delebit Vidg.) Itala num. 22, 4. exod.

11, 4. num. 13, 5.

ab-loco, -atus, -are. aliìs locarefauet. Ini. 26. Vit. 7.

ab-Itido, -ere haec a te non multum -it imago Hor. sat. 2, 3, 320.

ablninentniii y.dd-aQois Gloss.

ab-luo, -uT, -tìtum, -uere ex ab-lavo (Gramm.), cf. ànoXoixa. ablCitus

{cf. ablùtio, ablùtor) Verg. Aen. 9, 815 I Claud. / luvenc, ablùta Sedid.

pasch. carm. 4, 269; abluiti Itala, abluitura Prud. apoth. 684. ùtioÀovù),

àTvonÀv^o), ànovlntoì, ànonXvv(à Gloss. sudorem ... et pulverem -ere,

non lavare, sed maculam elegantius eluere quam abluere Pronto p. 64, 16.

• proprie: lavando toll er e: lymphis . . . pulverem manibus

Pacuv. trag. 245 I Varrò rust. 3, 9, 12 I Verg. I Qiiint. j al. t. t. ìned.:

Plin. nat.*17, 267 I al. aqua diripere: pulvinos Varrò rust. 1, 35, Ij

villas Sen. nat. 3, 27, 7 I Lucan. 6, 810. purgare: Cic. Sex. Rose.

72 I Vlixi pedes Tusc. 5, 46. me flumine vivo Verg. Aen. 2, 720 j passim,

intr.: -e {vCipai) et -it {èvixpato) Itala loh. 9, 7. % trans la te:

tollere: perturbatio animi placatione -atur Cic. Tusc. 4, 60. sitim: Liicr.

4, 876. scelus: Catull. 88, 6 ; al. et saepe apud Eccl. de haptismo, ut

peccata tua Vulg. act. 22, 16. insontem reddere: dextram Sen. Herc.

f. 1326, saepe ap. Eccl., ut Vulg. I Cor. 6, 11. -ant se ab omni cupi-

ditate Herm. vulg. sim. 7.

ab-liitio, -onis f. vox sera. de u constai ex: ut nova lordanis -io

sanctificavit Auson p. 20, 19 P. e. gen. obi. ut corporis Macroh sat.

3, 1, 6, et subi. saepe et proprie et transl. de baptismo ap. Eccl.
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ablutor, -oris m. Carni, adv. Marc. 3, 221. 222. Orient. carni. aj)p.

2, DÒ de baptismo sit>i.

ablUA'io, -onis ni. t. t. grom. de alluvione atque abluvione Grom.

p. 124, 1. 150, 27.

Laberius {coni. Ì5i) . . . dixit . . . ablumim prò diluvio Geli. 16, 7, 2.

ab-matertera, -ae f. sexto gradu sunt abavunculus -a, 1. abaviae

frater et soror Gaius dig. 38, 10, 3 pr. / al. ap. Ictos.

abnatare èKKoXvfA§qaai Gloss. -at Stat. Ach. 1, 383.

abnegantìa, -ae f.
ipeva^ua Herm. vulg. niand. 8.

abnegiitio àndQv^aLS, àTioaréQijaig, Gloss. vox sera. refutatoris

Arnob. ìiat. 1, 32. sui Uier. epist. 121, 3. moralis Don. Ter. Pìiorm. 303 I

Eccl. in iure: rei creditae Isid. orig. 5, 26, 20 I leti. in granini. i. q.

àjTÓtpaaig: Prisc. gramm. Ili 35, 23 I al.

abnegatÌTllS, -a, -um. in gramm. i. q. negativus, ex gr. Prisc. gramm.

Ili 13, 30 I saepe {ànocpaiiKÓs'^. in log.: Casstod. art. 3 p. 1192'^.

abnegato!* à7TaQV)]T>jg , àTioaTEQijzìjg Gloss. Tert. ftig. 12 ! Ai^ell.

p. 210, 17.

abnegito, abnego saepius Gloss.

ab-nego, -avi, -atum, -are. amnegaverit Cor^j. VI 14672, 10. ànag-

vovfiai. Gloss. i. q. recusare: e. inf. adhibere manus Verg. georg. 3, 456.

Aen. 2, 637. dare nolle: tibi coniugium Verg. Aen. 7, 424. imbrem

Colum. 10, 51 I Lucan. 3, 263. ei pecmiiae partem Quint. 11, 2, 11.

nolle reddere: depositum Plin. epist. 10, 96, 7. nummos luv. 13, 94; e.

dat.: Itala lev. 19, 11. repudiare, non agnoscere: te . . . comitem -at

Fides Hor. carm. 1, 35, 22. parentem sibi Corp. VI 14672, 10. -andus

a Christi gratia Eccl. se sibi Itala Matth. 16, 24. seq. acc. e. inf.:

Macrob. Sat. 7, 5, 4 I Sidon. carm. 22, 88 I al. scq. quod et {post neg.)

quin Eccl.

abnepos, -otis m. et abneptìs, -is f. pronepotis proneptis filius filia

Pani. dig. 38, 10, 10, 15 / leti. saepe {cf. Mommsen ad Corp. II 3417)

in imp. nominibus: Inscr.; cf. Sen. apoc. 10 I Suet. Nero 35. plur. sensu

latiore: Stat. silii. 4, 3, 147.

ab-nocto, -are non domi dormire, adulterum (lovem) et -antem Sen.

dial. 7, 26, 6 / Mareian. dig. 1, 18, 15 I Geli. 13, 12, 9 / Tert. / Ci/pr. Gali,

exod. 734.

abuòrmis aQQvd'fiog, innumerabilis Gloss. at Hor. sat. 2, 2, 3 intellege

ab normis sapiens ; cf. Cic. Lael. 18.

E. S.
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RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE

The Classical Eevietv. XXVI. 1912. 1. — W. R. Paton, TJie armour of

Achillea, pp. 1-4 [È notevole il fatto che mentre VIliade (24, 62) ricorda

che tutti sii dei, intervenuti alle nozze di Peleo e Tetide, presentarono

doni allo sposo (17, 195), di questi tre soli siano menzionati: l'armatura

data da Efesto, i cavalli da Poseidone, e la lancia, la nr^Àiàg /leÀirj,

da Chirone, armatura, cavalli e lancia onde si valse poi Achille nella

guerra troiana. Il fatto si spiega conf.'ciò, che armatura, cavalli e lancia

costituivano il
' corredo ' essenziale ael guerriero, e inoltre erano arnesi

e animali incantati ; anche il numero di tre ha per quest'ultimo rispetto

un valore speciale, come è dimostrato da leggende e saghe po.steriori,

anche medievali]. — J. E. Harry, Another niisunderstood passage in the

' Oedipus tyranntis\ pp. 4-5 [vv. 198-199: propone péÀi] yÙQ sì xiv

è^affìi,
I

lam èn IjfiaQ eQxetat, invece di léÀsi yaQ, ei vt vv^ àcpfj,
\

tom è. »). £.; l'uso più comune è ^éÀt] àq)iévat,, nel senso di ^inreiv,

zo^eveiv, ma la forma è^atpiévai non è rara; quanto al secondo verso,

l'espressione è affatto naturale]. — J. MacInnes, The use of ' Italus' and

^ Bomanus^ in Latin literature, with special reference to Virgil, pp. 5-8

["Virgilio e Orazio furono i primi e i soli scrittori, eccettuato

forse Cesare, a concepire l'Italia come qualcosa di diverso da un

'appannaggio' di Roma „... "li calabrese Ennio era stato alla sua

volta il primo scrittore che senza esitazione aveva accettato l'estima-

zione di provinciale : nos sumu Romani qui fiiitniis ante Budini... Nei

frammenti de' suoi Annales si trova spesso l'espressione Bomana iuventus

a designare l'esercito, mentre pare che Italiis non ricorresse mai ,...

Degli aggettivi Italus e Bomanus fanno vario uso gli autori di prosa e

di poesia dopo Ennio, fra' quali merita qui un cenno speciale Cice-
rone: per lui Roma è tutto, domicilium imperi et gìoriae, lux orhis

terrarum et arx omnium gentium, ecc. Cesare è in ciò, come in altre

cose, un innovatore : nei ' Commentari ' adopera Italia in molti casi in

cui certamente altri scrittori avrebbero usato Boma. Per Virgilio
pur essendo Roma rerum pulcherrima è preferibile la vita in campagna

Rivista di filologia, ecc., XL. 82
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cioè in provincia. L'uso dei due aggettivi ha in lui un valore notevo-

lissimo e spesso sono accoppiati : regnum Italiae Romanaque tellus ; res

Italas Romanorumque triumphos ecc. ecc. In Orazio l'uso delle parole

Italus e Romanus non è " perfettamente preciso ,. Livio adopera la

parola Italia soltanto nel senso geografico, e medesimamente Tacita
considera Roma " come il foco della vita nazionale ,].— Notes: J. E. Harry,

óg aQÒrji, vrjSvv (E u r. Suppl. 207), pp. 8-9 [vrjóvv non ha assolutamente,^

come altri crede, il senso gremium telluris e nemmeno non significa yij,

neòiov, À£ifA,(xJva, %<j}Qav ne alcuna loro parte; è esplicativo riguardo a

TQoq)rjv, cioè della pioggia è detto aQÓeiv vi]òvv tov àv&QcÓTiov]. —
W. R. Paton, Simonides fr. 68, and a fragment of Lup er cu s, p. 9

[Plutarco Mor. 91 E. 809 B e Vit. Timol. 253 E; lo stesso frammento

nel Codice Ambrosiano 859 (C 126 inf.) in uno scolio a e. 2V, a 91 E;

secondo la ricostruzione del v. Wilamowitz il fram. simonideo è: %qìì

KOQvòaÀÀalg nàaaiat^iv) èi.i(pvvao Àócpov (dattiloepitriti). Quanto a L u-

p e r e , autore di un trattato Ilegl yevibv o HeqI àQQsviKÙv nal d'tj-

Àvxùjv Hai oiÒEtéQùìv, quello fornito dallo scolio è un fram. nuovo: ex

TOV ^' Tcòv AovnÉQKOV za Ttaióia zovg zoQvóovg òkókovoi]. — D. A. Slatek,

Propertius, IV. XI. 29, p. 10 [Propone: Tantaleo fallax ore hihare

liquor].

Idem. 2. — E. Harrison, Hudson-Williams' ' Elegies of Theognis',

pp. 41-46 [Ampia recensione dell'opera (Londra 1910). L'a. ne prende

occasione per trattare la questione teognidea nelle sue varie parti, fra

cui i testimonia, il poema ' alieno ', cioè i carmi falsamente attribuiti al

poeta, la ' data ' di questo, l'origine della silloge]. — R. L. Dunbabin,

Cicero, prò Cluentio, § 180, pp. 47-48 [Commento, con speciale riguardo

al significato della parola serrula, arnese descritto ivi da Cicerone,

che pare fosse un modiolus]. — W. W. Powler, The disappearance of

the earliest Latin poetrtj : a parallel, pp. 48-49 [L'antichissima poesia

latina non scomparve completamente; lo stesso può dirsi della primitiva

poesia di altri popoli, e della musica in Inghilterra. La scomparsa della

poesia latina dei tempi più remoti è dovuta in massima parte all'in-

fluenza di Ennio]. — Notes: H. Mattingly, ' Miitatis mutandis ', pp. 49-50

[A proposito della congettura del Phillimore in The class. Rev, 1911. 5

pp. 135 sgg. (v. Rivista XXXIX 631) poscente Camena in Properzio
II X 23; la lezione tradizionale conscendere carmen sta bene]. —
N. H. Baynes, The ivorship of the horse in Persia, p. 50 [Un accenno al

culto del cavallo di Persia si trova in Giorgio di Pisidia {Exp^

Pers. I 24 sgg.) : nag^ otg — fiaazl^evat]. — J. Gow, Horatiana, pp. 50-52

[Carm. 1 20, 9-12: certamente il Cecubo era una qualità, e la migliore,

del vino di Formia, e il Galeno una qualità, e la migliore, del Falerno;

Orazio, secondo il solito, dispose i nomi specifico e generico in ordine



— 499 —
chiastico. tu bibes sta bene, remencìamento tu iubes e paleof^raficamente

il migliore, e richiama a imperium fer di Epist. I 5, 6 — Epod. IX, 16 seg. :

16 af hui !].

The Journal of Philolofiy. XXXJI. 1912. 63. — A. Lang, Dictyn
Cretensis and Homer, pp. 1-18 [Risposta a T. W. Allen, che nel

suo articolo dallo stesso titolo pubblicato nel medesimo Journal XXXI
207 sgg. (v. Rivista XL 169) fra altro disapprovò le conclusioni del Lang

intorno all'autorità di Ditti. Il Lang tien fermo alle sue conclusioni,

di cui la principale, anzi fondamentale è questa, che " Ditti abbia sem-

plicemente pragmatizzato Omero e i Ciclici „]. — A. Platt, Home-
rie a, pp. 19-36 [A 5 Ttàat non òalta 20 ' locus nondum persanatus

'

B 308 sg. : 303 va omesso 5r' F 23 a(ì)f.ia in Omero significa

sempre (?) corpo morto 125 d'aÀdfiq) invece di fAEyÙQCfi A 468 àanifia'i

E 135 nsQ rafforza ttqCv 139 sg. commento 554 oto) ÀV aid-oìve Svio

(AV cioè ^?£ duale di Àìg) 734 é/c'' ov6s'ù nazQÒg éavóv Z 58 sg. y,ovQov

significa fanciullo maschio 189, A 113 sgg. 256 commento M 381 sg. :

382 la lezione di Aristarco e della maggior parte dei mss x^ÌQeaa à/À,-

(potéQtjg è'xoi e erronea M 433 cfr. E s e h i 1 o Septem 709 N 485 sg.

commento 14 KaKÓrexve II 46 sg. commento 104 sg. Seivòv

203 cfr. Shakespeare Macbeth I v 48 2 180, T 97, 66 sgg. 126 sg.

commento ^ 374 ànò X 127 sgg. commento 322 »tar' invece di Kal

W 455, Q 388. 400. 506. 527 sg. 721 sg. commento — a 22 sg. y 352.

ò 546 sg. « 300. 393 sg. Q 218]. — Lo stesso, On Aristo ti e de

animalium incessu, pp. 37-42 [Luoghi presi in esame: II 1, 704'' 13.

Ili 8, 705» 12. ib. 5, 705=^ 22. IV 7, 705" 29. ib. 12, 706* 18. V 4, 706'' 9.

VI 1, 706" 18. ib. 3, 706" 33. VII 8, 707" 1. ib. 8, 707" 24. Vili 3, 708^26.

IX 2, 708" 26]. — Lo stesso, Notes on ' Agamermion'', pp. 43-71 [I passi

tolti in esame — si tratta per la maggior parte di osservazioni di cri-

tica del testo — sono oltre a cinquanta, cioè così numerosi che non

posso nemmeno indicarli]. — H. W. Gareod, Notes on the ' Poetae latini

minores ', pp. 72-78 [Cicerone, de consul. suo 47-50 : 49 Lucmones,

genus Etrusco {de) stirpe profectum — Cicerone, Odyss. XII 184 sgg.,

8-9 : 9 omneque {quod) celat frugum nix indiga tellus — Celeuma (Baehrens

PLM III 167) echo te pultet, portiscule: nos tamen heia — Incerti Ponticon

praefatio 1-6 (ib. III p. 172): 2 caiiernas invece di caleruas e spirantis

invece di uiridantis 4 semina — Claudio, ad Lunam 8-11 (ib. Ili

p. 163): 1 resonas, Primo, 2 Isis Luna Core; uel Vesta es luno Cybébe;

3 septenis tu lutnine eges 4 alternis — de atte Phoenice (ib. Ili pp. 253 sgg.):

103-4 complerit mensum si fetus tempora certa, \ sese 125 praecipuus

e. e. quali sunt sidera e: 126 praecoqua {uel qualis) punica gratta tegit —
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Tiberiano (ib. Ili p. 264) : I 7 uiolarum siispiritu 1 10 fiamma Diones

1 14 qtca II 1 mersant II 6 tectus invece di ductus II 11 j^retio invece di

probro TV 2 forse uirtutibus era contutibus 5 seu invece di quo 10 altera

ab alterno 13 partibus 14 jìerdiderint IV 24 sidereus mundus (genus hinc

hominuntque deumque),]. — E. G. Hardy, The speech of Claudius on the

adlectioH of Gallic senators, pp. 79-95 [Traduzione inglese e commento

del noto discorso dell'imperatore Claudio. Il commento, che non si può

riassumere in breve, riguarda specialmente la adlectio in senatuni e la

questione dei primores della Gallia Cornata, civitatem romanam pridem

adsecuti, e contiene una minuta analisi del passo di Tacito relativo

al 'Soggetto e degli altri accenni dello storico alle condizioni politiche

della Gallia dal tempo di Augusto in poi]. — Lo stesso. Notes on the

' Lex judiciaria^ of G. Gracchus, the ' Lex Servilia^ of Caepio and the

' Lex Thoria ', pp. 96-106 [E nemmeno qui non si può riassumere in

breve la trattazione, tantopiìi che l'a. non giunge a conclusioni defini-

tive. Mi limito ad osservare che egli studia le tre leggi ciascuna nel

suo contenuto e nei suoi efi^etti, quelli che avrebbero dovuto produrre e

quelli che produssero o pare abbiano prodotto realmente ; si può dire

che al loro scopo preciso fallirono tutte e tre per varie cagioni]. —
I. Bywater, Aristotelia V, pp. 107-122 [Note critiche a sessanta

luoghi di varie opere aristoteliche, cioè De interpr., Phys., Probi., Metaph.,

e in massima parte Rhet. : debbo accontentarmi di questa indicazione

per risparmio di spazio
;
però, tenuto conto della grande autorità del

Btvtater, credo di dover riportare almeno alcuni fra' più importanti

emendamenti da lui proposti. Phys. 4, 7, 214* 10 asvòv {av) el't] 6, 1,

231'' 21 fj Kivrjdis i) {èn:t) tovtov Metaph. A 7, 988"^ 23 Toiovtov invece

di TovTcov A 8, 1074'' 8 nQoafinTat, Rhet. I 4, 1360* 13 kkì tCvmv {nal

Ttagà tIvcov) elaaycjyijs II 16, 1391* 2 {di') ai>tov III 2, 1404" 12

TioteÌTai ovTù) ib. 1405' Zb /AevacpéQeiv {èuX) rà àvcóvvfia III 14, 1415* 18

TieQÌ {od) TÒ S^àfia]. — J. Cook Wilson, Plato Timaeus 37 C, pp. 123-124

[d)g de nivri&hv — ^(fiov àtSoiov commento, con speciale riguardo ad

ayaÀjA^a 'orgoglio', 'diletto']. — J. D. Dufp, Some notes on Lucan
Vili, pp. 125-135 [Dilucidazioni in parte storiche ai fatti esposti dal

poeta, la fuga di Pompeo dopo la battaglia di Farsalo e la sua morte

in Egitto]. — H. Jackson, On some passages in Plato' s ' Sophist\ p. 136

[218 E è'ÀaTTov invece di èÀccTTOva 225 A aojfiaai 244 C espunge il

comma dopo ovo/^d ti e traduce :
" And, again, surely it is absurd to

accept from any one the statement that there is a name which cannot

bave a definition „].

The Classical Quarterly. VI. 1912. 2. — T. Rice Holmes, The birthday
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of Augasttis and the Jtilian culendar, pp. 73-81 [S v e t o n i o dice che

Augusto nacque a. d. Villi. Kal. Od. (del 691 [63 a. C.]). Secondo il

Garrod nella sua recente edizione di Manilio pp. 114-119 la data

svetoniana del calendario pregiuliano corrisponde al 20 dicembre del

calendario giuliano; ora I'Holmes dimostra, con gran copia di argomenti,

che corrisponde invece al 23 settembre dello stesso calendario giuliano].

— N. H. Baynes, Some notes on the historical poems of George of

Pi si di a, pp. 82-90 [Trattandosi di uno scrittore bizantino mi limito

a indicare i luoghi presi in esame: Ex}). Pers. Acr. 1 73-75. 152. 226

II 92-97. 138 sgg. 181. 185. 232. 242 sg. 257 III 27. 35. 76. 143. 189. 229.

281. 297. 349 sgg. De hello Auarico 3. 43. 60. 149. 184. 202. 229. 245. 250.

338. 343. 344 Heradias 111. 144. 148 II 62. 94. 108 sgg. 205 sgg. Se-

guono due altre note critiche, la prima a Snida s. v. 'H^duÀetog, la

seconda a Teofilatto Simocatta II 10, 6]. — W. M. Lindsay, The Chel-

tenham Ms. of Paulus' Epitome of Festus, pp. 91-92 [Di mano del-

l'abate Ellinger fra il 1019 e il 1056. Collazione sull'edizione del

Thewrewk, al quale esso ms sfuggì]. — E. Harrison, Chalkidike, pp. 93-103

[Lo studio continuerà e avrà anche delle appendici. Nella parte pubbli-

cata si indaga quale fu per gli antichi il vero significato del nome

// XaÀKtdiìi^, che secondo i lùtfd'erni designava o tutta la penisola o

soltanto parte di essa. Sono così passati in rassegna successivamente

Erodoto, Tucidide {XaÀmóPjg e ») XaAmdix-^), gli scrittori del

IV secolo : Senofonte, Isocrate, Scilla e e, Demostene,
Aristotele, Teopompo framm. 140 e 147 (Grenfell-Hunt), e poi

di nuovo Tucidide. Le notizie di Erodoto, Tucidide, Seno-

fonte, Demostene intorno alle cose della penisola hanno un gran

valore ; Tucidide esercitò influenza personale e aveva interessi nelle

vicinanze (IV 105, 1) ; e quanto ad Aristotele, egli era nato nella

penisola stessa. Mi riservo di tradurre o riassumere a suo tempo le

conclusioni dell'autore]. — J. A. J. Drewitt, The augment in Homer,
pp. 104-120 [(Continuazione ; v. Rivista fase, preced. p. 372). — E nem-

meno questa parte, anch'essa a statistiche, non si può riassumere. Vi si

tratta dell'aumento sillabico nelle narrazioni, dell'aumento ' contratto
'

(* il più interessante è elXezo „) nelle stesse, dell'aumento nei discorsi

parlate che si debba dire, e delle forme ' preferenziali '. Nel capitolo

dell'aumento nei discorsi si dimostra che a) l'aoristo con evidente signi-

ficato di passato riceve l'aumento assai meno spesso degli altri; 6) nei

discorsi àQÌVBiade l'aumento del passato aoristo è probabilmente più

antico che nelle narrazioni; e) nei discorsi dell' Orfjssea il passato aoristo

presenta l'aumento in un numero enormemente maggiore di casi]. —
A. Berriedale Keith, Some iises of the future in Greek, pp. 121-126 [Le

espressioni indicanti futurità (sit venia verbo !) in greco sono assai più
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frequenti che non risulti dalle grammatiche, non escluse le maggiori.

L'omerico fiaÀéovri èoiKwg col suo parallelo esiodeo ànoQQlipovTv èoiKÓig

ha evidentemente intenzionalità di futuro. È possibile trovare non solo

in poeti, specialmente in Pindaro, ma anche in prosatori, Tuci-
dide, Platone ecc. forme di circonlocuzione esprimenti l'idea del

futuro. Non di rado futuri propri sono sostituiti nei codici con altre voci

verbali, p. es. in Platone ^|ot dove ci aspetteremmo, e altri mas danno

realmente, ^l'et. Luogo curioso per questo rispetto dell'uso del futuro le

Vespe di Aristofane 1094-97].

Revue de Vinsiruction publique en Belgique. LIV. 1911. 5-6. — J. De

Decker, Le eulte d'Isis à Méroé en Ethiopie [Juvénal, Sat. VI. v. 526 sq.,

C. 1. L. Ili, 83), pp. 293-310 [Da scavi recenti (1909-10) del Garstang

risulta che a Meroe esisteva un tempio d'Iside, quello cioè a cui accenna

Giovenale Le. e l'iscrizione indicata quassù. Il poeta conobbe molto

da vicino gli Egiziani e il loro paese; la leggenda del suo esilio e della

sua morte nella regione del Nilo è da rigettare, ma deve la propria

origine alle notizie precise che egli fornisce sempre intorno alle cose del-

l'Egitto, delle quali alcune vide egli stesso: quantum ipse notavi {^Y Ah).

Non soltanto nella sat. VI, ma anche altrove (XIII 162 sg.) parla di

Meroe e (li 23. VI 600. Vili 33. X 150) dell'Etiopia. Le parole della

sat. VI calidaque petitas a Meroe portabit aquas, ut spargat (a Roma) in

aede Isidis trovano un commento inatteso, vivente, in una piastra di

granito, rinvenuta fra le rovine del tempio di Meroe, rappresentante

l'adorazione di Iside da parte di un re : davanti alla dea c'è il gran

vaso d'acqua lustrale, indispensabile per le cerimonie del suo culto. Allo

stesso tempio isiaco allude chiaramente l'iscrizione C. I. L. Ili 83, come

si deduce, fra altro, dall'espressione del principio Dominae (G i o v e-

n a 1 e VI 530) reginae ; il De Deckek commentandola ampiamente, di-

mostra che è un testimonium di un pellegrino, certo Tacitus, recatosi da

una lontana città a Meroe per adorare nel suo tempio ivi la divinità

di Iside]. — J. Hardy, Possession et exorcismes dans Vantiquité, pp. 311-328

[Propriamente, recensione del lavoro del Tambornino, De antiquorum

daemonismo (Giessen 1909); ma I'Hardy non solo cita e riporta molti

altri testi che l'autore non ricorda, bensì anche ritocca qua e là la trat-

tazione e la amplifica. Fra altro, si occupa della 'follia sacra', lega

fiavia, la frenesia santa delle Baccanti, delle sacerdotesse di Cibele, che-

agitava i vates, poeti o profeti. Cotesta follia, come quella di ordine

inferiore, l'ossessione, poteva essere inspirata da una sola e medesima

divinità, p. es. Dioniso. Entrambe si manifestavano, secondochè le de-
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scrivono i tragici, con crisi violente, epilettiformi. Anche l'ispirazione,

èninvoia, nella sua forma solenne, era un'ossessione. Quanto all'esorcismo,

nel suo significato originale è un incantesimo magico destinato a scac-

ciare uno spirito malvagio, e suppone la credenza nel potere della pa-

rola come tale. L'esorcista greco e romano opera in nome di una

forza superiore. Un vero rapporto di magia simpatica esiste fra il nome

e la persona. L'uso nella lingua greca della formola èv tii} òvófiati, ri-

monta a un tempo anteriore al giudaismo ellenizzante, il primo terreno

su cui si sviluppò il cristianesimo; ève^yovfAevog, ' posseduto ', è parola

propria degli scrittori cristiani].

Mncmosyne. Bibliotheca philoloyica òa^w^a. N. S. XL. 1912. 1.— J. v. Leeuwen

J. F., J. J. Hartman, Sexagenaria maior, pp. i-ii [Omaggio a S. A. Nabek,

uno dei fondatori, unico vivente, della Mnemosyne]. — J. J. Hartman,

Parentalia, pp. in-iv [In morte del Vahlen]. — M. Valeton, De Iliadis

fontibus et compositione, pp. 1-41 [Del lavoro, che continuerà, è pubbli-

cata soltanto, e non per intero, la prima parte. De Iliadis fontibus.

a. Qìiae prima fuerint de hello Troiano carmina, in cui l'autore non giunge

finora a nessuna conclusione definitiva. Sono passate in rassegna e di-

scusse le opinioni del Bethe, del Crusius e del Gruppe, ed è fatta un'ana-

lisi minutissima del poema, in base al cosidetto ' Catalogo delle navi '.

Credo opportuno recare testualmente le segg. linee : (p. 13) ...
" sequitur,

ut ab initio in Catalogo extiterint Boeoti, Phocenses, Locrenses, Athe-

nienses, Epei, Aetoli, Phthii, non extiterint Acbilles, Agamemnon, Me-

nelaus, Diomedes, Nestor cum filiis, Ulixes, Idomeneus ac Meriones,

Tlepolemus, Podalirius atque Machaon, Philoctetes, Eurypylus, Polypoetes

atque Leonteus, Elephenor horumque omnium milites, ut qui omnes,

ne in Catalogo desiderarentur ei qui in bello Troiano, quem admodum
eius fabulam longa dies auxerat et mutaverat, primarium locum obti-

nebant vix dubium sit quin, tum additi sint cum Catalogus in Uiadem

adhiberetur „. Movendo da questa teoria l'autore dimostra come man
mano siano stati introdotti nel poema i vari eroi, che dapprima non

vi figuravano, ciò che spiega anche talune contradizioni. Lioltre ne

deduce che si possono ancora cogliere o indicare le tracce di incorpo-

razione in esso di un antico ciclo di poemi in cui si narrava della presa

di Troia per opera dei popoli nominati in origine nel Catalogo, Beoti...

Ftii, sotto il comando di Aiace. Dapprima ci fu un solo Aiace, e da

questo in processo di tempo se ne svolsero due, quelli noti ad Omero.

Il nome del padre di Aiace il minore, 'OiÀsvs, e connesso con Ilio,

FiA,€Ìe,FcÀiog. Nella Troade vi erano colonie di Locresi]. — J. J. Hartman,
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Acquiescere in aliqiia re, p. 41 [È " ridicolo e assurdo ,, come provano

parecchi luoghi di Cicerone, ad Att. 13, 13, ad fam. 4, 6; 9, 3, e

prò Deiot. 5, adoperare la frase acquiescere in aliqua re nel senso di aequi

bonique eonsuìere], — L. Rank, Observatiunculae ad Ph a e drum, pp. 42-62

[(Continuazione; v. Eivista XXXIX 345). — IV 16, 6 sunt IV 18 IV 24,

10 sgg. : espunge 13 IV 25, 10: Auctores artis simili referens gloria.

21 lauta invece di laeta V 1 sono da espungere i vv. 10-11 V 5, 12 Reso-

nante cavea turbam deficiunt loca oppure Clamantem in cavea t. d. 1.

29-31 " locus sanari non potest , V 8 espunge 5 e 6 V 10, 6 'heu!*

invece di Hic — App. IV: 11 è da espungere VIII 29: Tum Pom-

peius desuper XI 8: arte con I'Halbertsma invece ài forte XIII 5: Claram

assecuta est famam casta viduitas XIV 27: Ubi nuntiatum est, ecce one-

ratus gaudiis XVI 7 : impudens invece di facinoris XVII 8 : Quanto op-

pure Quali dolore XXI 3: rapuit invece di cepit XXIII. XXVI 9: nictu

invece di nutu XXVIII 7 : praemium invece di remedium XXIX 6: cunctis].

— V. L(eeuwen), Ad Euripidem, p. 62 [fr. 830 (Dind.), 2 : nÀtjfA-fteÀcós

invece di TiÀrjv Sficog]. — J. v. Leeuwen J. f., Hom erica, pp. 63-128

[(Continuazione ; v. Rivista fase, preced. p. 377). — K\ sgg. [Dalle vai-ie

contradizioni notate dai critici " minime sequitur aggerem a Carmine

primitivo fuisse alienum aut librum K alienum esse ab Iliade „. Piìi

giù basterà espungere senz'altro il v. 530] — A 192-194 = 207-209

[" ... falsi nihil est in lovis verbis „]. 528 sgg. [* Particula pdÀcoTa cum

utitur Cebriones, non totam pugnam cogitat, sed de ea campi parte,

quam Hectorem petere iam iubet, loquitur sola „]. 648 sgg. [" ... inime-

rito haec carminis pars a multis est vituperata; inepti enim nuntii

fuisset in tanta festinatione animique perturbatione tam diu tempus

terere „] — M 3-36 [" Talia neglegentius tractare et multa tacite prae-

termittere est poetarum, non est eorum qui opera aliena interpolante]

— N 458-462. 751-753 — SU sg. 153 sgg. [" ... fortasse... ipsos versus

pulcherrimos, quibus narrationem inclusit, partim desumsit (Iliadis poeta)

e Carmine antiquiore, nuptias annuas Caeli patris et Terrae matris cele-

branti ,J. 433 [" Non <ra«s Xanthum sive Scamandrum sed «fa-to dextram

fluminis ripam, ubi et pugnae potissimum saevire solent, iter fecit

Priamus „] — 7Z 40 sgg. [* Cum ipse Homerus, dum carmen deducit,

numquam non otio affluit, tum ii quos agentes inducit nullis unquam

temporis angustiis prohibentur quominus id dicant vel faciant quod

carmini novum decus addere posse videatur J. 558 sg. 733-750 —
P 608-625 — 2 207 sgg. [" Unum est concedendum, quod et de centum

aliis carminis locis iure potest dici, laxiorem esse verborum structu-

ram „]. 483 sgg. [" ... statuimus: rotundum clipeum ei (cioè ad Achille)

tribuisse poetam et optimo quidem iure tribuisse „] — T in genere so-

spetto specialmente perchè vi si parla troppo spesso del cibo, ciò che al
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V. Leeuwen par naturale — X 75-352 [" haec pugna (di Enea e Achille)

genuina videtur J — <P 17-67 - X 136-198. 487 sgg. — ^ \ sgg.

[" ...genuina et laude digna visa sunt omnia ,] — ii 333 sgg. 449-456.

476. 480-483]. — Lo stes.so, De Eup alidi s ' Demorum' fragmentis

nuper repertis, pp. 129-136 [Cataloyue general des antiquités égyptiennes du

musée. du Coire. N." 43227. Papgrus de Ménandre par m. Gust. Lefehvke.

Testo dei sei frammenti di E u p o 1 i con note in massima parte cri-

tiche. In fine ricostruzione degli ultimi frammenti di Menandro
(Lefebvre p. XVIIl)].

Reviie des études ancienne^. XIV. 1912. 1. — Documents et questions

Uttéraires : L. Bodin, Th u cy di de : genèse de son oeuvre, pp. 1-38 [Ampia

esposizione ragionata, se posso dire così, degli studi più recenti sull'ar-

gomento, specialmente del Grundy, Thucydides and the history of his age

(Londra 1911) e del Wilamowitz, Thukydides Vili in Hermes XLIII. 1908,

pp. 578 sgg. Non pare dubbio che l'opera di T. si sia formata progres-

sivamente e in differenti periodi di tempo. Dopo la pace di Nicla lo

storico dovette comporre e tutta o in parte la narrazione di una ' guerra

di Archidamo ', ed è cotesta narrazione che costituisce il fondo dei

libri I-V 17. Riprendendola per introdurla nel suo piano definitivo la

rimaneggiò. 11 libro I subì certamente i maggiori ritocchi e ricevette

le maggiori aggiunte. E difficile ammettere che T. abbia mai avuto l'in-

tenzione di trattare a parte, facendone una monografia, la spedizione

della Sicilia: tutto induce a credere che quando egli mise mano all'opera,

il racconto di essa spedizione era già connesso alla concezione d'insieme

del lavoro]. — P. Roussel, Note sur un décret attique {Ath. Miti. t. XXXVI,
1911, p. 75), p. 39 [Propone è!istd[i] ó Selva ói.av^C^a>v]

\\ [:^qò]s zel

(dativo dell'articolo femminile secondo una grafia comune in principio

del II sec.) xarà d-aZaivav èqyaalai aal ^ovÀófiev[og mtà. Non è possi-

bile dire se il personaggio onorato sia uno straniero o un meteco]. —
M. Besnier, La question de la table latine d'Héraclée, pp. 40-52 [C. I. L.

I 206. Rassegna delle opinioni di tutti coloro che si sono occupati del-

l'iscrizione tenendo conto della ' tavola di Taranto ' scoperta nel 1894,

con minuta analisi e discussione delle pubblicazioni del Legras, La table

latine d'Héraclée (Parigi 1907) e del Nap, Datering en Rechtskarakter der

z. g. lex Julia municipalis (Amsterdam 1910). Nessuno dei due, e del

resto nessun studioso ha potuto finora dire l'ultima parola. I risultati

delle ricerche sono affatto negativi : si vede ciò che essa " tavola ' non

è e ciò che non può essere ; ma la sua data precisa, fra il 76 e il 59, e

il suo vero carattere ci sfuggono. È vano aggiungere un'ipotesi a quelle
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che sono da scartare, lex Julia municijjalis del 45, quasi lex data dell'SS,

copia di tre leges Papiae del 65. Meglio confessare la nostra ignoranza

e attendere luce da altre scoperte]. — C. Jullian, Notes gallo-romaines :

LUI. La soiirce du Var et les cols transversaux des Alpes, pp. 55-59

[Commento di una iscrizione trovata a Escoyères nel Queyras, relativa

a un prefetto di alcune tribù alpine, dal Queyras al Varo e all'Estéron

(Alpi marittime), verso il tempo dei Flavii]. — Lo stesso, La Gaide dans

la Table de Peutinger, p. 60 [Annunzio della riproduzione diretta in

eliotipia, di otto tavole, in fine del fascicolo, del notissimo documento].

— J. MoMMÉJA, Les découvertes de Sos e Les mines de fer de Sos, pp. 67-71,

72-74 [Per noi basta il titolo]. — R. Lizop, Notes épigraphiques sur

Saint-Bertrand-de-Comminges, pp. 77-79 [Tre iscrizioni latine]. — H. De

Gérin-Ricakd, Les inscriptions de Lamhesc, p. 80 [Edite nel t. XII del

Corpus. Una, inedita, a Mercurio]. — C. Jullian, Chrofiiqne gallo-romaine,

pp. 81-90 [Notizie in massima parte bibliografiche].

Napoli, 30 maggio 1912.

Domenico Bassi.
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE DALLA DIREZIONE

Epitome Thesauri Latini. Adornavit et auxiliantibus compluribus edidit

Fk. Vollmee. Voi. I : Fase. : I a-aedilìs. Confecerunt Fr. Vollmer et

E. BicKEL. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di coli. 160.

Robert von Pohlmann. Gescliichte dar sozialen Fi-age und des Sozialismus

in der antiken Welt. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

Erster Band, di pp. xv-610. Zweiter Band, di pp. xii-644. Munchen,

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1912.

Carlo Pascal. Le credenze d'oltretomba nelle opere letterarie dell'anti-

chità classica. Volume primo, di pp. xii-263. Volume secondo, di

pp. 262. Catania, Fr. Battiato, 1912.

Francesco Goglielmino. Arte e Artifizio nel Dramma Greco. Catania,

Fr. Battiato, 1912, di pj^. x-301.

Menandrea ex papyris et membranis vetustissimis iterum edidit Alfredus

Koerte. Editio maior. Accedunt duae tabulae phototypicae, di

pp. Lxiv-192. Editio minor, di pp. vi-145. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912.

Pauli Aeginetae libri tertii interpretatio latina antiqua. Adiuvante In-

stituto Puschmanniano Lipsiensi edidit J. L. Heiberg. Lipsiae,

B. G. Teubner, 1912, di pp. xiv-242.

Xenophontis Institutio Cyri. Recensuit Guilelmus GemoU. Editio maior,

di pp. xiv-461. Editio minor stereotypa, di pp. xi-344. Lipsiae,

Teubner, 1912.

Irene Nye. Sentence Connection illustrated chiefly from Livy. A Thesis

presented to the Faculty of the Graduate Sohool of Yale University

in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy. Weimar,

printed by R. Wagner Sohn, 1912, di pp. x-144.

Cesare Giarratano. I codici dei libri De re coquinaria di Celio. Napoli,

Detken e Rocholl, 1912, di pp. 18.

V. Ragazzini. Animadversio Augustiniana (ad " De civitate Dei , lib. XIV
capp. Ili et V). Aquilae, typis Societatis artium graphicarum,

MDCCCCXII, di pp. 21.

Fabrianensium dispersorum codicum fragmenta. Invenit restauravit in

ordinem composuit Nicolaus Perini. Pars I. Index. Senae Gallorum,

ex officina Puccini, Massae et socior., MCMXII, di pp. vii-62.

Emanuele Ciaceri. Sulla pretesa origine cretese del culto di Venere

Ericina (Estratto dagli " Studi storici per l'antichità classica ,,

voi. V, fase. I-n, pp. 164-180).
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Enrico Cocchia. I monumenti degli Scipioni e l'epigramma sepolcrale

di Ennio, pp. 203-221. — Interpretazione critica del v. 895 dei

Captivi. Nota Plautina, pp. 225-230 (Estratti dagli " Atti della R. Ac-

cademia Arch. Lett. Bell. Arti „ di Napoli, Nuova Serie, voi. II).

P. L. Ciceri. La probabile fonte di una favola medioevale (Estratto dal

periodico " Classici e Neolatini „, anno 8°, n. 1), di pp. 7.

Giuseppe Checotia. Nuova versione ritmica interamente rifatta del

Veianius primo carme latino di Giovanni Pascoli premiato dal Reale

istituto Belga di Amsterdam (Estr. dal period. cit., anno e voi. citt.),

di pp. 15.

PiKTRO Verrua. Una lezione epistolare di latino a una donzella spagnola

nel 1504. Bobbio, Tip. A. Cella, 1912, di pp. 11.

Robert Henning Webb. On the Origin of Roman Satire (Reprinted from
' Classical Philology „, Voi. VII. No. 2, pp. 177-189).

E. H. Sturtevant. Studies in Greek Noun-Formation. Based in part upon

material collected by the late A. W. Stratton, and prepared under

the supervision of Carl D. Buck. Labial Terminations 11. The Uni-

versity of Chicago Press (Leipzig, Th. Stauffer), 1911, di pp. 46.

Carlo Pascal. Il mito d'Orfeo ed il Cristianesimo (Estr. dal " Didaskaleion „,

pp. 54-56).

Anselmo Di Bella. La commedia di Menandro. Catania, Fr. Battiate,

1912, di pp. vii-161.

Hugo Ehrlicii. Untersuchungen uber die Natur der griechischen Betonung.

Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1912, di pp. xi-275.

Petronii Saturae et liber Priapeorum. Recensuit Franciscus Buecheler.

Editionem quintam curavit Guilelmus Heraeus. Adiectae sunt

Varronis et Senecae saturae similesque reliquiae. Berolini, apud

Weidmannos, 1912, di pp. iv-282.

Thukydides erklàrt von .1. Classen. Fiinfter Band. Funftes Buch. Dritte

Auflage bearbeitet von J. Steup. Berlin, Weidmannsche Buchhand-

lung 1912, di pp. vii-287.

W. Windelband. Geschichte der antiken Philosophie. Dritte Auflage bear-

beitet von Adolf Bonhoffer. Munchen, C. H. Beck'sche Verlags-

buchhandlung, 1912, di pp. x-344 (Fùnfter Band, 1. Abteilnng, 1. Teil

del " Handbuch der kl. Altertumswiss. „ di Iwan von Muller).

Georg Wissowa. Religion und Kultus der Romer. Zweite Auflage. Munchen,

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1912, di pp. xii-612 (Fiinfter

Band, 4. Abteilung del " Handbuch „ cit.).

Ausfiihrliches lateinisch-deutsches Handworterbuch aus den Quellen zu-

sammengetragen und rait besonderer Bezugnahme auf Synonymik
und Antiquitàten unter Berucksichtigung der besten Hilfsmittel

ausgearbeitet von Karl Ernst Georges. Achte verbesserte und ver-

mehrte Auflage von Heinrich Georges. Erster Halbband: A-COutentio.

Hannover und Leipzig^ Hahnsche Buchhandlung, 1912, di coli. 1600.

Ioannes Stroux. De Theophrasti virtutibus dicendi. Lipsiae, B. G. Teubner,

1912, di pp. 126.
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Kaki- Manitius. Des Claudius Ptoleniilus Handbuch der Astronomie.

Erster Band. Aus dem Griechischen ubersetzt und mit erklilrenden

Anmerkungen versehen. Leipzig, Teubner, 1912, di pp. xxviii-462.

Heronis Alexandrini Opera quae supersunt omnia. Voi. IV. Heronis De-

finitiones cura variis collectionibus. Heuoni.s quae foruntur Geome-
trica. Copiis Guiliehui Schmidt usus edidit J. L. Heiberg. Cum
LXII fìguris. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di pp. xxix-450.

Papiri greci e latini. Volume primo n.4-1 12 con 13 tavole fotocollo-

grafiche (Pubblicazioni della Società italiana per la ricerca dei Papiri

greci e latini in Egitto). Firenze, B. Seeber; Lipsia, 0. Harrassowitz,

1912, di pp. xiv-227, in-4°.

Exempla Codicum Graecoruni Litteris minusculis scriptorum annorumque

notia instructorum. Volumen prius : Codices Mosquen.ses. Ediderunt

Gregorius Cereteli et Skrgiu.s Souoi-evskt. Mosquae, Sumptibus In-

stituti Archaeologici Mosquensis (Leipzig, Otto Harrassowitz), 1911,

di pp. 15 e Tavole XLIIL

Otto Apelt. Platonische Aufsatze. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner,

1912, di pp. vi-296.

H. GoMPERZ. Sophistik und Rhetorik. Das Bildungsideal des ET AEFEIN
in seinem Verhaltnis zur Philosophie des V. Jahrliunderts. Leipzig

und Berlin, B. G. Teubner, 1912, di pp. vi-292.

Einleitung in die Altertuinawissenschaft herausgegeben von Alfred

Gercke und Eduard Norden. L Band : Methodik [von Alfred Gercke].

Griechische und Romische Litei-atur [von Erich Bethe. Paul Wendland.

Eduard Norden]. Sprache [von Paul Eretschmer]. Metrik [von Ernst

Bickel]. Zweite Auflage. Leipzig und Berlin, 1912, di pp. xi-632.

Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins zu

Giessen im Verein mit 0. Eger herausgegeben und erkliirt von Ernst

KoRNEMANN uud Paul M. Meyer. Band I, Heft 3 von Ernst Kornemann

und Paul M. Meyek. Urkunden No. 58-126 mit 3 Lichtdrucktafein

und Indices. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1912, di pp. xiii-168,

in-4''.

Inscriptiones latinae. Collegit Ernestus Diehl (Tabulae in usum scho-

larum editae sub cura Iohannis Lietzmann 4). Bonnae, A. Marcus et

E. Weber, MCMXII, di pp. xxxix e tavole 50, in-4°.

Karl Mras. Die Uberlieferung Lucians (Mit 1 Tafel) (dai " Sitzungsbe-

richte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien „, Phil.-hist.

Kl. 167. B., 7. Abh.), di pp. 244.

Marcus Galdi. lohannes Pascoli (Excerpta ex romano commentario " Vox
Urbis ,, an. XV, 1912), di pp. 18.

Annibale Izze. La falsa morte di Oreste (Sofocle. El., vv. 680-764), di

pp. 11. — Il sogno di Cliteniiestra (Sofocle, El., 495-98), di pp. 8.

Palermo, Tip. Cai. Sciarrino, 1912.

Attilio Gnesotto. Il testo del De Officiis di Cicerone nel codice di

Troyes 552 (Estr. dagli " Atti e Memorie „ della R. Accademia di

scienze, lettere ed arti in Padova, voi. XXVIII, Disp. Ili), di pp. 6.
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Lateinisches Lesebuch fùr Gymnasien. Bearbeitet von Christian Haedee.

I Teil: Text. Leipzig, G. Freytag, 1912, di pp. 419.

Le Baccanti di Euripide tradotte in versi italiani da Ettore Romagnoli.

Firenze, A. Quattrini, 1912, di pp. xlv-104.

Carmen Petri Rasi Patavini magna laude ornatura (Excerptum e Sylloge

cui titulus : Carmina praemiis et laudibus in certamine poetico or-

nata quod S. P. Q. R. edidit ad diem natalem Urbis anno ab Regno

Italico instituto L sollemniter celebrandum). Romae, MCMXI, di

pp. 9, in-é".

Petronio Arbitro. Satyricon romanzo di avventure e di costumi. Ver-

- sione di Umberto Limentani. Genova, A. F. Formi'ggini, 1912, di

pp. xiv223.

Camillo Cessi. Sul rapimento di Core in Sicilia nella poesia ellenistica

(Estratto dall' " Archivio Storico per la Sicilia Orientale ,, ann. IX,

Fase. I), di pp. 7.

Gio. Angelo Alfero. Su un preteso viaggio di Adriano e sulla congiura

dei consolari nel 118. Nota (Estr. dagli " Atti della R. Accademia

delle Scienze di Torino „, voi. XLVII), di pp. 18.

Aldo Ferrabino. Cirene Mitica. Nota (Estr. dagli " Atti „ cit., voi. cit.),

di pp. 27.

Ettore Bignone. Epicurea. Nota (Estratto dagli " Atti „ cit., voi. cit.),

di pp. 23.

Michele Cerrati. La battaglia dei Campi Raudi. Nota (Estr. dagli " Atti „

cit., voi. cit.), di pp. 8.

Giovanni Capovilla. Aeschylea. Osservazioni ciitiche ed esegetiche alle

Eum enidi. Pisa, Tip. Succ. Nistri, 1912, di pp. 62.

Enrico Aguglia. Spiriti e Forme della Satira di Giovenale. Castrogio-

vanni. Tip. " La Propaganda „, di pp. 143 [senza data].

Cristina Tosato. Studio sulla grammatica e lingua delle XIX Declama-

zioni Maggiori Pseudoquintilianee. Intra, Tip. Bertolotti, 1912, di

pp. 155.

MoNROE E. Deutsch. Notes on the text of the Corpus Tibullianum (Uni-

versity of California Publications in Classical Philology, Voi. 2,

No. 9, 1912, pp. 173-226).

Robert J. Bonner. Administration of justice in the age of Hesiod (Re-

printed from " Classical Philology „, Voi. VII, No. 1, 1912, pp. 17-23).

Corrado Barbaqallo. Gli studi di storia antica, greca e romana in Italia

(Estratto dalla " Rivista italiana di sociologia „, Ann. XVI, Fase. II,

1912), di pp. 13.

Celso Osti. De mytho in Platonis Gorgia (Estratto dall' " Annuario „

dell'i, r. Ginnasio superiore di Capodistria, Ann. scoi. 1910-1911),

di pp. 10.

Alberto Gianola. Evphorbos con saggio di versione metrica dall'Iliade

d'Omero (Estratto dalla " Rivista Ligure „ di Scienze, Lettere ed

Arti, 1912), di pp. 12.
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Albert Hehl. Die Forinen der latoinischen Erston Deklination in den

Inschriften. Inaugural-Dissertation. Tùbingen, J. J. Heckenhauer,

1912, di pp. vin-73.

Miscella. Scripsit C. Buakman. Lugduni-Batavorum, E. J. Brill, 1912,

di pp. 59.

Concetto Marchesi. Notizie di codici. Nota (Estratto dai " Rendiconti „

del R. Ist. Lomb. di se. e lett., serie II, Voi. XLV, 1912, pp. 381-395).

— — Religione e poesia in Roma nell'ultimo secolo avanti Cristo

(Estratto dal fascicolo di giugno 1912 della " Rivista d'Italia ,,

pp. 883-901).

Alberto Gianola. Pitagora e le sue dottrine negli scrittori latini del

primo secolo a. C. IV. Mimi-Q. Orazio Fiacco -P. Virgilio Marone

(Estratto dalla Rivista " Ultra „ di Roma, N. 3 e 4 del 1912), di

pp. 24.

Paul Cauer. Grammatica militans. Erfahrungen und Wùnsche im Gebiete

des lateinischen und griechischen Unterrichtes. Dritte, umgearbei-

tete und stark vermehrte Auflage. Berlin, Weidmannsche Buchhand-

lung, 1912, di pp. xi-227.

Thallusa. Carmen f Joannis Pascoli in certamine poetico Hoeufftiano

praemio aureo ornatum, di pp. 16. Accedunt novem carmina laudata

(Solatiolum Petri HELn-r-Ti Damstk, di pp. 21 ; Venator Petri Rosati,

di pp. 15 ; Lydia Antonii Tkaverzani, di pp. 16 ; Eunus Raffaììlis

Carrozzari, di pp. 28; Villa Syronis Alafridi Bartoli, di pp. 18;

Plotinus Francisci Sofia-Alessio, di pp. 21 ; Strages infantium Be-

thlehemitarum Francisci Xaverii Redss, di pp. 9 ; Tupac Amaru
Fr. Jo. Mariae Joseph, di pp. 15 ; Ad Rhenum fiuvium Joannis

Caldanae, di pp. 11). Amstelodami, apud Io. Mullei'um, MCMXII.

Johannes Kromayer. Antike Schlachtfelder Bausteine '^u einer antiken

Kriegsgeschichte. Dritter Band : Italien und Afrika. Zweite Abtei-

lung: Afrika. Von G. Weith. Mit 11 lithographisclien Karten, 23 Ab-

bildungen im Text und den Registern fur das ganze Werk. Berlin,

Weidmannsche Buchhandlung, 1912, di pp. x e 498-935.

Vitae Vergilianae. Recensuit lacobus Brummer. Lipsiae, B. G. Teubner,

1912, di pp. xxiv-74.

Sancii Diadochi Episcopi Photicensis De perfectione spirituali capita

centum. Textus graeci ad fidem codd. mss. editionem criticam et

quasi principem curavit J. E. Weis-Liebersdorf. Lipsiae, B. 6. Teubner,

1912, di pp. vi-165.

Afolinarii Metaphrasis Psalmorum. Recensuit et apparatu critico instruxit

Arthurus Ludwich. Lipsiae, B. G. Teubner, 1912, di pp. xl-308.

Eduard Stemplinger. Das Plagiat in der griechischen Literatur. Leipzig

und Berlin, B. G. Teubner, 1912, di pp. vi-293.

Th. Zielinski. Cicero im Wandel der Jahrhunderte. Dritte durchgesehene

Auflage. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1912, di pp. viii-371.

Hugo Blììmner. Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kùnste
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bei Griechen und Romern. Erster Band. Zweite, ganzlicli umgear-

beitete Auflage mit 135 in den Text gedruckten Holzschnitten.

Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1912, di pp. xii-364.

Eranos. Acta pMlologica Suecana. Voi. XI, n. 2.

Transactions and Proceedings of the American Philological Association,

1910. Volume XLI.

Harvard Studies in Classical Pbilology. Volume XXII, 1911.

Glassical Philology (The University of Chicago Press). Voi. VII, n. 2.

The Classical Review. Voi. XXVI, nn. 3 e 4.

The Classical Quarterly. Voi. VI, n. 3.

The Journal of Philology. Voi. XXXII, n. 68.

The American Journal of Philology. Voi. XXXIII, n. 2 (130).

Modem Language Notes. Voi. XXVII, n. 4.

Mnemosyne. Bibliotheca philologica Batava. Voi. XL, n. 3.

Revue de l' Instruction publique en Belgique. Voi. LV, nn. 1 e 2.

Le Musée Belge. Voi. XVI, nn. 2 e 3.

Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée Belge. Voi. XVI, n. 3.

Revue des études anciennes. Voi. XIV, n. 3.

Bulletin de correspondance Hellénique. Ann. XXXV, nn. 5-12.

Byzantinische Zeitschrift. Voi. XXI, nn. 1 e 2.

Bibliotheca philologica classica. Voi. XXXIX, n. 1.

Atene e Roma. Ann. XV, nn. 160-162.

Bollettino di filologia classica. Ann. XVIII, nn. 11 e 12. XIX, n. 1.

Rivista d'Italia. Ann. XV, nn. 5 e 6.

Classici e Neolatini. Ann. YIM, n. 1.

" Didaskaleion „. Studi filologici di Letteratura Cristiana antica. Ann. I,

n. 2.

Torino, 15 luglio 1912.

GiusEPPH Magrini gerente responsabile.
Tu, yìnaamo Boa» - Tari.*
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OSSERVAZIONI INTORNO ALLA SINTASSI

DI CONCORDANZA IN LATINO

(Aggiunte e correzioni alle grammatiche).

I.

Lo Schmalz {Lat. Syntax, 4* ed., p. 339) insegna con suc-

cosa brevità :
" Wenn mehrere Subjekte ein gemeinsames Prà-

dikat haben, steht dasselbe naturgemàss im PluraL Aber die

Stellung des Pràdikates (vor, nach oder zwischen den Sub-

jekten), die Art der Subjekte (Personen, Sachen, Abstrakta),

die Art ihrer Verbindung (asyndetisch, einfacb kopulativ, po-

lysyndetisch), ihr inneres Verhàltnis (Hendiadyoin, auch Vor-

herrschaft eines Hauptbegriffs wie Sali. hist. 2, 98, 9 Hìspa-

niam nos aut Sertorius vastavimus ) und die Stilgattung

(Poesie oder Prosa, Umgangssprache) bedingen mancherlei

Abweicbungen „. Se non ebe lo Schmalz non tien qui conto

d'"un caso, che, sebben frequentissimo, è trascurato affatto

anche dagli altri grammatici. Come si comporta il predicato,

quando i vari soggetti sono degli infiniti ? In questo caso, per

rispondere subito alla domanda che ci siam posta, il predi-

cato si trova al plurale rarissimamente e, di regola, solo se

il senso richiede che i concetti espressi dai vari infiniti siano

considerati come recisamente distinti tra loro; e la quasi

costante preponderanza che, ove non ai dia la predetta condi-

zione, ha il predicato singolare, non potendo essere sufficien-

Rivista di filologia, ecc., XL. 33
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temente spiegata ne dalla posizione di questo ne dalla rela-

zione di significato intercedente tra gl'infiniti né dal loro

collegamento formale, si dovrà principalmente attribuire a

qualche altra cagione, ch'io credo risieda nella natura
stessa del predicato. Mi pare infatti probabile che, es-

sendo frequentissimo il caso che con gli infiniti-soggetti fun-

gano da predicato i verbi e le espressioni verbali imperso-

nali che, come dedecet, oportet, satius est (1), non si usano se

non nella terza persona singolare oppure le frasi belFe fatte

stidtitia est, iudicis est, meum est e via, questo appunto abbia

facilmente determinata nell'uso una tendenza a mantenere nel

singolare anche gli altri predicati riferiti a piìi infiniti-soggetti.

A comprovare ciò che ho asserito di sopra, sceglierò dalla

messe abbondante che ho raccolta, con la quale potrei riem-

piere molte e molte pagine, un parco numero d'esempi, av-

vertendo che quelli che tralascio presentano quasi tutti il

predicato nel singolare. Converrà per altro distinguere il caso

in cui il predicato precede gì' infiniti-soggetti da quello in cui

viene dopo di essi.

1° Il predicato precede. Costante è allora l'uso del sin-

golare ; se si vuole insistere sulla pluralità e reciproca di-

stinzione tra gì* infiniti-soggetti, si suol cominciare la propo-

sizione dandole per soggetto un pronome prolettico plurale, di

modo che gl'infiniti vengono a prendere funzione apposizio-

nale. Ciò naturalmente non esclude che si trovi usato anche

nel singolare il pronome prolettico seguito da più infiniti.

Esempi : A) Cic, de off., 3, 20, 81 : Cadit ergo in virum

bonum mentiri..., criminari, praeripere, fallere? — Bì'ut. 69,

242 : . . , quantum . . . polleat ohoedire tempori multorumque . ,

.

periculo servire — Top. 4, 21 Repugnat... recto accipere et

invitimi reddere — Sen., de ira 3, 10, 4: Prodest morbum
suum nasse et vires eius... opprimere. — Cic, de off., 1, 34,

(1) Per es. Cic, de off. 1, 27, 94: falli, errare, labi, decipi tam dedecet,

quam...; Sen., de ira 3,28: Quanto nunc satius erat amicos j)arare,

inimicos mitigare, rem publicam administrare, transferre in res dome-

sticas operam...; ecc.
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125: Peregrini officium est nihil... agere, nihil... anquirere,

minimeque esse... ciiriosum — de fin. 3, 9^ 32: peccatimi, est

patriam prodere, parentes violare, fana depeculari — Sen., de

ira 3, 13, 3: In Socrate irae sùjnnm erat vocem submittere,

loqiii parcius. — Cic, Bah. pierd. 1, 3: si est boni consulis...

ferre opem patriae, succurrere . .
.

, implorare, ducere, est

etiam bonorum civium intercludere omnes seditionum

vias, munire..., ...putare: ea qui secutus sit, laude... dignum

indicare — in Pis. 24, 57: levitatis est... aucupari... et...

consectari. — prò Cael., 12, 30: erat... meum deprecari... ve-

niamque petere — de off. 3, 2, 10: harum... est virtutum

proprium nihil extimescere, omnia humana despicere, nihil . .

.

ìntolersindum. putare — 1, 17, 55: magnum est... eadem /«a-

here monumenta maiorum, eisdem uii sacris, sepulcra hahere

communia — Sen., de ira, 3, 3, 2 : Necessarium est... foedi-

tatem... coarguere et ante oculos ponere. — B) Cìc, prò Cael.,

6, 13: Illa... in ilio homìne mirabilia fiierunt, comprehendere

multos amicitia, tueri obsequio, . . . communicare .. ., servire ...,

versare ... et regere .. . atque... torquere ac flectere, ...vivere —
In Pis., 25, 60: Inania simt ista... delecfamenfa puerorum,

captare plausus, vehi per urbem, conspici velie —• de senect., 18,

63: Haec enim ipsa simt honorabilia . .
.

, salutari, adpeti, de-

cedi, adsurgi, deduci, reduci, consuli — Liv., 5, 6, 6 : Haec

Romano nomine sunt digna, non Veios tantum nec hoc bellum

intueri, . . . sed famam . . . quaerere — Quint., inst. or., 3, 4, 15 :

Illa quoque sunt communia, conciliare, narrare, docere, augere,

minuere, . ..animos audientium fingere (cfr. Sali., lug. 85, 33:

At ILLA multo optima rei publicae doctus sum, hostem ferire,

praesidium agitare, nihil metuere . . ., .. .pati, . . . requiescere,

...tolerare.). — Col pronome prolettico nel singolare: Cic, de

off. 1, 24, 82: Idque est magni viri, rebus 2ì^\ì?ìì\q punire sontes,

multitudinem conservare, in omni fortuna recta atque honesta

retinere.

2° Il predicato vien dopo. Prevale allora di gran lunga

l'uso del singolare, ma si trova anche il plurale, che è anzi

necessario quando, come s'è già detto, il senso richiede che

i concetti espressi dagli infiniti siano nettamente distinti tra

loro. Esempi: A) Val. Mass., 3, 4, 3: ...cui quidem diutis-
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sime imperium obtitiere, quater lustrum condere, ter triumphare

contigit — Cic, ad fam. 6, 1, 3: bene sentire recteque facere

satis est ad bene... vivendum — Sali., lug. 31, 14: ...quos

omnes eadem cupere, eadem adisse, eadem metuere in unum
coegit. — Cic, de fin. 3, 9, 32 : sic maerere, sic timere, sic in

libidine esse peccatum est (dove per altro è da notare l'ana-

fora) — Quint., inst. or., 9, 1, 25: sed non ideo irasci, mise-

veri, deprecari figura erit. — Cic, in Ant. 1, 14, 33: Carum

esse civem, bene de re publica mereri, laudari, coli, diligi glo-

riosum est; metili vero et in odio esse invidiosiim- — ad Q. fr.

1, 1, 32: esse abstinentem, continere cupiditates, suos coercere,

. . . tenere rationem, facilem se . . . praebere . . . praeclarum magis

est quam difficile — de off. 1, 35, 128: Latrocinari, fraudare,

adulterare re turpe est, sed dicitur non obscene — Sali., lug.

85, 3 : Bellum parare simul et aerarlo parcere, cogere ad mili-

tiam eos quos nolis offendere, domi forisque omnia curare, et

ea agere inter invidos... opinione asperius est (dove per

altro l'ultimo infinito riassume i precedenti) — Sen., de ira

2, 6, 2 : gaudere laetarique i^roprium et naturale virtutis est

(dove per altro i due infiniti esprimono un sol concetto) —
Quint., inst. or. 11, 3, 80: corrugare nares... et inflare et

movere et digito inquietare et . . . excutere et diducere ... et . .

.

resupinare indecorum est. — B) Cic, de orat. 1, 42, 187; in

hac denique ipsa ratione dicendi excogitare, ornare, disponere,

meminisse, agere ignota (?) quondam omnibus et diffusa late

videbantur (dove il plurale è necessario) — Quint., inst. or. 9,

1, 23: irasci, dolere, misereri, timere, confìdere, contemnere non

sunt figiirae (dove il plur. non è necessario; cfr. sopra l'es.

dello stesso, ibid. 25).

Naturalmente ciò che si è detto intorno al predicato rife-

rito a più infiniti-soggetti vale anche per il predicato riferito

a pili infiniti-oggetti, nel qual caso del pari si trova ordina-

riamente il singolare: Cic, de off. 1, 6, 18: labi..., errare,

nescire, decipi et malum et turpe putamus (quanto al plurale,

cfr. Sali., lug. 85, 33 già citato addietro).

Si deve però aggiungere che, come con piìi soggetti rap-

presentati da sostantivi, così anche con più soggetti rappre-

sentati da infiniti si ha spesso, massime in Cicerone, una terza
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collocazione del predicato, cioè dopo il primo soggetto (1); con

la qual collocazione ovviamente non è possibile se non il sin-

golare; p. es.: Cic, prò Sest. 40, 86: Hoc sentire prudentiae

est, facere fortìtudìnis, et se^itire .. . et /acer« perfectae ...vir-

tutis — prò Mur. 30, 62 : mutare sententiam turpe est, exo-

rari sceluS; misereri flagitium — de fin. 8, 13, 44: si et sapere

expetendum sit et valere — Tusc. 3, 34, 83 : et invidere aegri-

tudinis est et aemulari et obtrectare et misereri et angi, lugere,

maerere, aerumna affici, lamentavi, sollicitari, dolere, in mo-

lestia esse, afflictari, desperare — 4, 26, 56: aemtdari utile est,

obtrectare, misereri — Or. 21, 69: Probare necessitatis est, de-

lectare suavitatis, flectere victoriae — Sen., de vita 6. 3, 2: et

enumerare illas longum est et coarguere.

Contrariamente poi a ciò che il piìi spesso avviene nel pre-

dicato, i pronomi relativi o dimostrativi riferendosi a più infi-

niti precedenti, purché questi non esprimano un concetto solo,

si mettono nel plurale: Cic, de fin. 3, 9, 32: peccatum est...

prodere, ...violare, . . .dx.pecidari, quae sunt in effectu — JRab.

post. 15, 42: ... castris locum capere, exercitum instriiere, expu-

gnare urbes, profligare, excipere, perseqiii. Sunt ea

quidem magna... Quo minus admirandum est eum facere illa

— Tusc. 3, 34, 83 (v. sopra): . ..afflictari, desperare. Haec

(1) Dalle pur diligentissime liste compilate dal Lebreton {Etudes sur

la langue et la grammaire de Cice'ron, p. 17 e precedenti) potrebbe ap-

parire che Cic. ammettesse questa collocazione soltanto se i vari soggetti

sono nomi di persona, mentre l'ha abbastanza spesso, oltre che con

gl'infiniti, anche con nomi di cosa {de nat. d.2, 26,66: aqua restahat et

terra; Tusc. 2, 22, 52 : si pes condoluit, si dens ; de doni, sua 21, 55 : Gabinio

Sì/ria dahatur, Macedonia Pisoni; ecc.), con nomi di cosa e di persona

misti {de sen. 10, 32: non curia vires meas desiderai, non rostro, non

amici, non clientes, non hospUes ; de off. \, 7, 22: ortus... nostri partem

patria vindicat, partem parentesi de doni, sua 18, 46: ubi crimen est, ubi

accHsator, ubi testes; ecc.), e soprattutto con nomi astratti {de off. 2,

2, 6: ohlectatio guaeritur animi requiesque curarum ; 2, 3, 11: Deos pìa-

catos pietas effìciet et sanctitas; 2, 14, 51: gloria paritur et gratia; de

rep. 3, 8, 13: nec vero illis voluntas defiiit aut ingeninm; de nat. d. 2,

33, 82 : ordo apparet et... similitudo ; ecc.). Cfr. Corn. Nep. 8, 2, 1 : hic...

contemj^tus est atque eius solitudo; Quìl':., ittst. or. 11, 3, 155: Fiducia

igitur appareat et constantia: ecc.
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omnia definiiint Stoici — Si veggano inoltre nelle citazioni

fatte più sopra: Rab. perà. 1, 3: ea qui secutus sit; Sali.,

lug. 85, 3: ea agore, Riferito a più infiniti, anche il dimo-

strativo epanalettico può essere plurale, come s'è già visto

per il dimostrativo prolettico: Q'ic., prò Marc. 3,8: Animum
vincere, iracundiam cohibere, victoriae temperare, adversarium

non modo extollere... &ed etìam aìnpUficare . .
.

, haec qui facit,

. ..simillimum deo iudico — Tusc. 1, 10, 22: Cogitare... et

providere et discere et docere et invenire ecc., haec et similia

eorum in horum quattuor generum inesse nullo putat. Note-

vole infine in Quint. inst. or. 8, 3, 44: ...ductare exercitum

et patrare bellum, apud Sallustium dieta sancte et antique,...

(= quae o etsi . . . dieta sunt).

Accennerò in fine che quello che ho qui stabilito trattando

di semplici infiniti si può estendere in generale alle proposi-

zioni sostantive ; vale a dire che, anche riferito a due o più

proposizioni sostantive, il predicato sta nel singolare e, solo se

è preceduto da più proposizioni infinitive e si vuol far spiccare

la pluralità dei concetti ch'esse esprimono, si trova qualche

volta nel plurale. Mi restringerò a pochissimi esempi, senza

venire a più minute distinzioni: Cic, Bì^ut. 52, 196: captiosicm

esse populo {id), quod scriptum esset, neglegi et opinione quaeri

voluntates — prò Ardi. 5, 11 : Est enim obscurum proximis

censoribus ìt,unc... cum L. Lucullo apud exercitum fuisse,

superioribus . . . fuisse in Asia, primis . . . nullani populi partem

esse censam — Liv., 8, 18, 6: Tum patefactum [est] muliebri

fraude cioitateìu premi matronasque ea venena coquere et . .

.

manifesto depyrehendi posse — Cic, de inv. 1, 20, 29 : Hic

erit considerandum, ne quid perturbate dicatur, ne quam
in aliam rem transeatur, ne ab ultimo repetatur, ne ad ex-

tremum prodeatur, ne quid... praetereatur — prò Balb. 7, 19:

Est autem petendum, ne oderitis ingenium, ne inimici sitis in-

dustriae, ?ie humanitatem opprimendam, ne virtutem poe-

niendam jJiitefis. — In Cat. 1, 7, 18: (Superiora illa, quamquam

ferenda non fuerunt, tamen... tuli; nunc vero) me totam esse

in metu . .
.

, Catilinam timeri, nullum videri consilium . . . iniri

posse . . . non est ferendmn (si noti che le parole illa ferenda

non fuerunt del primo membro del periodo non hanno potuto
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influire sulle parole corrispondenti che chiudono il secondo

membro ; per conservare anche qui il plurale si sarebbe do-

vuto dire con un pronome epanalettico: haec ferenda non sunt)

— 1, 9, 22: Sed tu ut vitiis tuis commoveare, ut legum poenas

pertimescas, ut temporibus rei publicae cedas, non est postii-

landum. — Liv., 28, 27, 16 : lapides pluere et fulmina iaci

de caelo et insuetos fetus animalia edere vos portenta esse

putatis — 31, 30, 3: saia exuri, dirui tecta, praedas... agi

misera magis quam indigìia patienti esse. Anche con varie

proposizioni sostantive il predicato è posto talvolta subito

dopo la prima : Ces., b. e. 2, 31, 4 : ncque pudentes suspi-

cari ojìortet, sibi parum credi, ncque improòos scire sese ti-

mori — Liv., 37, 53, 6 : Haec vos ne decipiat oratio, provi-

dendum vobis erit, neve non solum ..... alios nimium depri-

matis..., alios praeter modum extollatis, sed etiam ne, qui

adversus vos arma tulerint, in meliore statu sint quam socii . .

.

vostri. Infine anche i pronomi dim. o rei. riferiti al conte-

nuto di più proposizioni sostantive si regolano come i pro-

nomi dim. rei., che si riferiscono a più infiniti semplici :

Cic, in Ant. 2, 9, 20: tantum dicam... te... nosse, me...

deflasse... Sed haec non huius temporis (invece in ad fam.

14, 2, 2 :
" Te sic vexari, sic lacere . .., idque fieri mea

culpa „ id perchè te vexari e te lacere son considerati come

un sol concetto) — ad fam. 14, 18, 1 : Mihi veniunt in

mentem haec (prolettico) , Romae vos esse tute posse

eamque rem posse nobis adiumento esse — Liv., 41, 23, 9 :

Nisi hoc (prolettico) dubium alieni est, hellandiim . . . esse et,

quod... interpellatum est, ...id... futurum (esse). S'intende

dunque che in vece di " Vix est Impetratum, ut... atque ut... »

si può dire, facendo delle due proposizioni soggettive due

proposizioni epcsegetiche " Vix hoc est impeti'atum, ut... atque

ut... „ e anche, se si vuol distinguere con forza il contenuto

delle due proposizioni, " Vix haec {duo) sunt impetrata, ut...

atque ut... „ (Cic, de ani. 4, 14 : Sin autem illa (sunt) veriora,

ut idem interitus sit animorum et corporum nec ullus sensus

maneat, ... ; mentre senza l'espressione prolettica non si po-

trebbe dire se non : Verius est, ut ecc.).
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IL

È noto cte le grammatiche latine concordemente escludono

che con più soggetti inanimati di genere maschile l'aggettivo

del predicato possa mettersi nel neutro. Il Draeger {Hist.

Syntax, 2^ ediz., 1° voi., p. 182, § 109) formulò la regola

seguente: " Mehrere abstracte Subjecte, weiblichen Ge-
schlechts, selten mannliche Concreta, konnen das Prà-

dicat im Neutrum haben „, e dopo aver recati i noti esempi

con più soggetti astratti di genere femminile: Cic, de fin. 3,

11, 39 : stultitia et timiditas .. . sunt fiigienda; Sali., Cat. 20, 2 :

ni virtus fidesque vostra spedata mihi forent ecc., aggiun-

geva: " Fiir dieselbe Construction bei concreten Subjecten

mannlichen Geschlechtes (von Kruger lat. Gramm. § 291

Anm. 1 bezweifelt) existirt wenigstens eine sichere Stelle

bei Lactanz opif. 11, 20 : ad quas partes cum potus et cibus

mixta pervenerint „. Più tardi il Kuhner {Ausfuhrl. Gramm.

d. lat. SpracJie, voi. 2°, p. 29, § 13, 1 /3) rifece la regola a

questo modo: " Bei Sachnamen (compresivi, come mostrano

gli esempi aggiunti, anche i nomi astratti) von gì e i eh e m
Geschlechte hat das Adjektiv (cioè l' agg. del pre-

dicato) entweder dasselbe Geschlecht und steht im

Plurale, oder steht im Neutrum des Plurals; das

Letztere geschieht aber nicht, wenn die Sachnamen mannlichen

Geschlechtes sind „, e (p. 30) noWAnmerkung , considerando a

torto nell'esempio di Lattanzio riferito dal Draeger mixta come

attributo, rincalzava che " Beispiele, in denen mannliche
Sachnamen als Subjekte mit dem pràdikativen Neu-
trum im Plurale verbunden sind..., kommen nirgends vor „,

perchè, quanto a Solino, e. 40, " Polypus et chamaeleon glabra

sunt „ già accampato dal Fuisting (1),
" hier sind die Subjekte

zwei lebende Wesen, die, wie wir sahen, als Personen be-

(1) Syntaxis convenientiae der lat. Sprache, Munster 1836, p. 22.
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handelt werden „ e il neutro nel predicato si deve spiegare

con l'analogia del notissimo triste lupus stabuUs.

Il Riemann invece, riconoscendo la funzione di predicato

nel mixta di Lattanzio, giudicò questo costrutto come affatto

barbaro :
" On trouve pour la première fois dans Lactance

un attribut (= predicato) au pluriel neutre se rapportant à

deux sujets masculins : cette construction est barbare „ (Kie-

mann-Goelzer, Gramm. comp., Syntaxe, p. 24) e nella Syntaxe

latine {h^ ediz., p. 47 sg.), allargando da una parte, ma re-

stringendo dall'altra le regole formulate dai suoi predecessori,

dopo aver notato che in vece di dire " turpitudo res peior est

quam dolor „ si può dire " turpitudo peius (une chose pire)

est quam dolor „ (Cic, Tusc. 2, 31), aggiunse che " on peut

toujours dans ce sens mettre l'attribut (= predicato)

au neutre, quel que soit le genre du sujet: Cic, De

fin. 3, 39 :
" stultitiam... et timiditatem... esse fugienda „

(des choses à fuir); Tac, Hist., 5, 5 " parentes^ liberos,

fratres villa (des objets de peu de prix) habere „. Se non

che, come gli esempi sallustiani e d'altri scrittori posteriori

già addotti dal Draeger e dal Kiihner (Sali., Cat., 20, 2 —
Iu(/. 38, 7: nox atque praeda... hostis... remorata sunt —
52, 4: plerosque velocitas et regio... tutata sunt, ecc.) non si

potrebbero spiegare con la regola del Riemann ora riferita,

cosicché si deve piuttosto conchiudere con lo Schmalz (p. 341,

§ 32) che " bei Sali., Liv., Tac, Just., Aur. Vict,, Lact. wird

auf weibl. Abstrakta das Neutrum plur. (nel predicato) be-

zogen „ proprio con lo stesso valore che ne' casi stessi avrebbe

il femminile plurale (1), così è certo che anche riferito

a piti nomi astratti maschili l'aggettivo del pre-

dicato si può mettere al neutro senza il significato

particolare che a questo attribuisce il Riemann; che insomma
il costrutto " cum potus et ci bus mixta pervenerint „ non

compare per la prima volta in Lattanzio e non è punto bar-

baro. Ciò è dimostrato dal seguente luogo di Livio sfuggito

(1) Lo anaroette del resto anche il Riemann, pur dicendo che " cela

est peu correct , nella nota di p. 49.
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finora ai grammatici, anche al Riemann, benemerito autore

deWEtiides sur la langue et la grammaire de T. Live : 10, 4,

10 : Cum referrent sonum linguae et corporum ìiahitum et

nitorem (di certi finti pastori) cultiora quam pastoralia

esse,

L'osservazione dunque dello Schmalz dovrebbe essere com-

pletata e rettificata, almeno per il momento, cosi: " In Cic.

l'aggettivo predicativo riferito a più nomi astratti di genere

maschile o femminile si trova qualche volta al neutro plu-

rale, purché questo possa intendersi come sostantivato col

senso generico che ha l'agg. neutro negli esempi :
" omnium

rerum mors est extremum „ (Cic, ad fam. 6, 21, 1),
" com-

mime (carattere comune) animantium omnium est coniunctionis

appetitus „ {de off. 1, 4, 11); solo in Sali., Liv.,Tac., Giust., Aur.

Vitt., Latt. si trova al neutro plurale, anche senza che esso

debba intendersi con valore di sostantivo generico, l'agg. pre-

dicativo riferito a piìi termini astratti femminili, in Liv. e Latt.

anche riferito a più termini astratti maschili „.

Che poi Cicerone ammetta nel neutro plurale sostantivato l'agg.

del predicato riferito a più termini astratti maschili, per me ri-

sulta indubitabile dal passo seguente : Tusc. 2, 15, 35 : In-

terest sdìqmd inter laboreìn et dolorem ; sunt finitima (cose,

concetti affini) omnino, sed tamen difi"ert aliquid.

Non bisogna infine dimenticare che in corrispondenza del-

l'ovidiano " turpe senex miles „ (cfr. Seneca, Ep. nior. 36, 4:

turpis et ridicula res est elementarius senex) e del virgiliano

" triste lupus stabulis „ abbiamo l'esempio di Tacito ripetuto

in quasi tutte le grammatiche maggiori :
" parentes, liberos,

fratres vilia habere „ e quello di Solino che abbiam visto

citato dal Fùisting e dal Kùhner: " Polypiis et chamaeleon

glabra sunt „, i quali esempi dimostrano come l'agg. neutro

col significato di sostantivo generico può riferirsi altresì a

più nomi di esseri animati (persone e animali), come

del resto a me sembra che dimostrino anche, e più autore-

volmente, ove si considerino le leggi di concordanza in gene-

rale e non nel solo rispetto della relazione fra predicato e

soggetto oppure fra predicato e oggetto, gli esempi seguenti :

Liv., 26, 41, 10 : Ve t era omitto, Porsinam, Gallos, Samnites
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(cfr. Seneca, de ben. 3, 8, 3: Ita diias res corrumpimus,

grntmn hominem et beneficum) ; 31, 7, 11: Lucanus et Briittius

et Samnis a nobis defecerunt. Haec vos, si Philippus in Ita-

liani transmiserit, quietura creditis? Numquam isti

jpopuli, nisi cum deerit ad quem desciscant, ab nobis non de-

ficient; Ces., b. g. 5, 12, 6: Leporem et gallinain et anserem

gustare (Britanni) fas non habcnt; haec tamen alunt animi

voluptatisque causa (mentre anche qui, stando ligi alle regole,

si dovrebbe avere hos: Kiihner^ p. 29); Plin,, n. h. 8, 17, 41:

pardos, pantheras, leones et simili a.

III.

In tutte le grammatiche scolastiche senza varietà sostan-

ziali si trova avvertito che, se il sostantivo del predicato è

un sostantivo mobile, esso s'accorda col soggetto oltre che

nel caso, anche nel genere e nel numero. La stessa osserva-

zione poi si ripete quando si passa a trattare della concor-

danza del sostantivo d'apposizione. La regola è in se giusta,

ma pecca in difetto. Già il Kiihner a questo proposito formulò

con maggior compiutezza, ma non senza evitare ogni impre-

cisione, la regola seguente (p. 15, § 8): " Das pràdikative
Substantiv und das attributive Substantiv in der

Apposition kongruiren mit dem Subjekte (1) im Kasus;
im Genus, Numerus und Kasus aber nur dami, wenn
es eine Person bezeichnet und daher entweder besondere

Formen fiir das mànnliche und weibliche Geschlecht hat, als :

rex, regina, oder generis communis ist, als sacerdos = Priester

und —in „.

Veramente anche in casi come: " Fato Metelli Romae con-

sules fiunt „ il sostantivo del predicato s'accorda col sog-

getto in genere, numero e caso, senza che però sia un

sostantivo ne mobile, ne comune; e così in casi come: " Vo-

(1) Bisognerebbe aggiungere " o con l'antecedente (Beziehungswort) ,,

per usare il termine conveniente anche al caso del sostantivo apposto.
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luptates eorporis... a Platone dictae sunt illecebrae esse

atque escae malorum „ (Cic, Hort. fragm. 21 (Klotz); mentre

invece de leg. 1, 11, 31: (voluptas) est illecehra turpitudinis;

de sen. 13, 44: Plato escam malorum appellat voluptatem),

illecebrae e escae concordano in genere, numero e caso col

soggetto, senza che però siano neanche nomi di persona. Ana-

loga osservazione si potrebbe fare ovviamente per le appo-

sizioni. Ne segue che nella regola relativa alla concordanza

del sostantivo predicativo o appositivo quel che veramente

importa di avvertire, trascurando i casi in cui il latino non

presenta nulla di singolare rispetto alle altre lingue, è che,

riferito a un nome plurale tantum, il sostantivo del

predicato e dell'apposizione (e sarebbe più esatto aggiungere

anche dell'attributo) si accorda con esso pure nel numero, se

è un sostantivo mobile o comune ; altrimenti no. Nell'esem-

plificazione però aggiunta dal Kiihner alla regola sopra tra-

scritta non v'è nessun esempio, onde appaia la necessità di

far nella regola stessa menzione anche dei sostantivi comuni,

e appunto perciò io credo che nelle grammatiche posteriori

si sia limitato l'accenno ai sostantivi mobili. Eppure accanto

agli esempi come Tusc. 1, 48, 116: oraculum erat datum...

victrices Athenas fore (cfr. Plaut., Stich. 649 : Salvete Athenae,

quae nutrices Graeciae (estis); Cic, de 07\ 1, 4, 13: ut omit-

tam illas omnium doctrìnarum inventrices Athenas ; Ma-

mert. in Paneg. lai., Baehrens, 11, 9: ipsae illae bonarum

artium magistrae et inventrices Athenae ; mentre invece, come

ognuno sa, si direbbe : Athenae clarissima fuit urbs Graeciae

— Athenae, urbs clarissima — Athenae, quae fuit urbs cla-

rissima), vi è anche per lo meno de fin. 3, 15, 49: Divitias

Diogenes censet non eam modo vini habere, ut quasi duces
sint (siano guida) ad voluptatem . . . (invece, con la concor-

danza stessa che si avrebbe in italiano, de fin. 4, 26, 73 :

bonuni negas esse divitias; cfr. Varr. ap. Geli., 1, 25, 1: In-

dutiae sunt jpax castrensis paucorum dierum ; Liv., 29, 23, 6 :

veritus ne... parvum vinculum eae nuptiae essent; 44, 39, 3:

Castra sunt victori receptaculum, vieto 2)erfugium ; ecc., dove

il sost. del predicato è sempre nel singolare appunto perchè

non è ne mobile, né comune).
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IV.

Veniamo ora a un'altra regola di concordanza formulata

con varie e non lievi incertezze e deficienze anche nelle gram-

matiche maggiori. È noto che in tesi generale, se al soggetto

s'accompagna un'apposizione^ il predicato della proposizione

concorda col soggetto e non col sostantivo dell'apposizione.

Una restrizione importante di questa regola è quella che quasi

tutti i grammatici notano in proposito del tipo " Volsinii,

oppidum Tuscorum „. Il Draeger (p. 191, § 113), dopo aver

detto necessario il costrutto " Corioli oppidum captum

(est) „ (Liv., 2, 33, 9) e aver aggiunto gli esempi pliniani :

" Volsinii, oppidum Tuscorum opulentissimum, totum concre-

matum est fulmine „ e " Tungri, civitas Galliae, fontem habet

insignem „ (ti. h. 2, 52, 139 e 31, 2, 12), poco più sotto esce

in questa riserva: " selbst die Angaben unserer Grammatiker

iiber den Einfluss der Appositionen civitas, op'pidmn und iirhs

auf das Pradikat des Hauptsatzes sind schwerlich so zu

verstehen, als ob in diesem Falle die Congruenz von Subject

und Pradikat unstatthaft wàre „. La forma stessa di questa

riserva mostra per altro che il Draeger non ricordava con

precisione nessun esempio con cui avvalorarla. Invece il

Kiihner (p. 27, § 12, 9) afferma risolutamente :
" Bei den

Stàdtenamen nach II Dekl. im Plural, wie Corioli, Volsinii,

ist die Beziehung des Priidikats auf die Apposition oppidum,

civitas nothwendig„ e agli esempi già citati dal Draeger

aggiunge l'altro di Livio, 36, 10, 11 : oppidum Gonni viginti

milia ab Larisa abest. Dopo di che estende la regola anche

a un altro caso :
" Aber auch alle anderen Stàdtenamen

werden in Verbindimg mit der Apposition oppidum als neutra

behandelt : Plin., n. h. 6, 5, 16: Pytius, oppidum opulentis-

simum, ab Heniochis direptiim est „. Ma ancora più larga-

mente il Riemann, mentre nella Sijntaxe latine (p. 52) si con-

tenta di osservar soltanto che " on dit toujours " Corioli

oppidum captum est „ , " Corioli urhs capta est „ (et non : capti
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sunt) „, nella Grammaire comparée (p. 32, § 27), aggiungendo

al solito esempio liviano il confronto di Eschine, 3, 133 :

Sfj^ai, jióÀig daTvyel-KOv dvì)QJiaaxai, già indicato dal

Kùhner nella grammatica greca (1), definisce così la relativa

legge di concordanza :
'' Quand le sujet est un nom propre de

ville, accompagno d'une apposition forniée en grec par nóhc,,

en latin par urhs, oppidum ou civitas, le verbo, ainsi que l'at-

tribut (= predicato), s'accordo avec le mot nóÀig, itrbs, op-

pidum ecc., au lieu de s'accorder avec le sujet „ (2).

In che pecchino le regole su riportate, si può veder facil-

mente dal confronto con le regole che io vi sostituirei:

A) 1° Se il soggetto è un nome proprio di città, di

qualunque genere o numero, accompagnato da un'ap-

posizione formata con un nome, indicante in genere " luogo

abitato „, come oppidum, urbs, civitas, colonia, mimicipium, ca-

stellum, vicus e sim., il predicato, nel caso di differenza di numero

o di genere tra il soggetto e il nome apposto, si accorda con

questo anziché con quello. 2° Se invece l'apposizione aggiunta

al nome proprio di città è formata con un nome che non

significhi in genere " luogo abitato „, come caput,

deciis ecc., di solito, in conformità della regola generale,

la concordanza del predicato si ha col soggetto. S'' Qualche

volta, nel caso indicato al n. 1, invece che con oppidum ecc., la

concordanza si fa col nome proprio di città, se questo è di

numero plurale; ma in tale deviazione si deve

vedere uno speciale costrutto yiaxà avvEOiv. Bisogna

cioè credere che lo scrittore dal nome della città, con un'as-

sociazione di idee molto naturale, sia stato condotto a pen-

sare principalmente agli abitanti di essa ; tanto è vero che

negli esempi che vedremo di questo costrutto il predicato

indica un'azione propria di persone piuttosto che una condi-

zione passività propria di cose.

B) 1° Se il soggetto è un nome appellativo qual-

(1) Voi. 2", p. 68.

(2) Di questo caso ne nella sintassi del Reisig (Berlin, Calvary, 1888),

ne in quella dello Schmalz si fa cenno alcuno.
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siasi (tanto come oppidum, colonia ecc., quanto come caput,

deciis ecc.) seguito da un nome proprio di città sia in fun-

zione appositiva sia in funzione attributiva, il predicato, nel

caso che il soggetto differisca per numero o per genere dal

nome proprio, s'accorda, in conformità della regola generale,

col soggetto, non col nome aggiunto ad esso. 2° Anche in

questo caso per altro il predicato qualche volta s'accorda col

nome di città di numero plurale con costrutto y.axà

ovvEGLv uguale a quello già sopra indicato.

Ecco ora gli esempi che comprovano le regole da me date:

.-1) P Agli esempi di Liv., 2, 33, 9 e di Plin., n. h. 2,

52, 139; 6, 5, 16 e 31, 2, 12 già addotti dagli altri gram-

matici si aggiungano i seguenti :

Liv., 9, 12, 5: Fregellae colonia necopinato adventu Sa-

mnitium noctu occupata est — 24, 20, 8 : Acuca oppidum

per eos dies vi captum (est) — 4, 37, 1 : Vultiirnum Etru-

scorum urhem, quae nunc Capua est, ab Samnitibus captam

esse — Periodi. Liv., 8: Cales colonia deducta est-, item Fre-

gellae colonia deducta est (e così altrove) — 21 : Saguntum,

sociorum populi Romani civitas, obsessa octavo mense capta

est — Fedr., 4, 22, 17: Forte Clazomenae prope antiqua fuit

(sorgeva) urbs — Fior., 2, 6, 15: ...Cannae, ignobilis Apu-

liae ficus, sed magnitudine cladis emersit — Eutrop., 5, 6, 1 :

Athenae, civitas Achaiae, ab Aristone Mithridati tradita

est — Amm. Marcel., 14, 3, 3: Batnae, mìinicipiuni in Anthe-

musia conditum Macedonum manu priscorum, ab Euphrate

flumine brevi spatio disparatur. Cfr. Liv., 5, 22, 8: Hic

Veiorum occasus fuit, tirbis opulentissimae Etrusci nominis,

magnitudinem suam vel ultima clade indicantis, quod . . . cir-

cumsessa . . . operibus tamen non vi expugnata est ; e nel pane-

girico anonimo di Costantino {Paneg. kit. Baehrens, 9, 6) :

Gomphos, urbeniThessalìae, quoniam abmieret obsequium, C. Cae-

sar uno die sustulit; dove la concordanza di cui ci occupiamo si

ha tra il complemento della proposizione principale e il predi-

cato d'una subordinata seguente.

2° Liv., 37, 15, 6: Epicrates... censuit... Patara, caput

gentis, in societatem adiungenda (esse) — Curz., 7, 4, 31 :

Ipsa Bactra, regionis eius caput, sita sunt sub monte Para-
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pamiso — Ma in Cic, prò leg. Man. 5, 11: Corinthum patres

vestri, totius Graeciae lumen, exstinctum esse voluerunt; dove

per altro l'attrazione, non senza esempio in altri casi ana-

loghi dove non si tratta di nomi di città (1), è in partico-

lare giustificata dal verbo exstinguere, strettamente appro-

priato a lumen.

S° Liv., 4, 17, 1: Fidenae, colonia Romana, ad Lartem

Volumnium defecere — 42, 54, 1 : Mijlae, proximum op-

pidum, ita munitum ut inexsuperabilis munimenti spes incolas

ferociores faceret, non portas claudere regi satis habuerunt^ sed

probris quoque in ipsum Macedonasque procacibus iaculati

sunt — Plin., n. li. 4, 4, 11 : Patrae, colonia in longissimo

promunturio Peloponnesi condita . .
.

, minus M. pass. . . . inter-

vallo in ipsis faucibus sinum Corinthiacum LXXXV M. pass,

in longitudinem usque ad Isthmon transmittunt (2). Come si

vede, il predicato in questi esempi implica il concetto degli

abitanti (cfr. col primo di essi Liv., 1, 27, 3: Fidenates, co-

lonia Romana, ...ad bellum atque ad arma incitantur), tant'è

vero che nel secondo passo di Livio ad hahuerunt segue iacn-

lati sunt, e non iaculatae sunt. Del resto esempi notevoli di

sinesi analoga abbiamo ancora in Liv. 28, 19, 2: Castulo, cum

prosperis rebus sodi fuissent, post caesos . . . Scipiones defe-

cerunt ad Poenos; 8, 11, 13: Latium Capuaque agro multati

(sunt); cfr. anche Erod., 7, 8, 2: jivqògoj làg 'A^rivag, oi

ys èfis ... 'òjirjQ^av ddixa tioievvxec, (Klihner, Gramm. griech.

Spr., voi. 2^ p. 49).

B) 1° All'esempio Liviano già citato dal Kiihner: OjJ-

pidum Gonni . . . abest, si aggiungano i seguenti (3): Liv., 3, 4, 3 :

(1) Si cita comunemente per es. Tac, Ann. 13, 37: Moschi, gens... socia

Romanis, avia Armeniae incursavit ; ma non diversamente Livio, 33,

12, 10 : Thracas lllyrios, Gallos deinde, gentes feras et indomitas, in Ma-

cedoniam se et in Graeciam effusuras (esse); cfr. anche Fior., 1,13,4:

Galli Senones, gens natura ferox,... adeo... terrihilis futi, ut...

(2) In Val. Mass., 4, 3, 4: Cn. Marcius..., cui Corioli, Volscorum oppi-

dum, capti suum cognomen adiecerunt, il plurale adiecerunt è reso neces-

sario da capti, sul quale torneremo nel capitolo V°.

(3) Cfr. anche Cic, Verr. 2, 2, 2, 4: Urbem pulcherrimam Syracusas...

incolumem (Marcellus) passus est esse.
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Suspecta et colonia Antiuni fuit — 6, 4, 9 : Oppida Etru-

scorum Cortuosa (1? deci.) et Contenehra (id.) vi capta (sunt)

— 10, 3, 2: agrum..., in quem colonia Carseoli deducta erat

— 40, 29, 1 : Colonia Graviscae eo anno deducta est — 41,

11, 7: Duo deinde oppida Mutila {l' deci.) et Faveria (id.) vi

capta et deleta (sunt) — Perioch. Liv., 2: Oppidiim Vulscorum

Corioli captum est — Tao., -4«w. 15, 22: motu terrae celebre

Campaniae oppidum Pompei magna ex parte proruit — Plin.,

n. h., 3, 5, 70 : Auctor est Antias oppidum Latinorum Apnolas

captum (esse) a L. Tarquinio — 3, 12, 108: Gellianus auctor

est lacu Fucino haustum (esse) Marsorum oppidum Archippe —
6, 20, 77: Caput eorum Bucephala Alexandri regis equo...

ibi sepulto conditum (est) — 6, 27, 133: Infra est Susiane in

qua regia Persarum Susa Abest a Seleucia Babylonia

CCCCL mil. passuum — (Non contraddice Floro, 3, 5, 8 : Cy-

clades, Delos, Eiihoea et ipsum Graeciae decus Athenae tene-

bantur, dove il plurale nel predicato è dovuto alla pluralità

dei soggetti).

2° Tac, Ann. 14, 27: vetus oppidum Pufeoli (come se

fosse Puteolani (1)) ius coloniae et cognomentum a Nerone

apiscuntur — Fior., 2, 6, 34: Grande illud et ante id tempus

invictum caput Sijracusae (come se fosse Syracusani (2)),

quamvis Archimedis ingenio defenderentur, aliquando cesserunt.

Alle leggi di concordanza tra soggetto e predicato che risul-

tano dagli esempi su elencati, come vedremo tra breve, cor-

rispondono esattamente, così da riuscire per esse di nuova e

valida conferma, le leggi a cui obbediscono anche gli agget-

tivi e i pronomi riferiti ai medesimi tipi, dei quali si è ora

parlato, Corioli {Fidenae, Aìxhippé) \vetus^ oppidum
;

[vetus]

oppidum Corioli {Fidenae, Archippe) e Bactra (Babylon), re-

gionis eius caput ; regionis eius caput, Bactra {Babylon). Anzi

fondandoci sulle ulteriori applicazioni, che vedremo nei capi-

toli seguenti, di queste particolarità di concordanza, possiam

(1) Cfr. Ces., 6. e. 1, 18, 1: Sulmonenses, quod oppidum...; Plin., n. h.

3, 14, 113: Narnienses, quod oppidum Nequinum antea vocatum est.

(2) Ci'r. Plin., 3, 3, 25: caput Celtiberiae Segobrigenses, Carpetaniae

Toletani.

Rivista di filologia, ecc., XL. 84
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dire fin d'ora che non v'è nessuna ragione per non
credere che la concordanza propria del predi-

cato nel caso che soggetto della proposizione
sia uno dei tipi su indicati non si estendesse
anche al caso che il soggetto fosse un qualsiasi

nome geografico preceduto o seguito da un ap-

pellativo, insomma ai casi che il soggetto fosse rappre-

sentato non solo dalle espressioni come Cenchreae, Corin-

thiorum emporium; Phanae, portus Chiorum {Corinthiorum enip.

Cenchreae ecc.), ma anche da quelle come Capreae, insula

maris Inferi {Capreae insula; insula Capreae; Capreae, secessus

Tiberii ecc.); Dulichiimi, parva insula {insula Dulichium); Tempe,

amoenissima callis; Tifata, imminentes Capuae colles; mons

Aetna
; fons Arethusa, lacus Mandalum, Taenarus promuntu-

rium ecc. Veggasi infatti in Mela, 2, 7, 97: Gades insula,

quae egressis fretum obvia est, admonet. .. (1). Ne basta: anche

col soggetto rappresentato da un'espressione come Trucu-

lentus, fabula Plauti {Truculentus fabula; fabula Truculentus);

tragoedia Thyestes ; Megalensia ludi scaenici ; Cerialia ludi
;

ludi Compitalia; silphium herba; herba moli/; avis phoenix e

sim. si deve credere che il predicato concordasse regolar-

mente con l'appellativo di senso generico anziché col nome
denotante l'individuo o la specie. Certo se Plinio giunge a

dire con sinesi che si spiega con l'omissione di hc-rba: An-

thyllion est lenti simillima {n. h. 26, 8, 84), tanto piìi si deve

credere che avrebbe detto: Herba Anth. est lenti simillima

(cfr. 27, 8, 56 : Bryon marinum herba sine dubitatione est

lactucae foliis similis ; dove herba e probabilmente apposi-

zione); così se Saetonio {Vita Ter.; Suet. ediz. Roth, p. 292)

scrisse : Eunuchus quidem bis die acta est, avrebbe senza

dubbio detto, e con maggior regolarità: Fabida Eunuchus...

acta est. Nello stesso modo chi volesse volgere in passiva la

(1) Per altro, se l'appellativo è flumen, il predicato, in conformità di

ciò che vedremo nei capitoli V" e VP, può concordare anche col nome

proprio: Sen., nat. quaest. 6, 25, 2: Ladon flumen inter Elin et Mega-

lenpolin medius est.
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proposizione: Cerialia ludos dictator et magister equitum ex

senatus consulto fecerunt (Liv., 30, 39, 8), dovrebbe dire, io

credo : Cerialia ludi {ludi Cerialia) a dictatore facti sunt

(cfr. Liv., 39, 22, 1 : ludi Taurii (nelle antiche edizz. Taurilia)

per biduum facti religionis causa sunt). Infine io non direi :

Avis phoenix soli sacer erat, ma sacra, e cosi via.

D'altra parte si noti anche in Cic, de nat. d. 1, 33, 93:

meretricula etiam Leontium contra Theophrastum scribere ausa

est ; dove però ansa non è dovuto in particolare a meretri-

cula, bensì al genere naturale di Leontium (cfr. Plaut. Stich.

709: bene nostrani Stephanium, e anche Liv., 39, 9, 5:

Scortum nobile libertina Hispala Fecennia, non digna quaestu,

etiam postquam manumissa esset, eodem se genere tue-

batur).

Quanto poi all'esempio " Atfienae, clarissima civitas, eversae

sunt „, su cui molte grammatiche scolastiche fondano delle

distinzioni che sono contraddette dagli esempi autentici (v.

sopra Liv. 9, 12, 5; ecc.), a me non risulta donde sia stato

ricavato, e anzi m'ha tutta l'aria d'essere un esempio inven-

tato arbitrariamente: infatti dai luoghi sopra riportati è le-

cito conchiudere che si può dire bensì " Athenae, clarissima

civitas, ad Mithridatem defecerunt „ e magari " bellum exorsi

sunt „, ma non " eversae sunt „.

Resterebbe Liv., 4, 61, 6: Arteria (1^ deci.) inde, Volscorum

oppidum, ab tribunis obsideri coepta est, unico esempio a me
noto di concordanza affatto contrastante con quanto ho esposto

di sopra. Se non che chi consideri che nel periodo precedente

al passo citato si riferisce una battaglia combattuta dai Ro-

mani tra Ferentino ed Ecetra contro i Volsci (Cum Volscis . .

.

dimicatum), e pochi periodi più giù, sulla fine del capitolo,

dopo la notizia della presa della città assediata e del ritorno

dei Romani dal paese dei Volsci (diruta et arce et urbe Ar-

tena, reductae legiones ex Volscis), si aggiunge: " Sunt qui

Artenam Veientium non Volscorum fuisse credant „ perchè

" praebet errorem quod eiusdem nominis urhs Inter Caere atque

Veios fuit „ appartenente per altro, decide Livio, non ai Veienti

ma a quei di Cere; chi, dico, consideri così il § 6 in rela-

zione col resto del racconto, non tarderà ad accorgersi che
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dal § 6 sono da eliminare proprio le parole Volscorum oiìpidum,

che, oltre a presentare una grave difficoltà d'indole gramma-

ticale, superflue o addirittura strane come sono per giunta là

dove appunto si parla d'imprese di guerra condotte nel ter-

ritorio dei Volsci, mostrano chiaramente d'essere una glossa

derivata dalla fine del capitolo. Riducendo a schema il rac-

conto livìano, otterremmo :
" I Romani invasero il territorio

dei Volsci e li vinsero in battaglia campale. Assalirono quindi

Artena, città dei Volsci. Presa finalmente questa città, le le-

gioni si ritrassero dal paese dei Volsci per rivolgersi contro

i Veienti. V'è però chi crede Artena città dei Veienti anziché

dei Volsci ; ma è questa una confusione nata erroneamente

da una omonimia „. Chi non vede la inopportunità delle pa-

role "città dei Volsci,,? Cancelliamole, e tutto corre bene,

così nel rispetto del senso come in quello della grammatica.

Io non so se mai qualcuno abbia proposto la espunzione di

quelle parole dal passo liviano: ma davvero vi sarebbe da

meravigliarsi, se non vi avesse pensato nessuno.

Il Kiihner (p. 28, § 12, 9) con-^appoggio di questi due

esempi: Liv. 42, 54, 1 " Mylae, proximum oppidum, ita mu-

tiitum, ut „ e Plin. 6, 23, 97 " Arbis oppidum a Nearcho

conditum... „ afferma che " schliesst sieh in der Partizipialkon-

struktion das Partizip stàts an die Apposition oppidum an „,

e poco sotto soggiunge :
" Was von der Apposition oppidum

gilt, dasselbe gilt von der Apposition mons, wie Plin. 3, 8, 88

ìnons Aetna nocturnis mirns incendiis „. Lasciamo stare che

nell'ultimo passo pliniano è errore qualificare mons come ap-

posizione e che il secondo esempio con oppidum e affatto in-

significante, perchè nessuno potrebbe pensare di dire " Arbis,

oppidum condita „, non piìi che, poniamo, Samnium, regio

in media Italia sitmn o Carthaginienses, gens olim Tyro profecti

Ilias, Homeri poema omnium saeculorum admiratione cele-
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brata (1); ma quel che il Kiihner intendo di mostrare solo

in relazione a oppidum e a nioìis, si deve estendere anche a

urhs, colonia, mimicipiiim e sim., e cosi a insula, jìroniunturiiitn,

fons, ecc., sia che questi appellativi precedano un nome proprio

geografico aggiunto come apposizione o come attributo, sia

che, fungendo essi da apposizione, seguano al nome proprio,

in modo che o tra l'appellativo e il participio sia interposto

il nome proprio, o il participio, pur essondo piìi vicino al-

l'appellativo che al nome proprio, abbia senso di proposizione

subordinata e non di attributo. Gioverà spiegarsi con gli

esempi : in " Arbis oppidum a Nearcho conditum „ il participio

non presenta nulla di notevole, perchè evidentemente è at-

tributo di oppidum col quale forma un tutto appositivo rispetto

a Arbis ; ma siano questi altri esempi : Liv. 9, 44, 14 " Bo-

vianmn urbs postero die coepta oppugnari brevi capitur „,

PI., n. il. 3, 12, 108 " oppidum Archippe conditum a Marsya „ :

essi ci presentano veramente due casi degni di nota, perchè

nel primo invece di coepta participium coniunctum (= cum

coepta esset) e però non tanto strettamente unito con nrbs

quanto con tutta l'espressione Boviannm urbs (2), e nel se-

condo invece di conditimi per la maggior vicinanza di Ar-

chippe si sarebbe potuto essere in dubbio che rispettivamente

si dovesse avere coeptnm e condita. Dagli esempi addotti

(ai quali possiamo aggiungere Ces., b. g. 1, 38, 4 : flumen

Dubis ut circino circumductum totum oppidum cingit ; Sali.
,

lug. 89, 6: oppidum Thalam..., haud dissimiliter situm mu-

nitunique ; Hist. 1, 65 (Kritz): mons Balleia (femm.) prae-

ceptus a Lusitanis ; Curz., 4, 9, 9: lam pervenerat Arbela

vicum, «oèi7e);i sua clade facturus ; Plin., 3, 11, 123: oppidum

(1) Cfr. p. es. Liv., 6,22,4: Satricum, coloniam populi Eomani perti-

naciter a colonis defensam, vi (Praenestini) expugnarunt ; 9, 28, 7 : Volsci

Pontias, insulam sitam in conspectu litoris sui, incoluerant; 22, 18, 7:

Gereonium pervenit, tirhem... ab suis desertam ; ecc.

(2) Basta leggere con le debite pause logiche i due esempi " Arbis

oppidum... „ e " Bovianum urbs... „ per accorgersi della differenza ch'è

tra loro; leggendo infatti il primo si fa pausa dopo Arbis; leggendo il

secondo, dopo urbs.
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Eporedia a populo Romàno condìtum; 3, 23, 145; flumen

Aons a quibusdam Aeas nominatum; 4, 22^ 117: municipium

civium Romanorum Olisippo Felicitas lulia cognominatimi
;

6, 28, 159: Fuerunt (in Arabia) et Graeca oppida Arethusa,

Larisa, Chalcis, deleta variis bellis ; Tac, Ann. 4, 67: Caesar...

Capreas se in insulam abdidit, trium milium freto ab extremis

Surrentini promunturii diiunctam, ecc.); segue che il participio,

e così pure l'aggettivo, come mostra già l'esempio dato dal

Kiihner " 7nons Aetna... mirus „ (cfr. Tac, Ann. 12, 45: ille...

Mithridatem compulit in casteUmn Gorneas, tutum loco ac

praesidio militum; Plin., 3, 11,103: oppidum Salapia Han-

nibalis meretricio amore mcliitum; 3, 13, 111 : colonia Asculum,

Piceni nobilissima; 4, 11, 49: Dein promunturium Cherronesi

Mastusia adoersum Sigeo ; 5, 1, 13 : flumen Asanam marino

haustu sed portu spectabile ; 6, 23, 98 : flumen Carmaniae

Hyctanis portuosum et auro fertile ; 6, 23, 104 : emporium

Indiae Muzirim non expetendum propter piratas ; Mela,

1, 19, 103: luxta specus est Acherusia ad Manes pervins;

2, 5, S4::fl'm7iina Telis et Ticis, ubi accrevere, persaeva, ecc. (1))

coi tipi di cui ci siamo occupati nel capitolo precedente si

conformano esattamente alla concordanza che con essi presenta

il predicato, cioè s'accordano con l'appellativo e non col nome

proprio (2). Tant'è vera questa perfetta conformità, che anche

l'aggettivo e il participio s'accordano invece, come s'è visto

(1) Se l'appellativo è flumen, è ammessa la concordanza del participio

dell'aggettivo anche col nome proprio; p. es. Plin., 6, 13, 39: Flumina

per Albaniam decurrunt in mare Casus et Albanus, dein Cambyses in

Caucasiis ortus ; Mela, 2, 1, 4: urbs... Carcine, quam duo flianina Gerrhos

et Ypacares uno ostio effluentia attingunt, verum diversis fontibus de-

lapsi (dove stranamente si alternano tutt'e due le concordanze). Cfr. ciò

che si è già detto della concordanza del predicato e ciò che si dirà più

giù della concordanza del pronome a proposito dello stesso caso speciale.

(2) Un'ulteriore estensione, ma affatto eccezionale, di siffatta concor-

danza ti'ovo in Liv., 24, 2, 1: quod Regium ac Locros, quas m-bes se di-

repturos destinaverant, intactas reliquissent, e in Liv., fVrtocA. 89: Vola-

terras, quod oppidum adhuc in armis erat, obsessum in deditionem

accepit ; dove il participio subisce l'influenza di urbs e dì op^ndmn, seb-

bene questi appellativi appartengano a proposizioni subordinate.
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sopra in proposito del predicato, col nome proprio, se

questo è un nome di città seguito in funzione appositiva da

un appellativo diverso da oppidum, municipium, urhs, co-

lonia, ecc.; p. es.: Plin., 5, 29, 115: Ephesus, Amazonum
opus, raultis antea expetila nominibus ; 6, 26, 120 : Bahylon

Chaldaicarum gentium caput diu summam claritatcm ob-

tinuit, LX milia passuum amplexa muris; Fior., 1, 18, 2:

Tarentus, Lacedaemoniorum ojms, Calabriae quondam . . . caput,

cum magnitudine nobilis, tum mirabilis situ
;

quippe in

ipsis Adriatici maris faucibus posila, in omnes terras

vela dimittit ; 2, 16, 1: Carthaginis ruinam Conwi/ms excepit,

Achaiae caput, Graeciae decus, inter duo maria quasi

spectaculo exjmsita; cfr. Liv., 31, 29, 11: Capua superest,

urbs trunca, prodigium, relieta crudelius habitanda quam
si deleta foret ; 34, 32, 5 : Argos et Lacedaemonem, duas cla-

rissimas urbes, lumina quondam Graeciae, relinquemus,

quae titulum nobis liberatae Graeciae servientes deforment ? ;

Val. Mass., 3, 2 ext. 5: Thebas caput Graeciae factas

video. Rare sono le deviazioni, come da una parte Tac, Ann.

15, 5 : Casperius apud oppidiim Nisibin, septem et tri-

ginta milibus passuum a Tigranocerta distantem, adiit regem,

esempio di concordanza affatto irregolare (1) (invece in Val.

Mass., 4, 3, 4 : Cn. Marcius , cui Corioli, Volscorum op-

pidum, capti suum cognomen adiecerunt, capti forse si spiega

per l'usualità della frase bell'e fatta Corioli capti; del resto

fu la presa di Corioli, in quanto la città si chiamava così,

che valse a Coriolano il soprannome onorifico) ; dall'altra

parte Cic, prò Font., 5, 13: Est in eadem provincia Narbo

Martius, colonia nostrorum civium, specula populi Romani
ac propugnacidum, istis ipsis nationibus oppositum et obiectwn,

dove per altro l'attrazione è giustificata dalla convenienza

del senso che unisce intimamente i verbi opponere e obicere

col sostantivo propugnacnlum (cfr. ciò che si è già osservato

a proposito di prò leg. Man., 5, 11).

(1) Sarebbe facile togliere la irregolarità eliminando oppidum (cfr. Liv.,

45, 27, 9 : Aulidem traicit, trium milium spatio distantem).
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Le cose dette in questo capitolo intorno alla concordanza

regolare del participio o dell'aggettivo riferito ai tipi oppidum

Archippe {A. oppidum), castellum Gorneae, mons Aetna, flumen

Duhis, ecc., si estendono, in conformità di ciò che s'è accen-

nato sulla fine del capitolo precedente, anche ai tipi fabula

Eunuchus [Eii. fabula), ludi Olympia, herba moly, a littera e

sim.: cfr. Plin., 7, 21, 85: In nucem inclusam Iliada, Ho-

meri Carmen, in membrana scriptum tradit Cicero; 13, 20, 115:

Tragion friiticeni Creta gignit, terebintho similem
;

Quint., 1, 7, 4: adiecta S littera; e le note sinesi : Eu-

nuchus P. Terenti acta ludis Megalensibus (didascalie di

Terenzio); Ter., Eun., 32: in Eunuchnm suam; Plin., 25, 13, 171:

Labrum Venereum vocant in flumine nascentem; 26, 8, 50 :

Laver condita et cocta torminibus medetur; 37, 6, 90:

Indica onyx-, 91: Arabicas onycas nigras inveniri (Sotacus

tradit); Quint., 1, 4, 11: geminata I, ecc., dove il genere del

participio o dell'aggettivo è dovuto a fabula, herba, gemma,

littera, sottintesi, sinesi corrispondenti a puntino alle altre:

Nicaea a Massiliensibus conditimi (Plin., 3, 5, 47), dove con

Nicaea si sottintende oppidum (v. Schmalz, p. 342, § 34);

navigabilia Paddaros, Parospus, Sodamus (Plin., 6, 23, 94),

dove navigabilia suppone flumina, ecc.

VI.

Osserva il Kuhner (p. 28, § 12, 10): " Eine ahnliche At-

traktion (a Corioli oppidum captimi est) findet statt, wenn

nacli einem Flussnamen mit der Apposition flumen das

folgende Relativpronomen sich nicht nach jenem, sondern

nach der Apposition richtet. Cic. fam. 10, 15, 3, In Isara

flumine maxima, quod Caes. è. g. 2, 5, 4: flumen Axonam,

quod , ecc. So stàtts bei oppidum, Plin., 3, 14 (8, 89):

oppidum Acragas, quod Agrigentuni nostri dixere. Aber auch

die gewohnliche Konstruktion ist gleich berechtigt: Caes. b. g.

1, 2, 3: flumine Rheno latissimo atque altissimo, qui flu-

mine Rhodano, qui „. Passando anche sopra alla solita
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inesattezza por cui si trattano alla pari, come casi di appo-

sizione, i tipi differenti " Isara fiumen maximum „ e " flumen

Axona „, non si può tacere che il costrutto più conforme al-

l'uso non è già, come asserisce il Kiibnor (1),
" fiumen Kho-

danus, qui „, bensì quello che è considerato come dovuto a

un'attrazione, cioè " flumeìi Axona, quod „, " oppidum

Acragas, quod „. Vero è che in quest'ultimo esempio si

potrebbe credere che il quod fosse influenzato dal nome del

predicato della proposizione relativa, cioè da Agrigentum. Ma
ecco altri esempi che non lasciano nessun dubbio: Cic, Verr.,

2, 2; 35, 86 : oppidum Ilimeram Carthaginienses quondam ce-

perunt; quod fuerat in primis Siciliae clarum et ornatum
;

de hello Afr., 68, 1 : Oppidum erat Zeta, quod aberat ;

74, 1 : ex oppido Vaga, quod lìnitimum fuit Zetae; Pi in., 3^

5, 70: oppidum Latinorum J^jo/a-s , ex ci^ms praeda
;

Eutr., 6, 10, 1 : oppidum Uscadamam, quod Bessi habita-

bant, ecc. Ma ciò che toglie affatto ogni dubbio che il co-

strutto regolare sia flum,en RJtodanus, quod
, fiumen Mu-

luccha, quod (Sali., lug. 92, 5) e non fi. Eìiodanus,

qui ecc., si è il considerare che, riferito a un nome proprio

non solo accompagnato da oppidum (2), ma pure da wrès,

castellum, provincia, promunturinm, fons, ecc., costantemente
il pronome, sia relativo, sia dimostrativo, s'accorda con

l'appellativo e non col nome proprio (3). Esempi : Cic, Verr.,

(1) E come ripetono, aggiungo, gli altri grammatici che non sorvolano

su questo particolare di concordanza. Specialmente poi le grammatiche

scolastiche non mancano d'insegnare che con Ehenus fiumen il relativo

può concordare con l'apposizione anziché col nome proprio, come se la

concordanza più naturale dovesse essere questa ultima.

(2) Se però l'appellativo aggiunto dopo il nome di città invece di

oppidum e sim. è caput, decus, ecc., in modo analogo a ciò che si è os-

servato nei capitoli precedenti, il pronome s'accorda normalmente col

nome proprio: Plin., 6, 26, 120: Bahylon Chaldaicarum gentium caput...,

propter quant reliqua pars Mesopotamiae... Babylonia appellata est.

(3) In esempi come Plin., 4, 8, 29: " In Thessalia... oppida Pherae,

quarum a tergo Pieria ad Macedoniam protenditur, Larisa, Gomphi,

Thebae Thessalae „ quarum è giustificato in quanto Pherae e isolato per

il senso da oppida, essendo esso il primo termine dell'enumerazione
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2; 2, 2; 4: Urhem pulcherrimam Syracusas, quae muni-

tissima esset
; fam. 15, 4, 10: ad oppidum Pindenissum,

quod ; Sali., hist., 2, 47 (Kritz) : in novam provinciam

Curenas missus est, quod ea ; Liv., 29, 6_, 1 : Locros

urbem
,

quae et ipsa ; 35, 22, 8: Tolettmi ibi

parva urhs erat Eam cum oppugnaret ; Curz., 7, 9, 20:

Maracanda urhem , ex qua ; Mela, 1, 18, 91: Cyna

oppidum, quod ; 2, 2, 22 : Tirisfis promunturium, quod ;

Sen., fiat, quaest. 4, 3, 7 : circa insiilam Pìiilas nascitur.

Exiguo ab liac spatio ; ep. 51, 1: Aetnam, illuni... montem,

quem ; Plin., 3, 5^ 70: Stabiae oppidum ; L. Sulla id

delevit ; 4, 5, 4 : castellum Chimera, sub eo ; 4, 8, 29:

oppidum Pagasa, idem postea Demetrias dictum; 5, 17, 73 :

Masada castellum et ipsum; 5, 28, 106: portus Cressa, a

quo ; 6, 5; 17 : promunturìmn Crunoe (Kqovvoi), a quo

6, 26, 116: obtinent Frasargida castellum, in quo ; 31, 2, 13

Eudicus fontes duos tradit esse, Ceronam, ex quo

37, 2, 37 : lacum CepMsida, quem vocant Electrum (neutro)

Tac, Ann. 2, 60 : orsus oppido a Canopo. Condidere id Spar-

tani; 12, 16: ad Sozam, oppidum Dandaricae, quod ; 14, 25:

praesidium Legerda, quod ferox iuventus clauserat, ex-

pugnatum est; Giustin., 9, 1, 2: Bysantium, nobilem urhem

eamdem; 11, 6, 3: Gordium urhem petit, quae ; ecc. (1).

Tanto è anzi il rigore di questa concordanza che in Liv.,

6, 33, 4: " Satricum urhem, quae receptaculum iis

fuerat, igni concremarent „, essa ha sopraffatto la forza d'at-

trazione normalmente esercitata dal sostantivo del predicato

appunto annunziata dall'appellativo plurale. Tuttavia in casi uguali a

questo ora citato il pronome relativo concorda anche, invece che col

nome proprio, con oppidum che s'intende come ripetuto : Plin., 4, 10, 33:

Oppida Aegif'.e, in quo sepeliri mos reges, Beroea ecc.; v. anche 5, 13,

69; 6, 3, 8 ecc. e cfr. 3, 5, 73 citato pivi avanti.

(1) Agli esempi dati, e molti altri avrei potuto aggiungerne anche di

altri scrittori, contraddirebbe il frammento liviano conservato da Servio

(ad Georg. 4cl2) e accolto da alcuni editori di Livio in questa forma:

...tanta fiamma ex Aetna monte defluxit, ut... etiam Regina civitas, quae

multo spatio ab ea distat, adflaretur. Se non che l'inciso " quae... distat „

è un'aggiunta moderna (Thilo-Hagen, ediz. di Servio III, I, p. 213).
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della proposizione relativa sul pronome che la introduce.

Naturalmente poi, come abbiam visto che si dice fons Cha-

bura, qui., ecc., si direbbe anche insula Sandalium, quae{... ea);

mons Aetna, qui {. . . is) ; ludi Olynij)ia, qui (. . . ii) ; tragoedia

Thyestes, quae; avis phoenix, qiiae; herba moly, qtiae, ecc. (p. es.:

Plin., 25, 10, 122: TheUjphonon herba ab aliis scorpion vo-

catur Ipsa geniculata nascitur in opacis; Quint., 1, 7, 10:

e littera, quae (1)). Onde si vede quanto erroneamente,

per ciò che riguarda i casi ora esaminati, le grammatiche

anche scolastiche, per le quali non dobbiamo meravigliarci

se tutti quei casi contengono indifferentemente un'apposi-

zione, diano la regola seguente :
" Il pron. relativo, riferito

a un sostantivo fornito d'apposizione, può accordarsi tanto

col sostantivo principale, quanto con l'apposizione „. Biso-

gnerebbe invece dire che, riferito a un nome proprio o spe-

cifico seguito preceduto da un nome appellativo, cosi in

unione apposizionale come in unione attributiva, il pronome,

sia relativo, sia dimostrativo o altro, s'accorda sempre

col nome appellativo, cioè col termine di significato più com-

prensivo, tranne un sol caso: quando cioè si tratta del

sostantivo flumen, la concordanza del pron. relativo o dimo-

strativo si può fare, oltre che con flumen, anche col nome
proprio (2). Che questo avvenga anche col pronome dimo-

strativo, risulta per es. da Curz., 7, 10, 13: ad flumen Oxum
perventum est. Hic, quia limum vehit, turbidus semper, in-

salubris est potui; Tac. Aìin. 15, 15: flumini Arsaniae {is

-

lez. per altro incerta - castra praefluebat) pontem imposuit
;

(1) Cfr. Ter., Eun. 30: Colax Menandrist; in «a... ; Cic, de fin. 1, 2,4:

Synephebos ego... potius Caecilii aut Andriam Terentii, quam utramque

Menandri legam'?; Plin., 27, 12, 112: Polyanthemum (nomin.), quam...;

25, 13, 163: Erigeron a nobis vocatur senecio. Hanc... ; dove i pronomi

si riferiscono a un fabula o a un herba non espresso, precisamente come
in 3, 5, 73 : Hippo, quod nunc Vibonem Valentiam appellamus... il quod

si deve a oppidum sottinteso. Cfr. ciò che si è detto alla fine del capi-

tolo precedente.

(2) Nello stesso modo si è già visto che si comporta in questo caso

speciale la concordanza del predicato e dell'aggettivo o participio.
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Plin., 6, 23, 94 : flumen Cophes. Influunt in eum (invece

Ces., h. e. 1, 48, 3 : Castra cum essent Inter flumina duo,

Sicorim et Cingam, neiitrum horiim transiri poterat).

Quanto poi agli altri casi d'apposizione, così il relativo

il dimostrativo, come l'aggettivo o il participio si accor-

dano col nome apposto o con l'antecedente secondo che si

riferiscono all'uno o all'altro. Si confrontino infatti tra di loro

gli esempi seguenti, affatto regolari, da me scelti a caso ut

in ììiaxima copia: Cic, parad. 1, 2, 12: duo projMgnacula

belli Punici, Cn. et P. Scijnones, qui Carthaginiensium ad-

ventum corporibus suis intercludendum putaverunt ; Curz,,

9, 8, 3 : Inde Sabarcas adiit, validam Indiae getitem, quae

populi, non regum imperio regebatur, e Fior. 1, 13, 4: Galli

Senones, gens natura ferox Hi quondam ab ultimis ter-

rarum orbis profecti, per Italiam vagabantur —
Liv., 23, 17, 11: Additur et Perusina cohors, homines qua-

dringenti sexaginta, eodem nuntio Casilinum compulsi e

id., 30, 11, 1 : Maesuìii, regnum paternum Massinissae, laeti

ut ad regem diu desideratum concessore; 38, 16, 1: Galli,

magna hominum vis, nullam gentem, per quas ihiri essent,

parem armis rati, Brenne duce in Dardanos pervenerunt.

VII.

Secondo i grammatici oltre che nei casi simili a Mijlae,

oppidum Thessaliae, una deviazione necessaria dalla regola

generale che normalmente richiede la concordanza del pre-

dicato col soggetto e non con l'apposizione del soggetto si

ha quando a un sostantivo comune è apposto un nome proprio

personale (1). Se non che, come abbiamo mostrato che anche

col tipo Mijlae, oppidum Thessaliae si può avere nel predicato

la sinesi del numero e del genere {habuerunt iaculati sunt),

così talvolta anche dopo il soggetto rappresentato da un appel-

(1) Draeger, voi. I, p. 191, § 113; Kiiliner, p. 27.
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lativo seguito da nomi propri personali in funzione appositiva

il predicato per ragioni logiche s'accorda con l'appel-

lativo anziché con l'apposizione. Infatti Cicerone insieme

coi noti esempi, ripetuti dal Draeger, dal Kiìhner e dagli

altri grammatici: Tusc. 1, 31, 77: Deliciae meae, Dicaearchus,

disseruit; prò Balb. 15, 34: cum duo /w/mma nostri im-

perii , Cn. et P. Scipiones, exstincti occidissent, ecc., ha

pur l'esempio seguente : de doni, sua 26, 70 : hanc rem j^ci^

illud simile, Fiso et Gabinius, vidit. Dove non è chi non av-

verta subito quanto quel vidit faccia risaltare l'indivisibilità

della coppia gemella formata dai due odiati avversari di Ci-

cerone.

Vili.

Analoga alle due precedentemente discusse v' è un' altra

deviazione necessaria dalla concordanza generale tra soggetto

e predicato_, e io non ricordo d'averla vista enunciata in par-

ticolare se non nella Grammaire comparée [Syntaxe) di Riemann-

Goelzer, ma anche ivi con parole affatto disadatte all'inten-

dimento degli autori. Infatti a pag. 758 dell'opera citata si

legge (§ 669, Rem. Ili) :
" Quand amplius, plus, minus, sont

unis à un pluriel avec ou sans quatn, le verbo doit étre au

pluriel „, e non diversamente a pag. 33: " Après amplius

{qiiam), minus {quam) suivis d'un nom de nombre, c'est tou-

jours avec le nom de nombre que s'accordent en latin le

verbe et l'attribut. T.-Liv., 39, 31, 13: nec plus quam quattuor

milia hominum effugerimt „. È facile scòrgere l'assurdità di

queste due definizioni, che, essendo da tradurre una frase

come " Mi menò più di cinquecento sgrugnoni „, ci sugge-

rirebbero di tradurre non già " Plus (quam) quingentos co-

laphos infregit mihi „ (Ter., Ad. 199), ma " infregerunt

mihi „ ! Così, prendendo in senso rigoroso quelle definizioni,

sembrerebbe che oltre che " Plus (quam) pars dimidia caesa

est „ si potesse dire ugualmente bene, anzi piìi regolarmente
" Plìis (quam) pars dimidia caesum est „.
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La regola va invece formulata così :
" Se plus {amplins,

minus) in funzione di soggetto è accompagnato, con o senza

quam, da un'espressione qualsiasi rappresentante il secondo

termine del paragone, il predicato costantemente s'accorda

con questa invece che col soggetto plus {amplius, minus) „.

Deliberatamente poi non mi sono limitato al caso che il se-

condo termine del paragone sia un'indicazione numerica op-

pure un nome denotante misura, perchè oltre ai casi, natu-

ralmente pili frequenti, come: Plus (quam) pars dimidia caesa

est ; Plus (quam) liora in ea re comsumpta est ; Amplius

(quam) viginti urbes incensae sunt, ecc., vi sono anche casi

come : ut terra tecta esset stramentis ncque huc amplius

quam pellis esset iniecta (Corn. Nep., 17, 8, 2).

Fano, ottobre 1911.

Adolfo Gandiglio.
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CONTRIBUTI

PER LA STORIA DELLA GUERRA ANNIBALICA

(218-217 Av. Cr.).

{Continuazione e fine. — Cfr. fase. Ili)

§ 7.

Suir itinerario di Annibale dal Trasimeno a Gereonio.

Narra Polibio che, dopo le vittorie su Flaminio e su Cen-

tenio, Annibale non volle avvicinarsi maggiormente a Roma,

e si diresse verso l'Adriatico, che toccò nel 10° giorno attra-

versando il paese degli Umbri e dei Picenti, facendo grande

bottino e grande strage degli abitanti (III, 86, 8-11). Kaza-

axQaxoTiEÒEvGac, Tcaqà xòv 'AÒQiav èv x^Q? ^QÒg ndv%a xà

yEvvfjfiaxa òiacpEQOvGri, si dette cura di ridar forza all'eser-

cito stanco e in cattivo stato pei disagi sopportati : potè pure

inviare per mare notizie a Cartagine (87, 1-5). Egli procedeva

lungo l'Adriatico xaxà §Qaxv (.lexaSslg xìjv TiaQefi^oÀfjv, cu-

rando i cavalli ed i soldati feriti : òieà&òjv óè xal Kaxa(pd^EÌ-

qag x^v xe TlQaixExxiavì]v xal xi]v 'AÒQiavriv è'xi de xrjv MaqQOv-

xivr]v aal 0QEvxavr]v xòqav cÒQfifjOE noiovixEVOC, xi]v noQEiav

Eig xtjv 'lanvyiav... sìg nQchxrjv èvé^aÀE xi]i> Aavvtav (88, 1-4).

Parecchie divergenze sono nel racconto Liviano (XXII, 9) :
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Annibale sarebbe andato recto itinere per Umhriam usque ad

Spoletium; respinto nell'assalto a quella città, in agrum Pi-

cenum avertit iter, dove tenne per dies aliquot stativa;... pro-

fectus Praetutianum Hadrianum[que] agrum, Marsos inde Mar-

rucinosque et Paelignos devastat cìrcaque Arpos et Luceriam

proximam Aptdiae regionem.

Qui per un'altra volta ancora risulta la superiorità delle

notizie polibiane, e l'erroneità dei concetti geografici di Livio,

Se Annibale dal Trasimeno con un esercito stanco e facendo

bottino giunse in dieci giorni all'Adriatico, deve aver presa

una via breve perchè naturalmente le sue marcie non pote-

vano essere gravi. Da Passignano la via pili breve è per Pe-

rugia-Foligno-Camerino-Macerata-Porto Civitanova, con un

complessivo percorso di circa 174 km.; per essa le marcie

sarebbero state in media di 17 km. al giorno. Tutte le

altre vie sono più lunghe, e le marcie sarebbero state pili

gravose: se per Perugia e Foligno fosse andato a Spoleto e

poi a Norcia e Porto d'Ascoli, avrebbe percorso circa 252 km,

(25 km. al giorno); se avesse marciato per Perugia-Foligno-

Spoleto-Camerino-Macerata-Porto Civitanova 230 km. (23 al

giorno); se per Perugia-Foligno-Spoleto-Camerino-Macerata-

Porto Civitanova 228 km. (23 al giorno). Inoltre le due pe-

nultime vie sarebbero passate anche attraverso ai Sabini di

cui Polibio tace. Si aggiunga che, se la marcia di Annibale

già presso al mare nel paese dei Picenti fu tale da cambiare

pili di un campo prima di entrare tra i Pretuttì (88, 1-3), ciò

significa che giunse sul mare parecchio a nord di Cupra Ma-

rittima, mentre Porto d'Ascoli è al sud. In conclusione par

chiaro che Annibale giunse al mare forse presso Porto Civi-

tanova, e che vi andò direttamente dal Trasimeno, senza

fare la mossa su Spoleto, assurda militarmente, taciuta da

Polibio, impossibile cronologicamente, perchè i dieci giorni

già non molti per la marcia, non potrebbero ad ogni modo

comprendere anche l'assalto alla città.

Non meno strana è la comparsa in Livio del nome dei

Marsi e dei Peligni, di cui tace Polibio, e per cui non può

certo essere passato Annibale che seguiva la costa dell'A-

driatico. La sua via non può essere stata che la costiera per
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Cupra Marittima, Castrum Novum, Ortona, Histonium, Tea-

num Apulum; deviando poi per Lucerla, di cui al dir di Po-

libio devastò il territorio (III, 88, 5), dopo di che pose l'ac-

campamento JieQÌ TÒ KaXovfievov Oi§(bviov [ih. 88, 6), vale

a dire presso Vibinum, l'attuale Bovino (1), devastando tÌ]v

'AQyvQi7iJiavì]v {= il territ. di Arpi) xal ndaav dóeojg ... tìjv

Aavviav [ih. 88, 7) (2). Percorse adunque Annibale dal punto,

in cui toccò l'Adriatico, a Vibinum un 300 km. all'incirca;

richiedenti meno di venti giorni anche facendo progredire

con grande lentezza l'esercito (si avrebbe una media di 15 km.

al giorno), ma che si poteva superare facilmente anche in

quindici giorni (media di 20 km. al giorno).

Quanto ai Romani essi avevano nominato dittatore Q. Fabio,

notizia che Polibio dà appena dopo d'aver parlato dell'arrivo

di Annibale all'Adriatico (87, 6 sgg.), ed in realtà la nomina

deve esser accaduta immediatamente dopo la notizia delle

sconfìtte (si veda anche Livio il quale dice che al momento
della nomina non si poteva comunicare con Servilio: Anni-

bale era dunque ancor nell'Umbria o nel Piceno: XXII, 8, 5).

In seguito Polibio narrata la marcia di Annibale fino a Vi-

binum aggiunge: èv (o xaiQco xal Wd^iog, partito con le 4 le-

gioni radunate, si riunì con le forze fatte venir da Rimini

ji£qI tì]v Aavviav (cod.) mandò Servilio a Roma coll'ordine

di combattere per mare contro i Cartaginesi ; avTÒg ók fiExà

xov avvaQXOVTog naqaÀa^òjv xàg óvvdfisig àvxsatQatojiéósvae

Totg Kaqx^^àovioig tieqI %àg Ai'uag kaZovfiévag, àjiéxcov tcòv

noXEfiiov neqì Tievzi^xovxa GTaòiovg (88, 7-9). Per Livio le

cose sono andate in questi termini: fu decretato che Fabio

ricevesse l'esercito di Servilio, e facesse leve. Egli stabili di

arruolare due legioni, e fissò il giorno in cui dovevano tro-

varsi a Tivoli. Egli stesso andò per la via Flaminia incontro

a Servilio, gli tolse il comando presso Ocriculum (XXII, 11);

preso l'esercito lo condusse per agrum Sabinum Tibur , dove

(1) Nissen, It. Land., II, 2, 844.

(2) Ciò significa che da Teano a Vibino seguì una via intermedia tra

Luceria ed Arpi, in modo da devastare i territori di entrambe le città.

Rivista di filologia, ecc. XL. 85
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unì le nuove leve là radunate; inde Praeneste ac transversis

Umitibus in viam Latinam est egressits, unde itdneribus summa
cum cura exploratis ad hostem diicit quo primum die haud

procul Arpis in conspectu hostium posiiit castra (XXII^ 12). La
prima cosa che par sicura è che in Polibio va letto come da

tempo si riconobbe jzsqì t}]v Naqviav invece di Aavviav. Fu,

è vero, combattuta tale correzione, ma con argomenti non

felici (1) : nel codice vaticano in cui di scritto dalla prima

mano non è che ò . . viav si discute se fossero nella lacuna due

tre lettere; ma par chiaro che non è vero che NAPNIAN
non occupi spazio un pò maggiore di AATNIAN, in causa

dell'ultima asta del primo N, e che quindi lo spazio mag-

giore delle altre volte in cui è scritto AATNIAN (27 mm.
invece di 23, o 25 mm.) si adatta ad una lettura AIAPNIAN
=z NAPNIAN in origine. Ma se anche nel codice vaticano

fosse scritto chiaramente AATNIAN non risulta ancora af-

fatto che così scrivesse Polibio; certo NAPNIAN leggeva

Livio che parla di Ocriculum vicino a Narni. E se è vero

che in quel passo di Polibio ricorra spesso il nome AATNIA
non intendo come se ne possa dedurre che anche qui si par-

lasse della Daunia, mentre appunto fu l'analogia di quei due

AATNIA che fece scrivere ai copisti nel luogo in questione

erroneamente Daunia invece di Narnia (2). Ciò per la que-

stione paleografica. Ma vi sono motivi anche piti gravi per

non ammettere tale teoria. Infatti è chiarissimo che così in

Livio come in Polibio quelle località stanno ad indicare il

luogo dove avvenne l'unione coll'esercito di Servilio (3), e

(1) Palazzani, " Boll. Fil. Class. ,, 1901-1902 (8), p. 182 sgg.

(2) Si badi che anche in seguito, III, 91, 5, ricorre erroneamente tra

i popoli delle regioni intorno a Capua il nome dei Aavvioi dove si

deve leggere probabilmente invece di AAINIOI : KAIAIOI o KAI-
AINOI (già proposta dall'Holstenius).

(3) Il Palazzani pensa invece di cambiare la punteggiatura in modo

da far dipendere il ne^l tì]v Aavviav da èiwQ/^irjae che precede molto

prima. Ciò è d'altronde impossibile anche perchè la frase d-vaag Toìg

d'eoTs è^iÓQfirjOE fA^erà tov avvdQ%ovtos y,al ziàv è% zov aaiQov 'naxayga'

<pévt(àv texidQcav atgavonéòoìv non si intende se non riferita al momento-
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ch'è impossibile, checche abbia detto Polibio, che l'unione con

Servilio sia avvenuta dopo la partenza di Fabio per il sud.

Qui la tradizione Liviana appare bene informata, e i parti-

colari in pili che offre per i preparativi di Fabio paiono in

genere fededegni. Quindi possiamo ammettere che la via di

Fabio fosse da Ocriculo a Tivoli, a Preneste, a Ferentino,

a Casino , a Venafro , a Esernia, donde si sarà diretto ad

Aecae (= Troia attuale), probabilmente per Lucerà invece

che per Aequiim Tuticum, via più lunga e troppo vicina al

nemico: in tutto circa 440-450 km., percorso che avrà ri-

chiesto 20-25 giorni.

Un altro punto su cui le fonti non ci danno informazioni

precise è sulla marcia di Servilio: par però necessario am-

mettere ch'egli dopo aver mandato con Centenio gli aiuti di

cavalleria al collega, si ponesse subito in marcia col grosso

dell'esercito. Calcolando il tempo impiegato da Centenio si

può concludere che Servilio dovette partire da Rimini circa

il tempo stesso in cui avvenne la battaglia del Trasimeno,

poco prima, che giunse presso Foligno 8 o 9 giorni dopo,

quando già Annibale s'era inoltrato nel Piceno verso l'Adria-

tico, e dopo altri tre o quattro giorni a Narni od Ocriculo

dove incontrò Fabio. L'azione di Annibale nella Daunia per

allora non dovette andar oltre; certo le fonti non ne par-

lano, e si può quindi dedurre che quasi subito il Cartaginese

abbia intrapresa la nuova marcia, seguito passo passo dai

Romani.

Quale fu la via di Annibale da Vibinum all'agro Falerno ?

Polibio dice che i Cartaginesi, devastato il paese [la Daunia],

passarono l'Appennino, fecero ricco bottino nel territorio San-

nitico, devastarono anche il Beneventano, elÀov òè y.al nóXiv

OvEvovaiav [da correggere TsXeaiav {!)], d%EÌxioxov otoav

in cui s'erano già unite le legioni di Servilio di cui accenna dopo,

perchè Fabio non dispose in tutto che di 4 legioni : le due dì Servilio

e due nuove. Quel che segue sull'unione con le truppe di Servilio, e

sugli ordini al console, è avvenuto senza dubbio prima della partenza

contro Annibale ; benché senza dubbio Polibio sia poco chiaro.

(1) Questa correzione in base al luogo corrispondente di Livio è per-
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xai TioÀXiìg y.al navcoòanfjc, ànooxEVfjg yé^ovoav..., poi An-

nibale a)QfA,r]a8 loÀfifjQOjg sig là jieqI Kajivrjv neòia, aaì rov-

TOìV EÌg tòv JiQOoayoQSvófiEvov WciXeqvov XÓJIOV {\l\,'è'ò,l-\l).

Dei tre passi conducenti vi, dal Sannio [dal territorio La-

tino] (1), e dagli Irpini; Annibale scelse il primo: 'Avvi^ag

fiÈv ovv... òiEÀd-òìv ex Ti)g 2avvhiòog tà otevù xaià tòv

'EQi^iavòv xaÀovfiEvov Xócpov xaTEOTqaioTiÉÒEvoE naqà tòv

"A&vQvov Jiota^òv dg gxeòòv òixa òiaiQEÌ xà nQOEiQrifiÉva

TiEÒia (111,91, 8; 92, 1).

Per Livio: Hannihal ex Hirpinis in Samnium transit, Bene-

ventanum depopulatur agrum, Telesiam urbem capita sentendo

i racconti di prigionieri campani i quali dicevano della pos-

sibilità di prender Capua diihium Hannìbalem aìternisque fi-

denteni ac diffidentem famen, ut Campaniam ex Samnio peteret,

moverunt. Segue un passo molto confuso: Annibale imperat

duci ut se in agrum Casinafem ducat, edoctus a peritis regionum,

si eum saltum occupasset, exitum Romano ad opem ferendam

sociis interclusurum . Ma il dux intese Casilinum invece di

Casinum e così lo condusse per AlUfanum Caiafinmnque et

Calenum agrum in campum Stellatem . . . ubi cum moìitibus flu-

fettatnente giustificata. Primo la presentò il Cluverio, It. Ant., 1224. Il

Nissen invece Ital. Land., II, 2, 801, corregge Venusia in Livio in base

a Polibio, e crede di identificare tale città sconosciuta altrimenti con

la località di Castelvenere, di origine antica secondo una supposizione

e niente piti del Nissen stesso. Egli pone Telesia sul M. Acero : ma nulla

prova che la Telesia di Annibale fosse in posizione montuosa e non nel

piano come la posteriore colonia romana, e non v'è quindi nessun im-

pedimento a che Annibale l'abbia assalita, tanto più che la città, se-

condo Polibio, era senza mui'a, o almeno le aveva in cattivo stato. Par

poco ragionevole toglier di mezzo il nome per nulla dubbio di Telesia

per sostituirlo con lo sconosciuto di Venusia, quando in Polibio stesso

risulta evidente la genesi dell'errore dei copisti, errore non dovuto

punto a lettura errata da TEAESIAN, ma dovuto al fatto che il copista

fu distratto dal OTENO o OTENEOT di Oievoavrévriv o Oveveovsv-

zdvijv che cadeva probabilmente in fine della linea precedente quella

che terminava con TEAE- di TeÀeaiav, sì da unire mezzo nome di

Benevento, con mezzo di Telesia.

(1) Il testo è corrotto, ma questo pare il supplemento necessario.
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minìbusque claiisam reyionem circumspexisset , si chiarì l'equi-

voco dalla guida che fu uccisa: Maarbale fu inviato a de-

predare nell'agro Falerno, e quella devastazione giunse usrjue

ad aqìtas Sinuessanas: gli accampamenti furono posti presso

il Volturno (XXII, 13-14, 1). Così com'è il racconto è insen-

sato. Sostenne il Neumann (1), che Casino non corrisponde

punto al luogo strategico che voleva accennare Annibale,

mentre vi corrisponde Casilino dove si uniscono le vie Appia

e Latina; che è impossibile che la guida per andare a Casi-

lino passasse ad Allife; che in realtà Annibale voleva andare

a (Casilino: la guida lo condusse invece verso Casino, ad Allife;

accortosi dell'errore ripiegò a sud.

Io credo col Neumann che la fonte di Livio ch'egli fra-

intese dovesse avere a un dipresso tale racconto ; non credo

però punto che tale racconto fosse attendibile. Fino a Telesia

la tradizione liviana e la polibiana sono d'accordo ; s'accor-

dano ancora in seguito quando Polibio fa venire nell'agro a

nord del Volturno Annibale dal passo che conduce nel Sannio,

invece che per quello conducente negli Irpini, per la via cioè

per cui è Teano e Cales (2). L'itinerario secondo Livio per

Telesia e i territori di Allife. Caiatia, Cales non è punto in

contraddizione con Polibio trattandosi evidentemente di una

marcia che da Telesia risaliva il corso del Volturno, lasciando

Caiatia al sud ed Allife al nord, e poi piegante su Teano e

Cales, e non punto di un'andata fino ad Allife per poi tor-

nare indietro su Caiatia e passare a Casilino per giungere a

Cales: marcia assurda geograficamente, e pili ancora per chi

pensi che Casilino non era posizione così facile da prendere

per Annibale. Per me non par dubbio che tutte queste ag-

(1) Das Zeit. der pun. Kr., p. 344.

(2) Polibio, III, 92, 1, dice che Annibale óieÀ&cov èz Tyg 2avvÌTLÒog

r« aisvà acuà tòv 'E^ifiiavòv naÀovfievov Àócpov KazEaxQatonéÒEvaE

TtuQà TÒV "Ad-vQvov TioTUfióv K. T. À. Il fiume è indubbiamente il Vol-

turno : vedi Nissen, It. Landesk., I, 331, n. 3. Quanto all'Eribiano il cui

nome non ricorre altrove dev'essere uno dei colli che dominano il passo

di Cales al nord.
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giunte di Livio su Casino e Casilino non hanno il minimo

valore, e che furono addotte da qualche fonte poco intelli-

gente per spiegare la mossa di Annibale nel territorio di

Allife per andar nell'Agro Falerno ; mossa che non aveva

proprio bisogno di spiegazioni artificiose perchè era l'unica

possibile per chi da Telesia volesse andar nell'agro Falerno

senza dover passare su Casilino dove i Romani potevano op-

porre valida resistenza (1).

Mentre i Cartaginesi devastavano le pianure a nord del

Volturno fino a Suessula , i Romani che li avevano seguiti

per tutta la loro marcia (Poi. Ili, 90, 9 sgg.; Livio XXII, 12),

sempre stando sulle alture, si tenevano sui gioghi del Monte

Massico secondo Livio (XXII, 14); secondo Polibio, meno spe-

cificante, ma non in contrasto, Fabio si tenne sulle pendici

presso l'agro Falerno (III, 92, 5-6). Dopo che Annibale ebbe

fatto enorme bottino volle abbandonare la Campania, luogo

che non poteva allora prestarsi ad una ulteriore permanenza:

egli doveva trovare una località meno esposta ai Romani

dove potesse porre in sicuro il bottino fatto che doveva ser-

vire per alimentare l'esercito durante l'inverno (cfr. Poi. Ili,

92, 8 sgg.; Livio XXII, 15). Il luogo in cui voleva giungere

Annibale era Gereonio ai confini settentrionali della Daunia

(cfr. § 8): quale fu la via che prescelse per uscire dalle pia-

nure del Volturno? e quali furono le posizioni in cui s'erano

rafforzati i Romani? Secondo Livio, quando Fabio seppe che

Annibale voleva passare nel ritorno per easdeni angustias,

quibus intraverat Falernum agrum... Calliculani montem et Ca-

silinum occupai modicis praesidiis... ipse iugis isdem exercitum

reducit misso exploratum cum quadringentis equitibus sociorum

L. Hostilio Mancino (XXII, 15, 3-4), questi esploratori ven-

gono alle mani coi nemici: i superstiti cursu Cales primum,

inde prope invìis callibus ad dictatorem perfugerunt {ibid. 10).

Intanto Minucio, ch'era stato mandato a sorvegliare il passo

(1) La via seguita da Annibale da Vibino a Benevento, e poi a Telesia,

e per i territori di Caiatia, Allife e Cales fino nell'agro Falerno, era

complessivamente di circa 130-140 km.
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di Lautule sopra Terracina (1) per impedire il passaggio da

Sinuessa alla via Appia, si congiunse con l'esercito del dit-

tatore : essi disposero gli accampamenti uno da una parte uno

dall'altra della via per cui doveva passar Annibale {ib. 11-12).

Annibale non poteva andar verso Casilino e doveva superare

il iugum Calliculae (2) (XXII, 16, 5). Ricorse allora al noto

espediente che gli permise di condurre l'esercito per saltum,

et quibnsdam in ipso saltu hostium oppressis in agro Allifano

posuit castra (XXII, 17, 7). Anche secondo Polibio il quale

dà minor numero di particolari topografici, Annibale voleva

passare per gli stessi luoghi per cui era venuto, luoghi stretti

e pericolosi: Fabio mandò èn avxrlc, ... T^g óiea^oÀÌjg 4000 uo-

mini, egli stesso con molte forze si pose èni xiva X6(pov

ÒTteqòé^iov jiqò xòjv gievìòv. I Cartaginesi giunti accampa-

rono ai piedi dei colli nella pianura (III, 92, 8-93, 1). Segue

lo stratagemma: i buoi colle fiaccole accese vengono spinti

jiQÒg TÙc, dxQcóQSiag, gli armati alla leggiera devono naqa-

TQÉxovxag naQà xà jiÀàyia >cal avynQovovxac, d/ia xòiv vjieq-

ÒEè,io)v dvxéxEGd-ai xójioiv xal jrQoxaxaÀafi^dvEiv xàg dnQOQEiag:

egli stesso col grosso dell'esercito fj>iE ngòg xà axEvà zal xàg

óiEK^oÀdg (93, 8-10), e le passa senza noia alcuna (94, 5).

Tutto ciò conduce chiaramente alla conclusione che An-

nibale muovente dai pressi di Cales, e raggiungente il ter-

ritorio di Allife per la stessa via seguita nell'andata, non

può esser passato che per la via da Calvi ai pressi di Riardo (3):

l'esercito romano doveva essere parte sui colli ad est verso

Vesciano e Zuni, parte su quelli di fronte ossia sul Monte

Maro. La via per cui furono cacciati i buoi colle fiaccole è

(1) Questo particolare è geograficamente ben poco attendibile. Si può

credere che Minucio sorvegliasse un passo sulla via Appia, ma non certo

quello di Terracina, troppo lontano dal luogo di azione.

(2) Questo monte Callicula non ricorre che in questi due passi Li-

viani. Forse l'attuale monte Calvento, a ovest di Calvi (i due nomi

paiono connessi, come quelli di Cales e di Callicula), ricorda col suo

nome quello del monte Callicula, il quale doveva aver significato piìi

vasto.

(3) È la stessa via seguita ancora secondo Livio, XXVI, 9 nel 211.
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probabilmente quella da Calvi verso Rocchetta; mentre An-

nibale superato il passo, passando ad ovest dell'attuale Riardo

e ad est di Pietravairano, giungeva in quel di Allife ai piedi

della catena del Matese. Di qui per recarsi a Gereonio la via

più naturale era di seguire ai piedi del Matese per Capriati

a Volturno-Isernia-Boiano-Vinchiaturo ; donde ritengo più pro-

babile la scelta per Campobasso -Larino che per Volturara-

Luceria (1). Questa ad ogni modo dev'esser stata a un di-

presso la via di Annibale. Polibio ci dice che volendo andare

a Gereonio nQofjye Jioiovfievog xfjv noqeiav naqà %ò Ai^vqvov

ÒQog ènì tovg nQOEiqriiiévovc, xónovg (III, 100, 2),

Questo monte Liburne, di cui non ricorre altrove ricordo,

fu identificato da alcuni moderni col Taburno presso Bene-

vento. Se così fosse, Annibale avrebbe rifatta la via seguita

nell'andata, ma non par probabile, sia perchè non lo condu-

ceva direttamente a Gereonio, sia perchè Polibio non avrebbe

aggiunto questo nuovo particolare, e avrebbe detto senz'altro

che rifece la via già fatta. Altri, incominciando da Livio,

credettero trattarsi nientemeno che di qualche monte nel

paese dei Peligni : dovette condursi in campo in tal modo

l'Aterno : certo è che Livio fa andare Annibale con tutti i suoi

bagagli fin tra i Peligni per ritornare al sud su Gereonio.

L'identificazione migliore è senza dubbio quella sostenuta dal

Grasso, colla catena del Tifernus vale a dire col Matese, iden-

tificazione richiesta dai motivi geografici che adducemmo (2).

Fu senza dubbio la marcia verso Gereonio molto lenta per

causa dei carriaggi : se si accetta l' itinerario proposto, si

trattava di circa 200 km. in cifra tonda.

(1) Le due strade sono entrambe faticose, ma quest'ultima anche più.

Inoltre la posizione dei Romani in quel di Larino fa supporre che per

la Larinatide passassero prima dei Romani i Cartaginesi. Si aggiunga

che, come vedremo in seguito, § 8, la Tabula Peutingeriana conosce

una via da Larino a Teano del Sannio che può essere precisamente

quella seguita da Annibale.

(2) Grasso, in questa Rivista, XXX (1902), 439 sgg.
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§ 8.

Gli avvenimenti presso Gereonio.

L'azione dei due eserciti dopo il ritorno dei Cartaginesi in

Apulia, seguiti dai Romani, si può dir limitata fino al principia

del nuovo anno consolare intorno a Gereonio. Dobbiamo dunque

innanzi tutto fissare la posizione di questa città. Incominciamo

dalle notizie delle fonti. Polibio narra che Annibale avvertito

JiÀsìatov tnccQxsiv alxov èv tfj ueqì xrjv AovxccQiav zal tò

xaÀovuEvov reqovviov x^qa, e che Gereonio si adattava per

stabilirvi i magazzini delle vettovaglie, andò tiqòc, tò FeQOv-

VLOv, 8 T?/g AovìiCiQiac, ànéy^Ei óiaxóaia aiuòia. Presa la città,

e uccisi gli abitanti, vi stabilì i magazzini, xrjv òè óvva/iuv

nqò T/)s jióÀEùìc, jiaQEfi^aXòv (òxvQcbaazo xdcpQC^ Hai xdQaxi

xi]v axQaxojiEÒEiav (III, 100, 1-5). I Romani seguendo i Car-

taginesi giunti èjiì xfjv dyiqav, f) XEÌxai fiEV ènl xfjg Accqi-

vdxióog x^Q^G nQooayoQEÙExai òe KaÀi]vr], vi accamparono

(101, 2-3). All'avvicinarsi dei Romani, Annibale, presi i due

terzi dell'esercito djiò xrjg nóÀEcog (Gereonio) èxacclÓExa axa-

òiovg TiQÒg xovg jioÀEfiiovg èni xivog ^ovvov yMXEOxqaxoné-

ÒEVGE (101, 4). Si combattè per l'occupazione di un'altura

ch'era tra i due colli (101, 5). Annibale fu poi aiutato da

Asdrubale sopraggiungente da Gereonio con 4000 soldati che

v'eran riparati, e in seguito i Cartaginesi si ritirarono nel loro

primo accampamento di Gereonio (102, 6-11). Altrove Polibio

(V, 108, 9) ci informa che Gereonio era nella Daunia. Anche

per Livio Annibale ApiiUam repetens Gereonium pervenit-, i

Romani pongon l'accampamento in Larinate agro (XXII, 18),

notizie che torna a ripetere poco dopo (23, 9-24, 1).

Il secondo accampamento di Annibale fu a due miglia da

Gereonio in tiimulutn... propius hosfem e la battaglia incominciò

per il possesso di un tumulus che dominava i due accampa-

menti (24, 5-6).

Quanto ad Appiano poi [Annib., 15-16), dice che Annibale
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andò èg rsQoìvlav xtjg 'laTcvyiag, che Fabio lo seguì xal trjg

TeQùìviag ànoaxòìv óéxa aiaólovg èozQaTonéÒEVE, Xa^ùv èv

fiéaq) noxuiiòv "QcfEiÀov, oppure "OcpiXov [codic.].

Infine la Tabula Peutingeriana sulla via da Larino a Teano

del Sannio, di cui non conosciamo le altre stazioni, ma la cui

direzione generale dev'esser quella della via seguita da An-

nibale (§ 7), nota a 8 miglia da Larino Geromim. Gli studiosi

locali, come il Corcia e ora il Raimondi (1), pongono Gereonio

a monte Gerione (611 m.) a 8 km. a sud-ovest di Larino; per

essi la vicina Casa Calenda si deve identificare con il colle

KaXi^vfj di Polibio. Il Cluverio invece (2), seguito dal Nissen (3)

e dal Kromayer (4), pone Gereonio circa a metà distanza tra

Lucerà e Larino sulla riva destra del Fortore dov'è Castel Dra-

gonara. Altri (5) poi cercarono Gereonio a ovest di Larino

sulla riva sinistra del Biferno dov'è Lupara (361 m.) ; mentre

il Neumann (6) lo cercava presso Serra Capriola a nord-ovest

di Teano Apulo, a sinistra del Fortore.

Pare indubbia la corrispondenza tra il Geronum della Ta-

vola Peutingeriana, a 8 m. da Larino verso ovest o sud-ovest,

e Monte Gerione a 8 km. da Larino, ma ciò non prova an-

cora trattarsi del Gereonio di Annibale. Questo era a 200

stadi, ossia a circa 37 km. da Lucerla, mentre la distanza

è di parecchio maggiore tra M. Gerione e Lucerà, e più tra

Lupara e Lucerà, e solo in linea retta corrisponde a quella

tra Serra Capriola e Lucerà, che in realtà è abbastanza mag-

giore. Certo corrisponde invece la posizione di Castel Drago-

nara. Vedemmo come tutte le fonti concordino nel porre

Gereonio nella Daunia, in Apulia: doveva dunque trattarsi

di località a destra del Fortore, perchè a sinistra nel Lari-

nate erano i Frentani. Si aggiunga, come fu bene osservato,

che Gereonio non possiamo cercarlo che in territorio non

(1) I Frentani, Camerino, 1906.

(2) It. Ant., 1213.

(3) It. Landesk., II, 2, 785.

(4) 0. e, p. 12.

(5) Mannert, Geogr. d. Gr. und Edmer, IX, p. 804.

(6) 0. e, p. 347, n. 1.
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montuoso dove fosse facile raccogliere grano, e facile sver-

nare per un esercito forte di cavalleria. Per ciò non dubi-

tiamo di porre anche noi Gereonio a Castel Dragonara, e di

leggere nel nome corrotto del fiume in Appiano non Av<f>ióov,

e non TicpÉQvov ma 0éQTOQa col Nissen.

I Romani si trovavano al di là del fiume, dunque sulla si-

nistra (Appiano) (1), poiché il loro campo era nel territorio

Larinate ; e il secondo accampamento dei Cartaginesi distava

16 stadi = 2 miglia da Gereonio, dunque probabilmente era

a sinistra del fiume (2).

In quella regione sarebbero avvenuti secondo le fonti due

scontri tra i Romani ed i Cartaginesi. Crediamo bene di porre

a confronto le notizie conservateci da Polibio e da Livio su

di essi.

(1) Senza dubbio errata è la notizia dei 10 stadi. Infatti già la mossa

di Annibale fu per 16 stadi da Gereonio, e il nemico era natural-

mente oltre.

(2) Attendiamo la pubblicazione dello studio del Kromayer, che si

ripi'omette anche di fissare topograficamente le singole mosse. Le cose

resteranno però probabilmente modificate per chi accetti la tesi che

risosterremo nelle pagine che seguono.
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So di ripresentare mia tesi ardita (1), ma che pur mi

pare sostenibile: quella della reduplicazione. In entrambe le

descrizioni Annibale è a Gereonio prima della battaglia, e

vi si ritira in seguito; in entrambe combatte dapprima col

solo Minucio, solo che in una si fanno giungere aiuti di

Fabio, nell'altra Fabio stesso; in entrambe tra i due eserciti

vi è un colle che vien disputato, per il cui possesso anzi in-

comincia la pugna; in entrambe Annibale non può esser

stato vincitore, se fu egli a ritirarsi abbandonando il pos-

sesso dei luoghi ai nemici. La seconda versione della prima

battaglia di Livio ci conduce sensibilmente da una descrizione

all'altra, è un qualcosa di intermedio tra le due tradizioni,

ed è forse la vera, che sformata in vario senso venne a dare

due versioni in parti discordanti, sicché si credettero di due

fatti diversi. Mentre la prima versione non si occupa che

degli aiuti ai Cartaginesi, questa ci parla anche di aiuti so-

praggiunti ai Romani, inviati da Fabio; nella seconda bat-

taglia è Fabio stesso che li conduce, mentre gli aiuti giunti

ai Cartaginesi diventano l'imboscata che balza fuori dai suoi

nascondigli.

Ma questa tesi della reduplicazione della battaglia di Ge-

reonio, che non mi convinco di abbandonare, non deve trat-

tarsi da sola, per chi voglia esser conseguente. Se la si

ammette come probabile, bisogna andar oltre, affrontando un

altro grave problema connesso, che deve risolversi paralle-

lamente, e la cui soluzione può dimostrare insussistenti le

divergenze di ambientazione per così dire delle due bat-

taglie.

Tale questione è quella della dittatura di Minucio: Polibio

ci dice che, saputa a Roma la vittoria di Minucio su Anni-

bale, si fu tanto entusiasti che adroìtQmoQa... xàxEÌvov na-

TéaT7]Gav, JiETCEiGfiévoi taxécog amòv tsÀog èjiid-i^asiv tolg

jiQdyfiaai' xal di] avo óixtdtOQeg èyeyóveiaav ènì xàg aòtàc,

TiQd^eig, nqóiEQov oéòéjioxE avvE^e^fjKEi naqà 'Pofiaìois

(1) Fu già sostenuta senza fortuna dal Keller, Der ztveite punische

Krieg und scine Quellen, 1875, p. 203-215, eh' io non conosco che indi-

rettamente nella citaz. del Neumann, o. e., p. 352, n. 1.
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(III, 103, 1-4). In seguito troviamo i due dittatori contempo-

raneamente all'esercito, quando si descrive la seconda bat-

taglia di Gereonio (III, 103, 5 sgg. ; 105).

Una fonte epigrafica, l'elogio di Q. Fabio Massimo di Arezzo,

ripete le stesse cose {C. I. L., I, p. 288, n. XXIX, lin. 9 sgg.):

didator magistro equitum Mimicio quoius populus iniperiiim cum
dictatoris imperio aequaverat et exercittì i profligato subvenit et

60 nomine ah exercitu Minuciano pater appellatus est...

È chiarissimo, checché dicano le fonti tarde per coonestare

la tradizione che tanto Fabio (1) quanto Minucio furono veri

dittatori (2). Né v'era bisogno di alcun coonestamento, perchè,

a mio parere, entrambi furono bensì dittatori, ma l'uno dopo

l'altro e non contemporaneamente come vuole la tradizione.

D'altra parte era impossibile che tale tradizione non sorgesse

presto, e non dominasse, una volta che s'era infiltrata e

aveva presa diffusione la reduplicazione della battaglia di

Gereonio.

Infatti è certo che Minucio fu eletto dittatore dopo la prima

e per noi unica battaglia di Gereonio, e subito dopo. Nella

seconda battaglia di Gereonio che per reduplicazione s'era

inserita in seguito, doveva dunque Minucio già essere ditta-

tore. Ma con tutte le relazioni della battaglia di Gereonio

era connessa e a dovere la notizia che allora era dittatore

Fabio , sia che fosse a Roma senza contribuire alla batta-

glia, mandasse aiuti, o aiutasse direttamente Minucio (3).

(1) Nei fasti capitolini Fabio è detto invece di dictator rei gerimdae :

didator interregni causa. Vedi le osservazioni del Mommsen, C. I. L.,

I, p. 288. Così si discuteva nei tempi augustei sulla validità della sua

nomina da parte del popolo, e si finiva per concludere con Livio che

egli non era stato che prodittatore (XXII, 31, 8-11). "Viceversa Livio

stesso riconosce : omnium prope annales Fabium dictatorem adversus Han-

nibalem rem gessisse tradunt ; Coelius etiam eurn primum a popido creatum

dictatorem scrihit ; tradizione quest'ultima seguita da Livio stesso nel

racconto degli avvenimenti (XXII, 8). Vedi Mùnzer in Pauly-Wissowa,

R.-Enc, VI, 1818 sgg. Tutta la tradizione parla di Fabio come dittatore.

(2) Cfr. l'iscr. arcaica C. I. L., 1, 1503 = VI, 284 = Des8au, 11 : Hercolei

sacrom M. Minuci C. f. dictator vovit.

(3) È notevole per il nostro problema anche il fatto che non si an-

dava d'accordo sul momento in cui sarebbe andato Fabio a Roma. Se-
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Sorse così forzatamente la conclusione che Fabio e Minucio

furono dittatori contemporaneamente (1). In realtà Minucio

fu eletto dittatore, dopo la unica battaglia di Gereonio, e

dopo l'uscita di carica di Fabio.

Così si intende come nascesse anche un'altra confusione

nelle fonti. Polibio (III, 106, 1 sgg.) dice per la primavera 216:

T^S òè TÒJv àQxaiQEGÌoiv coQag avvsyyi^ovarig s'ilovio aiqa-

xf]yovg oi 'Pcofialoi Aevyuov AifiiÀiov xaì Fàiov Teqévtlov .

òv xazaatad-évTùìv ol fièv óixtdTOQsg àjié&evTO ti)v àqx^'^,

01 óè nQovndQxoviEg vnaxoi, rvdiog SsQovihog Kal MaQxog
'Pì]yovÀog ò /Lieià xìjv 0Àafiiviov TEÀ£VTf]v èjiiKaTaoTCid-Ei'g,

rÓTE JlQOXElQiad-évTEg 1)710 tùJV 71EQÌ TOP AlfllÀlOV àvilGIQd-

xrjyoi vmI naqaJM^óvTEg tÌ]v èv %olg éjiaid-QOig è^ovoiav èxEi-

Qi^ov Tiaxà TÌ]v èavTÒJv yvójiLii]v xà zaxà tàg òvvdfiEig.

Dunque per Polibio l'esercito romano in Apulia stette sotto

comando dittatoriale fino al principio del nuovo anno conso-

lare ; e solo allora giunsero Servilio e Regolo come i^i^oconsoli.

Livio invece narra che il consul suffediis Regolo fu eletto da

Fabio subito prima dell'elezione di Minucio a dittatore (XXII, 25);

e in seguito, dopo d'aver parlato della seconda battaglia di Ge-

reonio, e delle azioni contemporanee di Servilio per mare,

aggiunge : ipse (Servilio) j;er Siciliani pedibus profectus freto in

Italiani traiecit, litteris Q. Fahii accitus et ipse et collega eius

M. Atilius, ut exercitus ab se exacto iam prope semestri imperio

acciperent (XXII, 31, 7), ed ancora narra che Regolo ricevette

condo Polibio Fabio lasciò l'esercito pochi giorni dopo lo stratagemma

di Annibale per uscir dall'agro Falerno (III, 94, 9), andò a Roma per

alcuni sacrifici, e non giunse in Apulia che dopo la prima battaglia

di Grei'eonio, e dopo la nomina di Minucio a secondo dittatore (III,

103, 6) ; e in Livio le cose sono negli stessi termini (XXII, 18, 8 sgg.
;

25-26). Ma per Appiano, Annib., 16, sarebbe stato Fabio stesso a ri-

condurre l'esercito in Apulia.

(1) Tutto quel che si dice sulla divisione dell'esercito in due parti

prima della seconda battaglia di Gereonio, è dall'una parte ricalcato

sui precedenti di Canne, dall'altra inteso a spiegare come mai Fabio

non partecipasse alla battaglia in principio, e solo in seguito giunges-

sero gli aiuti Fabiani. Cambiamenti d'altronde in questi particolari

sono notati dal Mùnzer, 1. e, col. 1822.
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l'esercito di Fabio, Servilio quello di Minucio, e che li ten-

nero sul finire dell'autunno e durante l'inverno (XXII, 32-33).

In realtà la notizia polibiana non si deve scartare così

facilmente, quando è così facile vedere come nacque la li-

viana. Si sapeva infatti che Fabio fu eletto dopo il Trasi-

meno nel giugno, si credeva che Minucio fosse stato condit-

tatore: quindi la carica per entrambi non poteva prolungarsi

oltre l'autunno inoltrato: agli accampamenti d'inverno non

potevan dunque esservi i dittatori come vuole Polibio. Per

noi la cosa è diversa e ci serve invece di conferma: se fino

al momento dell'entrata in carica dei nuovi consoli l'esercito

fu sotto comando dittatoriale, è impossibile che fosse ancor

dittatore Fabio, e quindi anche per questa via dobbiamo porre

la dittatura di Minucio dopo quella di Fabio.

Ne derivano forse ancora conseguenze importanti per in-

tendere la tradizione. Secondo Livio, Fabio non potè tornare

in Apulia che dopo aver eletto il console suffectus M. Atilio

Regolo (XXI, 25, 11-19), ma si pose in viaggio prima della

rogazione che doveva dar la dittatura anche a Minucio. Per

noi le cose prenderebbero invece quest'altro aspetto: Fabio

prima di uscir di carica elegge il console suffecto^ e questi

procede all'elezione di Minucio a dittatore.

Ancora non è piìi necessario di far tornare Servilio dalla

flotta (Livio XXII, 31), prima della primavera 216, per assu-

mere il comando in Apulia come proconsole. Ritengo pure

che le notizie di Livio XXII, 33, 9 sgg. manchino spesso di

base fededegna, e siano state fabbricate sui presupposti che

i due consoli fossero in Apulia; in realtà, anche se non v'erano,

non e' è motivo di non ammettere si ricorresse all' interré.

Ma su tutto ciò non intendo qui di discutere oltre.

Mi basti aggiungere in conclusione, che a parer mio la

versione accolta da Polibio per i fatti del 217 era già pa-

recchio sformata in favore di Fabio Massimo, a detrimento

di Flaminio (cfr. § 5) e di Minucio. Quanto vi fosse di fal-

sificato e di tendenzioso, e quanto solo di frainteso e di

esagerato a glorificazione, ci è difficile discernere (1). Per il

(1) Non può buona parte di tutto ciò non risalire a Fabio Pittore
;

Rivista di filologia, ecc. XL. 36
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contrasto con Minucio, benché molti riferiscano ancora i dati

della tradizione come verità indiscutibili, v'è tanta retorica,

tanta moralizzazione, tanta esagerazione di giudizi in favore

di Fabio, in sfavore di tutti gli altri generali, che mi pare

poco metodico non tenerne conto nell'analisi critica degli

avvenimenti di quell'anno.

§ 9.

Per la cronologia della guerra Annibalica (218-217 a. C).

In queste poche pagine mi propongo unicamente di dimo-

strare, come le notizie cronologiche sui fatti, di cui ci occu-

pammo finora, si adattino alla teoria che condivido, essere

il calendario romano di quei tempi a un dipresso d'accordo

coll'astronomico, per quanto non si possano fissare le corri-

spondenze esatte, per gli spostamenti recati dall'intercalazione,

che non possiamo ricostruire in modo sicuro. Nostro compito

non è di discutere le teorie contrastanti, ma solo di far ve-

dere come, distribuendo gli avvenimenti secondo le date ro-

mane e secondo le astronomiche, non ci troviamo di fronte

a contraddizioni notevoli, ove usiamo dei dati delle fonti con

quella larghezza che mai dobbiamo dimenticare quando si

tratta di notizie cronologiche tramandateci dagli scrittori

antichi, così poco precisi in genere sotto questo aspetto.

Poniamo adunque che i consoli del 536 siano entrati in ca-

rica nel corso del marzo 218 [15 marzo 536 Varr.]. Non v'è

motivo di fissare la dichiarazione di guerra parecchio dopo

l'entrata in carica dei nuovi consoli, e la mossa d'Annibale

da Cartagena deve aver seguito poco dopo. Ne ciò contrasta

colle notizie astronomiche: secondo Polibio (III, 34, 6) Anni-

bale GvvìjyE T«g óvvdfA,€i£ EH T^g na^aiEii^iaoiac, vnò tìjv

£aQivi]v &Qav, e secondo Livio la partenza fu dopo la riu-

ma la tradizione andò poi peggiorando rapidamente, accumulando de-

duzioni erronee e ampliamenti retorici.
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nione dell'esercito avvenuta vere primo (XXI, 21, 6. 8): siamo

dunque, a quanto sembra, poco dopo la metà di aprile 218.

Il che non contrasta col luogo di Polibio ove dopo di aver

parlato della fine della strategia di Arato neQÌ xr^v Tf]g

IJÀeidòog èjinoZrjv [circa 10 maggio] atrgiunge: 'acitù òè tovg

aviovg naiQohg LiQxonévrig rSjg d-EQEiag 'Avvi^ug [ihv tvjpavòjg

ìjòì] lòv TiQÒg 'Pojfialovg nóÀsfiov dpeiPi.f](pójg, ÒQ^ìjoag ex

Kaivfjg nóXecog aal òia^àg xòv "I^ìjqci noxa^iòv èvtjQX^^^

ti]g èjii^oXrjg Kal noQEiag xfjg eig 'IxaXiccp (V, 1, 1-3), poiché,

data la distanza tra Cartagena e l'Ebro, tale da richiedere

una ventina di giorni, veniamo per il passaggio dell'Ebro ap-

punto intorno al 10 di maggio.

La marcia di Annibale da Cartagena all'Italia durò 5 mesi

secondo Polibio (ITI, 56, 3, cfr. Livio XI, 15, 3; 38, 1): se

adunque egli mosse verso il 15-20 di aprile, giunse in Italia,

ossia sul versante italiano delle Alpi, intorno al 20 di set-

tembre. Ciò si accorda con le notizie di Polibio sulla neve

trovata al passaggio del Piccolo San Bernardo, e anche col

dato astronomico che si avvicinava il tramonto delle Pleiadi

(IH, 54, 1 xfjg òè xióvog fjdi] ueqì xovg écKQOvg àd-QOi-^o/névrjg

olà xò GvvdnxEiv xi^v xfjg ITÀEidóog òvaiv , esagerato da

Livio XXT, 35, 6 : fessis iaedio tot malorum nivis etiam casus

occidente iam sidere Vergiliarwm ingentem ferrorem adiecit), dato

che va inteso come vuole lo storico con certa larghezza. Si

noti che appunto nella seconda metà di settembre cadono

normalmente le prime nevicate sulle alte Alpi.

Non altrimenti si deve concludere di fronte ad un altro

dato del calendario romano: nell'allocuzione di Annibale ap-

pena sceso dalle Alpi si dico di Scipione eh' è duce da sei

mesi (Livio XXI, 15, 3: cum semenstri hoc conferam duce...),

la quale notizia ci porta adunque dal 15 marzo alla metà di

settembre romano 536 : data approssimativamente uguale

all'astronomica.

Ora tra il passaggio del Rodano e l'arrivo sul valico al-

pino dobbiamo computare almeno 23 giorni (4 dal passaggio

del Rodano all'isola, Polibio III, 49, 5; dieci nel paese degli

Allobrogi, III, 50, 1; nove di salita fino al passo, III, 53, 9,

cfr. Livio XXI, 35, 4). Se poniamo adunque circa il 20 set-
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tembre l'arrivo al valico, dobbiamo credere avvenuto nell'ul-

tima decina di agosto il passaggio del Rodano. L'arrivo di

Cornelio Scipione a Marsiglia non può aver preceduto che di

qualche giorno: poniamo intorno al 20 di agosto. Cinque

giorni era durata la traversata di mare da Pisa a Marsiglia

(Polibio ITI, 41, 4); da Roma a Pisa sono circa 330 km., il

che deve aver portato via altri 15 giorni almeno: la par-

tenza da Roma può dunque essere dagli ultimi giorni di

luglio.

Vediamo le cose da un altro lato. Secondo Asconio Pediano

(a Cicer., in Pis.) la deduzione di Piacenza avvenne Prid.

K. lunias primo anno eius belli. Anche qui non v'è difficoltà

di far corrispondere le date romane all' incirca colle astrono-

miche. La ribellione dei Boi avvenne dopo la deduzione di

quella colonia (Livio XXI, 25), e prima dell'arrivo di Annibale,

in tempo però per essere istigati dal Cartaginese dopo la rot-

tura della pace.

Giunta a Roma la notizia della ribellione, si fecero i pre-

parativi, si allestì una nuova legione, e poi Cornelio partì

per Marsiglia: questi fatti possono bene essersi svolti nel

tempo che noi loro assegniamo: nel giugno e luglio 218.

In principio di settembre dobbiamo porre il ritorno a Pisa

di Scipione; egli giunse a Piacenza che già Annibale era

sceso nella pianura: dunque verso la fine di quel mese. La
battaglia dei Victumuli deve quindi collocarsi nei primi di

ottobre. Verso la metà del mese i due eserciti erano presso

Casteggio : in seguito avvenne la mossa romana fino a est

della Trebbia, e dei Cartaginesi fino a ovest di quel fiume.

Tra la battaglia di Victumule e quella della Trebbia è tra-

scorso parecchio tempo secondo le fonti (1) : i Romani atten-

devano il rinforzo di Sempronio. La battaglia secondo Polibio

(II, 72, 3, cfr. Livio XXI, 54, 7) è avvenuta intorno al sol-

stizio d'inverno, dopo la metà adunque di dicembre.

Non altrimenti dichiarano altre notizie. Secondo Polibio,

dopo che fu data a Roma la notizia dell'arrivo di Annibale

(1) Cfr. Livio, XXI, 15, 4 : aliquanto dopo la battaglia ad Ticinum.
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in Italia, ai comandò a Sempronio di accorrere da Liliheo per

congiungersi con Scipione: egli in 40 gi'orni sarebbe giunto

a llimiiii (1). In base a ciò ponendo l'arrivo in Italia di An-
nibale nell'ultima decina di settembre, alla fine del mese di

ottobre sarebbe partito Sempronio da Lilibeo, in principio di

dicembre sarebbe giunto a Rimini, e verso la metà di dicembre

a Piacenza: siamo così ancora per la Trebbia verso il solstizio

di inverno.

Senoncbè giustamente fu da molti dichiarata impossibile

la marcia da Lilibeo a Rimini in 40 giorni. Ma ciò non porta

punto alle conseguenze che si vollero dedurre. Polibio o la

sua fonte ha parlato dei 40 giorni facendo una semplice sot-

trazione tra i dati fissi. Ma uno di questi dati pare indubbia-

mente errato, vale a dire che a Roma si tardasse a prender

provvedimenti fino dopo avuta la notizia dell'arrivo di An-

nibale in Italia (Polibio III, 61. 8; Livio XXI, 51, 5): il

pericolo si dovette conoscere già dal ritorno a Pisa di Cor-

nelio, vale a dire nel principio di settembre; la partenza da

Lilibeo può esser incominciata nella seconda metà di quel

mese. Da Lilibeo a Piacenza a piccole tappe l'esercito poteva

giungere in circa tre mesi; ciò permette ancora di porre

verso il solstizio di inverno la battaglia della Trebbia (2).

Ne altrimenti testimoniano gli altri dati: riconosciuta la

duplicazione della battaglia della Trebbia e di Victumule, non

importa nulla che nella seconda redazione ci si trasporti già

nei primi mesi del 217; per Livio infatti quegli avvenimenti

(non mai avvenuti) non potevano essere che posteriori al

solstizio di inverno intorno a cui fu combattuta la vera bat-

taglia della Trebbia.

Non è punto vero che questa battaglia sia avvenuta già

sotto i consoli del 537 come sostenne alcuno (3); Polibio

(1) II, 68, 14-15.

(2! Secondo riifm.^?»^., tra Lilibeo e Arimino sono 910 miglia = 1347 km.

Si aggiungano 261 chilom. da Rimini a Piacenza: 1600 km. in cifra

tonda, distanza facilmente superabile in tre mesi (17 km. in media al

giorno).

(3) Ad es., vedasi Seeck, " Hermes ,, 8, p. 155 sgg.
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(3, 70, 7) e Livio (21, 53) intendono unicamente di dire che la

battaglia avvenne in tempo prossimo all'elezione dei consoli

nuovi (1), meglio che, se non si combatteva allora, la nuova

campagna sarebbe stata iniziata dai nuovi consoli.

D'altronde Livio XXI, 15, dichiara esplicitamente che la

battaglia avvenne nel corso dell'anno 536; e dei comizi per

le elezioni parla solo dopo la prima (ossia la vera) battaglia

della Trebbia (XXI, 57).

L'azione dei nuovi consoli incominciò colla primavera 217 (2):

appena entrati in carica essi presero le norme per il concen-

tramento a Rimini ed Arezzo: già dicemmo però sulla inat-

tendibilità delle notizie relative all'aver Flaminio inito il

consolato a Rimini (§ 3). Ad ogni modo le mosse dei due

consoli sono anteriori a quelle di Annibale per attraversare

l'Appennino (Poi. Ili, 77-78; Livio XXII, 2, 1). Ma con

questa stessa non possiamo allontanarci dalla primavera

(cfr. Poi. III, 78, 6 diia t(3 xìjv tÒQav fisrci^dÀÀsiv: Livio

XXII, 1; Appiano, Ann. 9; Zonara Vili, 25), per quanto si

intenda che Annibale sarà bensì partito maturius (Livio XXII,

1, 4) di quanto avrebbe dovuto tenendo conto delle difficoltà

del vettovagliamento prima della raccolta delle messi, ma
non cosi presto, come si vuol sostenere da alcuno.

Possiamo dunque credere il 15 marzo romano cadesse

nel marzo circa astronomico, e aver mosso Annibale dai din-

torni di Bologna (prima dobbiamo porre la marcia da Pia-

cenza a Bologna, §§ 3 e 4) intorno ai primi di maggio 217,

quando già aveva saputo che il console Flaminio era ad

Arezzo. Verso la metà di maggio si può in tal modo porre

il suo arrivo presso Faesulae. La battaglia presso il Trasi-

meno deve aver seguito una quindicina di giorni dopo o poco

piìi, nel principio del giugno: infatti non dovette passare tempo

(1) Cfr. Thouret, " Rh- Mus. ,, N. F., 42 (1887), p. 432 sgg.

(2) Se in Livio, XXII, 1, 9^ si allude all'eclissi di sole dell'll feb-

braio 217, il che fu variamente affermato e negato, non ne deriva se

non che l'anno consolare 537 Varr. incominciò dopo l'il febbraio 217:

non si tratta infatti che di uno dei prodigi da espiare dai nuovi con-

soli. Cfr. Varese Croti. Eom., I, p. 80 sg.



- 567 —

maggiore del necessario a giungere la notizia del passaggio

a Flaminio e poi da Flaminio a Servilio a Rimini: vedemmo

come gli aiuti di cavalleria inviati tosto giungessero in ri-

tardo e fossero sconfitti circa tre giorni dopo la battaglia

del Trasimeno {§ 6). Ora della battaglia è conservata in

Ovidio {Fasti VI, 765) la data al 21 o 22 del giugno romano:

anche qui, senza far dire ai testi quel che non dicono, risulta

l'approssimativa corrispondenza della data romana coll'astro-

nomica.

Né a conclusione diversa può portarci una indicazione a

prima vista favorevole alla tesi di uno spostamento di un

mese o poco più (1). Racconta infatti Polibio che la battaglia

del Trasimeno avvé^aivE ... xad-' ovg xaiQOvg sjioàióqxei rag

@yy/?«g 0Ui7iJiog, il quale non ne sapeva ancor nulla al mo-

mento che uell'Euripo preparava la spedizione navale contro

gli miri e gli Etoli (V, 101, 3). Più tardi, mentre Filippo era

ad Argo per le feste Nemee, presenziando una gara, naQìjv

ex MttKEÒ oviag yQaf.i}iaxo(pÓQog óiaaa(pùjv òzi Xeijioviai

'Poìfiaìoi ^làxil /.isydÀt] xaì y.qa%€l xiòv iJ.i^cud-Qcov ^Avvi^ag.

TiagavrUa ^hv ovv Ai]fit]TQict) xt^ ^aQic^ fióvco ttjv èjiiaxoXì]V

ènéÒEi^E^ GiùìJidp jiaQaHEÀEvadfiEvog : fu questo fatto che lo

convinse della necessità della pace (V, 101, 6 sgg.).

Si dedusse recentemente da ciò (2), che, cadendo le feste

Nemee nella prima metà di agosto 217 , si deve porre la

battaglia al Trasimeno alla fine del luglio. Eppure pare pri-

mieramente impossibile dedurre da Polibio che la battaglia

abbia preceduto di circa quindici giorni le feste Nemee. Ve-

demmo infatti come Polibio dica esser avvenuta la battaglia

mentre Filippo assediava Tebe, il che precedette senza dubbio

dì parecchio le feste Nemee. Dobbiamo infatti calcolare, oltre

all'eventuale spazio di tempo dell'assedio stesso posteriore

alla battaglia, che, dopo che la città si arrese, vi entrò Fi-

(1) Il Varese, Cronol. Rom., I, 1908, p. 24 sgg., ottiene il suo solito

spostamento solo rinunciando alla data di Ovidio, e trasportando contro

ogni testimonianza alla seconda metà di luglio l'arrivo in Etruria di

Annibale.

(2) Varese,, o. e, p. 20 sgg.
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lippo, pose all'asta gli abitanti, introducendo al loro posto

dei Macedoni, e ricevette a Tebe ancora ambasciatori di Ohio,

di Rodi, di Bisanzio, del re Tolemeo (Polibio V, 100, 7-11).

Di poi, saputo di piraterie di Scerdilaida presso il Maloa,

pose in assetto dodici navi con tolda, otto senza tolda, piìi

altre trenta, enkei ài Evqinov, non potè sorprendere le navi

di Scerdilaida, prese terra a Cencrea donde per mare mandò

le navi pontate verso Egio e Patre, e fece passare le altre

per l'istmo fino a Lecheo: avxòc, oh aaxà ajiovdt]v ^xe (lEtà

(piloìv ènì icùv NefiÉùìV navtjyvQiv £ig "AQyog (101, 1-5). Po-

libio stesso ci dà dunque il modo di intendere che tra la

battaglia del Trasimeno, contemporanea all'assedio di Tebe,

e le feste Nemee non possiamo calcolare meno di un mese

un mese e mezzo : ponendo dunque anche le feste Nemee

in principio di agosto, potremmo considerare avvenuta la bat-

taglia del Trasimeno verso la metà di giugno. Ma v'è di più:

nulla cioè prova che le feste Nemee siano state nella prima

metà di agosto, invece che nel corso del luglio; e che quindi

i dati di Polibio per la battaglia del Trasimeno non ci tra-

sportino ancora al principio del giugno 217. Chi poi voglia

negare la distanza di tempo che stabiliamo tra le feste Nemee

e l'assedio di Tebe contemporaneo alla battaglia del Trasi-

meno, che risulta dall'esame degli avvenimenti che caddero di

mezzo, e si adduca al fatto che da Polibio risulta sconosciuta

ai Greci la vittoria cartaginese al momento delle Nemee,

erra sicuramente. Poiché non solo Polibio non ci dice che

Filippo ignorasse la battaglia fino alle Nemee, bensì fino al

momento dei preparativi nell'Euripo: ma v'è di piìi. Pare

infatti che non si possa ammettere in nessun modo che quelle

giunte a Filippo fossero le prime notizie sulla battaglia, perchè

è impossibile che nello spazio tra l'assedio di Tebe e le Nemee

in Grecia non se ne sapesse nulla, com'è impossibile che la

notizia prima giungesse per la via della Macedonia più in

fretta che direttamente dall'Italia a Corinto. Inoltre par chiaro

che Filippo non poteva prendere decisioni così gravi su di

una prima notizia, ma che doveva aver ragguagli precisi

sulle condizioni dei belligeranti, ragguagli che non si potevano

avere che qualche tempo dopo la vittoria: per questo ritengo
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che la lettera a Filippo non contenesse l'annuncio della vit-

toria, ma ulteriori informazioni sull'importanza avuta da tale

battaglia, così dettagliate da convincere Filippo a prestare

tutta la sua attenzione alla guerra che accadeva in occidente.

Se tutte queste notizie osservate cum f/raiio salis dimo-

strano che la battaglia del Trasimeno accadde all' incirca

nella stessa epoca secondo il calendario astronomico e se-

condo il romano, a non diversa conclusione porta l'esame

dei fatti avvenuti nel seguito di quella campagna.

Dieci giorni dopo la partenza dal luogo della battaglia An-

nibale toccò l'Adriatico (Polib. Ili, 86); la marcia costiera

fino a Vibinum può aver portato via al massimo 20 giorni

(cfr. § 7): dunque al più trascorse un mese dal Trasimeno

a Vibinum.

Non diversamente ci fanno pensare le notizie sulla marcia

dei Romani. Fabio eletto subito dopo la battaglia del Trasi-

meno, mentre ancora Annibale era nell'Umbria, circa 15 giorni

dopo la battaglia riceveva le truppe di Servilio, le univa con

le nuove leve e si poneva in via per l'Apulia, percorrendo

circa 450 km., marcia richiedente 20-25 giorni: ancora nella

prima metà di luglio potè dunque Fabio accampare ad Aecae,

mentre già Annibale da qualche tempo era a Vibinum e nei

dintorni (cfr. § 7). Quasi subito dopo dev'esser incominciata

la marcia di Annibale verso l'agro Falerno di 130-140 km.,

e quindi richiedente meno di una decina di giorni : può dunque

benissimo esser incominciata la depredazione a nord del Vol-

turno poco dopo la metà di luglio (1). Ciò non contrasta af-

fatto colle notizie delle fonti, secondo cui Annibale potè

raccogliere grande quantità di grano (Poi. Ili, 92 , 8) ; in

alcune regioni esso poteva trovarsi ancor nei campi o essere

appena mietuto ; ad ogni modo era epoca più che propizia

per far bottino anche se il grano incominciava a venir

trebbiato.

La permanenza di Annibale in Campania può bene aver

(1) Per la relativa velocità di questa marcia, si veda quel che dice

Livio per i Romani : cum celerius solito ductum agmen esset

(XXII, 14, 2).



— 570 —

durato oltre un mese, fino agli ultimi di agosto: molto oltre

non potremmo spingerci già per il fatto che Annibale voleva

tornare in Apulia per porvi in salvo per l'inverno il suo

bottino (Poi. in, 92, 8) (1), nò poteva pensare di attraver-

sare con tutti i suoi carriaggi l'Appennino fuori della buona

stagione (2). La marcia su Gereonio (§ 7) era di circa 200 km.

ma faticosa, e non poteva esser che molto lenta per il tra-

sporto del bottino
;
poteva richiedere oltre una ventina di

giorni : l'arrivo a Gereonio sarebbe in tal modo da conside-

rarsi avvenuto in fine di settembre 217.

Certo la battaglia di Gereonio, se si accetta la teoria no-

stra (§ 8), è accaduta prima che scadesse la dittatura di

Fabio, ma non molto prima, sicché ebbe per conseguenza che

fu nominato dittatore Minucio : saremmo dunque circa nel corso

dell'ottobre 217. Non possiamo andar oltre, se si ricorda che

in Livio risulta chiaramente, anche escludendo le notizie con-

nesse, che, dopo l'allontanamento di Fabio, restava un po' di

buona stagione (XXII, 32, 1, dove è tuttavia esagerazione).

D'altra parte Livio stesso parla di un biennio di sconfitte

prima della battaglia di Gereonio (XXII, 25, 12), che non

ha senso se essa non fosse avvenuta sul finire della cam-

pagna 217. Se non che ricorrono notizie assai notevoli in-

torno al procacciamento di grano ; Polibio dice (III , 100, 8)

subito dopo che i Cartaginesi hanno preso Gereonio: ovgtjc,

oh ifig fiÈv lóìQctc, xfjg JiÀelaT}]g EVE(pódov noi Jieóidòog, tòjv

oh avvayóvTcov ùg Enoc, EinEÌv àvaQid-firjrùìv, eti oh vrig a)Qag

à}ifia^ovai]g TCQÒg tì]v avyao/iiòrjv , dnXExov avvé^aivE nad"'

(1) I testi non dicon punto che sì fosse già ]irossimi airinverno. Il

pensare a vettovagliare l'esercito per F inverno doveva imporsi nel

tempo in cui era possibile provvedervi, ossia nella buona stagione. Per

Annibale che non era riuscito a far defezionare gli Italici era problema

di somma importanza.

(2) Si noti anche che Livio racconta il ritorno in Apulia ancora tra

i fatti dell'estate 217 (cfr. XXII, 19, 1); e che egli fa dire da Fabio a

Minucio, al momento in cui deve tornare a Roma, ne nihil actum cen-

seret extracta prope destate per ludifìcationem hostis, etc. (XXII, 18, 9).

Viceversa secondo Livio stesso, XXII, 15, 1, dovremmo esser portati

verso la tarda estate per la mossa di Annibale dall'agro Falerno.
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éìtdoTi]p fif-iÉQav àd^Qoi^ead-ai tov oixov xò nÀfjd-og. Siamo noi

obbligati a dedurne aver Polibio inteso parlare della mieti-

tura? Io non credo. Ne Polibio (cfr. anche III, 101, 2} ne

Livio (XXII, 23. 9) impediscono clie si tratti di tutt' altro,

vale a dite del ritiro nei granai del grano trebbiato; opera-

zione clie poteva seguire di parecchio la mic^titura (1). An-

nibale poteva naturalmente porre le mani sui granai, lavoro

anche più spiccio che quello di mietere il grano (2),

In conclusione non credo che i testi presentino difficoltà

gravi per la teoria che accogliamo del procedimento all' in-

circa regolare del calendario romano in quegli anni. Chi

voglia fermarsi troppo su di un singolo passo, su di una sin-

gola testimonianza, non solo errerà in linea genei'ale misco-

noscendo che gli storici aiìtichi furono in genere ben poco

precisi nel fissare la cronologia degli avvenimenti , ma si

troverà poi forzato ad ogni tratto di trascurare o di inter-

pretare ad arbitrio una quantità di altre notizie concomi-

tanti: così accadde tanto per chi sostenne un grave sposta-

mento all'indietro, come per chi credette di scorgere un grave

spostamento in senso opposto del calendario romano in quegli

anni. Ma dovremo ancora occuparcene nelle successive serie di

contributi alla seconda punica, incominciando dai precedenti

della battaglia di Canne.

Luigi Pareti.
Aofosto 1911.

(1) Il grano nei paesi caldi come l'Apulia si soleva raccogliere prima

che fosse ben maturo (Colum.. II, 20). Si era poi avvezzi a lasciar ma-

tarare il grano in acervi prima della trebbiatura, o meglio raccolto

nei nuhilaria: Varrone, I, 13. In tal modo la trebbiatura poteva anche

avvenire nell'inverno, specialmente dov'era consuetudine di recidere le

sole spiche ; Colum., II, 21 : sin aiitem spicae tantummodo recisae sunt,

possunt in horreum conferri, et deinde per hiemem, t^el baculis excuti, vel

exferi pecudibus.

(2) Sui granai che si usavano in Apulia si veda Varrone, I, 57 :

supra terram granaria in agro quidam siihli/nia facinnt, ut in Uispania

et in Apulia. Quidam quae non solum a lateribus per fenestras, sed etiam

subtus a solo vcntus regelare (?) possit. Così il grano conservavasi per

lunghissimo tempo.
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SPIZZICO DI ETIMOLOGIE LATINE E GRECHE

(Continuazione. Cfr. voi. XXXVIII, p. 560 sgg.)

31. lat. sab. ancus, gr. óidxovog ; lat, cónor, gr. èy-yiovéoiiai.

Trattando del significato e dell'origine di umbro acnu,

Tab. Ig. V, b. 8 ecc., in una Nota pubblicata negli Atti

della R. Acc. delle Scienze di Torino, Voi. XLVII,

risalivo ad una radice ak- ank-, attestata, oltrecchè dal-

l'umbro, anclie dall'osco akoìio-, che vale ' ricorrenza festiva

annuale, anno ', da lat. o sabino ancus ' servus ' (di cui po-

trebbe essere il diminutivo anculus e anelila, che si fanno

comunemente corrispondere a gr, à}.i(pijioXog e a ant. ind.

abhicara-s ' servo ') e da gr. àyx-óvovg = òianóvoug Hes.,

nonché da óidKovog, di cui si dà una etimologia per più ri-

spetti inammissibile.

òidxopo^, jon. óirjKOifog, risnlta da àia -j- àx-ovog, con òid-

óiì]- conforme a tipi fonetici come óidvaìi'^g, jon. ói'ì]v£}t7]g,

óujÀicpijg, óitjvefiog, óiì]ÀÌTì]g, ed è formato col suffisso di

derivazione -ono-j.o,ià., come in KQ-óvo-g, KÀ-óvo-g ' yJÀo-

fiai, d'Q-ÓPo-g- rad. dhe?'- 'sostenere", fjó-ovrj, neg-óvi],

G(pEvò-óvì], ecc.

òidzovog invece dagli etimologisti (cfr. Prellwitz, Etym.

Wort. d. gr. Spr.^, e Boisacq, Dict. Etym. de la langue grecque,

alla voce óidzovog e èynopéo)) è connesso con èy-ìtovÉo) ' mi

affretto', èy-xovlg ' ancella', su-xovog ' specie di pane ', ycv^v

' grattare ', xóing ' polvere ', facendolo risalire a ''^n-xovog

con n, grado debole della preposizione èv, la quale cosi ri-

dotta non si presenterebbe in altro esempio se non in ày.agog

'corna' Etym. Mag. 45. 13 confrontato con è'y-'/MQog e

è'y-XQog ' cervello '.



— 573 —

Ma prova troppo poco, niente anzi, il limitare ad un solo

caso la riduzione a //. della preposizione èv, tanto più quando

l'esempio recato a proposito di d-uaQoc, può essere meglio

spiegato con d- copulativo = indoeur. *sm- colla deaspira-

zione analogica, qualmente vediamo in à-neòoc, à-ydÀa^, che

hanno lo spirito lene come d-Àoxog à-ósÀrpóg ecc., in cui la

deaspirazione dell' d- è richiesta dalla presenza della sorda

aspirata seguente.

D'altra parte èy-xov£o/,iai ' mi affretto ', iy-ìiOvrjTl Pind.

' vigorosamente ', èy-xovig f. Snida ' ancella ', à-xovixi ' senza

sforzo ' possono essere messi in confronto con lat. cónor ' mi

sforzo ', di origine finora ignota per quanti tentativi si sieno

fatti per connetterlo con voci di altre lingue (cfr. Waldo,

Etym. Wort. der Lat. Spr.^, s. v.). L'etimologia proposta è

evidente, ci pare, dal lato del significato, e per quello che

riguarda il rapporto quantitativo di lat. con- con gr. ycov-,

possiamo tenere presente per il lat. plàc-ère e plac-cìre,

Uqu-ère e Itqu-t, ecc.

32. élogium.

Si ammette generalmente che èlògìum derivi dal gr. èÌ£-

yslov per la presunzione che agli elogia latini il nome fosse

venuto dalla forma metrica, che accompagnava i modelli tolti

ai Greci.

Se la parola latina fosse la trascrizione dotta della greca

dovrebbe sonare èlégèum od èlègnmi (pel riflesso latino di

gr. £1 antevocalico cfr. Alexandrèa e Alexandria, Darèus e

Darius,Aeneas, spondèus, platèa ' jilaxEla 'via ampia', miiséìmi,

cìiorèa ecc.), se invece fosse stata trasformata dalla bocca del

popolo, la trasformazione non sarebbe andata oltre ad élégéum

(per il riflesso popolare di ei antevocalico cfr. platea, choréa,

halineum ' ^aÀavetov, ecc. con dileguo di i intervocalica come

in aureus da *aureios ecc.) o ad elìgèum, se la parola fosse

stata introdotta in latino quando ancora vigeva l'accento

protosillabico.

Non vi sarebbe, per ritenere èlògìum derivato da èXeyeìov,

ragione alcuna nella fonetica latina per cui il primo e di
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èÀsyelov avesse da passare in é, il secondo £ in ò, mentre

anzi Vò di nsQascpóvi] per essere in latino atono passa in t

nella forma latinizzata Proserpma, e cosi abbiamo accanto

ad horologium un HORILEGIVM C. I. L. 2. 4316 da gr. òqo-

Àóyiov e molicina ' sorta di abito ' da gr. fioXoxivij, in con-

formità della legge fonetica latina per cui ò di sillaba aperta

atona passa in ì, cfr. tlUò da Hn-slocò, novUùs da *nouo~

tats, ecc. ecc.

Poiché, come abbiamo veduto, è inammissibile la deriva-

zione di élògìum da gr. èÀeyelov, ne d'altra parte èlogiuni può

essere parola di schietta origine latina, sia perchè se lo fosse

dovrebbe essere élìgium, sia perchè latino legò non ha l'acce-

zione di 'dire', mentre gr. it'yco vale "scelgo' e 'dico',

s'ba da tornare, rendendo però conto delle mutazioni fone-

tiche avvenute, alla vecchia derivazione da sdÀóyiov o, meglio,

da EvXoyia.

Anzitutto l'uso più frequente di élogiuni col significato di

' iscrizione, titolo sotto statue e su sepolcri ' risponde meglio

alla significazione di gr. evXoyia, che vale ' lode, fama ' (cfr.

Pind. Nem. 4. 5. Istm. 5. 19, Aristof, Pace 738, Eurip. Ere.

Pur. 356, Tucid, 2. 42 e altrove in prosa).

Inoltre l'c e Vò di èlògium rispondono alla fonetica latina

del tempo press'a poco in cui s'introdusse dal greco la pa-

rola, quando cioè le parole latine non erano piìi soggette

all'accento protosillabico.

Come si sa, il dittongo indoeuropeo eu nel periodo italico

passa in ou, attestato ancora dalle iscrizioni arcaiche, e quindi

nel latino classico in u, così da *deucò si ha arcaico dauco

e classico duco. Alla stessa trasformazione sottostà eu tonico

di parole greche introdotte nel latino arcaico popolare, cosi

gr. noÀvÓEVKì]g diviene lat. arcaico POLOVCES C. I. L. XIV
4094, nell'antica iscrizione Prenestina POLOCES ib. I. 55,

piti tardi è scritto Polluces (Plauto, Bacch. 894) e finalmente

nel latino classico è ridotto a Pollux.

Però eu in sillaba finale di parola greca introdotta in latino

popolare diviene, per essere atono, e, onde abbiamo Ulixes
'

'Oòvaaeég, AchilUs 'AxiÀÀsvg iscr. ACILES, TESES • @r]a£vg,

PEllSES • IlEQGEvg {Theseus, Perseus e simili sono forme
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dotte). Del pari Vsù di sòioyia non potendosi conservare

perchè estraneo alla fonetica latina si ridusse ad e-, anche

forse per contaminazione del prefisso è- (da prep. e, ex) e su

modelli come èloquiunt.

L'ò di èlogium invece si conservò perchè tonico (in èlòquium,

ch'è di schietta origine latina, \'ò si conservò per analogia

di lóquor).

Quanto al mutamento di genere, se ne hanno altri esempi

nel latino, così paenula è femm. mentre gr. (paivóh]g, da cui

deriva, è maschile, lanterna, rifatto su lucerna, e femm.,

mentre gr. Àa^iJiirjQ, da cui deriva, è masch., amphora è femm.

mentre è masch. gr. àf^icpoQevg, ecc.

Concludendo, mentre èlogium non può essere trasformazione

popolare di gr. èÀEyeìov, può esserla invece di evÀoyla, di

cui ha per di più conservato il significato originario di 'lode'.

33. liìdus.

Delle varie etimologie proposte (vedile in Waldo, op. cit.,

s. V.) nessuna soddisfa; laonde, senza indugiarci a ribatterle,

ne mettiamo innanzi una nuova, la quale ha il vantaggio di

connettersi apofonicamente ad altra radice greco-latina, della

quale abbiamo discorso in questa Rivista, voi. XXXVII,

p. 366 sg., a proposito di laedó ' Àid-og.

In laedó abbiamo riscontrato la radice laidh- con signifi-

cato originario di ' urtare, percuotere ' passato poi a ' ledere,

offendere, danneggiare ' (cfr. per la semantica ant. francese

hurter 'urtare', donde viene l'inglese to ìiurl ' offendere, far

del male '), della quale ci si presenta la forma debole lidh-

nel gr. Ud'og che significa originariamente ' cosa contundente,

con cui si urta, si percuote ', e poi, perdutosi il significato

originario, ' sasso, pietra '.

Della stessa radice abbiamo normalmente il grado forte

loidh- nel latino arcaico loidos, classico Uidus e ludere.

Abbiamo così della serie apofonica a in dittongo tra latino

e greco i tre gradi laedó loidos Àid-og, serie che ci si presenta

più completa di quella offertaci da aemulus e imitor imago

e da maereó maeshis e miser.



— 576 —

Vero è che il Hoffmann, Bezz. Beitr. XXVI, 137 sgg., ri-

tiene la grafia arcaica loidos come etimologicamente illegit-

tima e dovuta a fisima arcaizzante, perchè ludunt è attestato

in tempo anteriore
;
però bene osserva il Waldo op. cit. che

la grafia con oi oe è sicuramente una tradizione ortografica

giustificata.

E si può aggiungere che se la grafia loidos può essere so-

spettata un errato arcaismo in iscrizioni dotte, di carattere

ufficiale (come in LOIDOS FECERVNT C. I. L. I. 565, e

LOID FEO ibidem I. 566), è però assolutamente da escludere

avesse fisime arcaizzanti il
' collegium coquorum ' falisco, che

in una dimessa iscrizione arcaica diceva che essi SVEIS
Ar^VTIEIS OPIDQVE VOLCANI CONDECORANT SAIpi-

SVME COMVIVIA LOIDOSQUE C. I. L. XI. 3078.

Un'altra conferma della legittimità dell'antica grafia loidos

viene dall'osco, che ci presenta luisarifs^ che si può tra-

durre con Insoriis e equivarrebbe morfologicamente a una

forma latina Hùsarihus da lùsus {*loid-to-s) con suffisso di

derivazione -ali- -ari- (cfr. Buck, A grammar of Oscan and

Umbrian, p. 86, 188 e 248).

Perciò essendo secondo ogni probabilità lùdus e lùdere eti-

mologicamente connessi con laedere, il loro significato origi-

nario dovette essere ' botta, lotta ' e ' battere, lottare ', signi-

ficato che ancora rimane tra gli altri nel latino ; difatti di-

cevansi ludi campestres gli esercizi ginnici del campo Marzio,

e chiamavansi ludi circenses e gladiatorii quelli dove si lottava

nel circo e tra gladiatori, e Livio XLIV. 18. 8 scrive ludis

circensibus quinquaginta ursos et elephantos lusisse, e la scuola

di guerra e d'esercizi nell'arte bellica dicevasi ludus militaris

presso i Romani, e Orazio Od. I. 2 invoca Marte dicendolo

nvmis longo satiate ludo ' sazio della troppo lunga lotta ', e

nel linguaggio schermistico e anche metaforico elùdere signi-

fica ' parare, scansare i colpi '.

84. niger.

Il concetto di ' nero ' deriva in parecchie lingue da quello

di 'sudicio'. Così il gr. fiéZag 'nero' è connesso con /io-
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Xvvo) ' insudicio ' e con ant. ind. malinà-s ' sudicio, impuro ',

màla-m ' sporcizia, colpa ', med. alto ted. mal ' macchia '. Cosi

il ted. scìiwarz ' nero ' è connesso con lat. sordès da *suorciés

' sporcizia ' e perciò originariamente vale ' sporco '. Anche il

lat. suasum ' colore nero, macchia di sudicio ' da *suarsum

è connesso con sordés, derivando dalla stessa radice in altro

grado apofonico.

D'altra parte il concetto di 'sudicio' si connette natu-

ralmente con quello della necessità di lavare, onde di

fronte a gr. Àovoj ' lavo ' e a lat. lavo abbiamo in gr. Àvfia
' lordura ', lat. lutum ' fango ', luès ' contagio ', ant. irl. lóth

' sporcizia ' ecc.

Niger, di cui è ancora ignota l'etimologia, può perciò ori-

ginariamente significare ' sudicio, da lavare ' e derivare dalla

rad. indoeur. nig''A-
' lavo ' (cfr. gr. vit,(ù vima) 'lavo', vimqov

' acqua per lavarsi ", x^q-vi^ov ' bacinella ' ecc., ant. ind.

nénekti ' lava ' da rad. nij- ' lavare ', ant. irl. nighter ' la-

vatur ' ecc.), di cui la sonora labiovelare normalmente in

latino si riflette in g davanti a consonante (cfr. gravis di

fronte a gr. (iaQvg ' grave ' da gì^r-, migro da *mig>A-ró di

fronte a gr. àfisi'^o)
' cambio ', glans da gV^l- di fronte a gr.

§dXavog ° ghianda ', ecc.

Alla radice verbale è unito il suffisso di derivazione -ro-,

che talvolta dà all'aggettivo, che se ne forma, il valore di

un ' participium necessitatis ', come vediamo p. e. in gr,

oiKT-QÓ-c, ' deplorevole, misero ', è^Q'-QÓ-c, ' da odiare, nemico ',

aìax-QÓ-c, ' da averne vergogna, turpe \

Sicché niger significò originariamente ' da lavare, sporco
'

e poi passò a significare ' nero '.

Oreste Nazari.

Rioista di filologia, ecc., XL. 87
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MENANDRI FABULA INCERTA I (p. 95 Korte^)

Nei tre versi 17-19 il dialogo dev'essere distribuito altrimenti che il

benemerito editore dei Menandrea non abbia fatto. Le parole (17) yevov

yuQ, iKSTevo), [TiéTicùv], innanzi alle quali il papiro giustamente segna

un cambiamento d'interlocutore trascurato dal Korte, non possono essere

pronunciate ancora da Cherea che, scorrucciato davvero o fintamente a

cagione del tiro a dir suo giocatogli dall'amico Moschione col portargli

ria la fidanzata, la figlia di Cleeneto, fa ora l'ostinato con Lachete, il

padre di Moschione, e rifiuta il partito da lui propostogli d'una sua

figliuola e, non che pregare, vuol farsi pregare. Colui, che con quelle

parole invita all'arrendevolezza, è senza dubbio il vecchio Lachete, lui

che poco appresso (23) farà ancora al giovine dolce violenza, perchè s'in-

duca a svincolarsi all'amichevole dall'impegno ch'egli dice (16) d'aver

contratto con Cleeneto; all'obbiezione di Cherea (16): " E che dirò ai

genitori della ragazza ? „ Lachete non mostra ora di badare e riattacca

iyccQ) l'esortazione di arrendevolezza direttamente alla proposta impli-

cita nella sua precedente domanda (15) :
" Perchè dunque rifiuti di sposare

la mia figliuola? „. Né a Cleeneto conviene l'esclamazione (18): oif.ioi

Tt noriatù ; che dovrebb'esser pronunciata di dentro in tono eccitato

{o'i(ioi) e gridando forte, tanto da richiamare sulla strada l'attenzione

di Cherea (18 sg. : rt^ ó (ìoòJv èati noxe TiQÒg zaìg d-é^aig ;) ; che, invece

dell'eccitazione che quel grido fa supporre, vediamo in Cleeneto, quando

esce poco appresso in scena, una gran calma e pacatezza, ond'egli piut-

tosto esorta Cherea (27 sgg.) a tener un tono di voce più moderato e spiega

all'agitato giovinotto che le faccende di Moschione procedono a dovei-e,

poiché Lachete stesso dà il consenso alle nozze. L'esclamazione melodram-

matica esce piuttosto dalle labbra di quello stesso personaggio che poco

dopo ripete (20) tI tioi^oo), Ad%rjg ; cioè di Cherea : è lui che messo alle

strette dalla pressante insistenza di Lachete si dispera, o ne fa le viste,

e alza la voce (cfr. anche il v. 59 sg.); com'è Cleeneto quegli che, udi-

tolo di dentro casa, si domanda chi sia che gridi tanto all'uscio di casa

jBua. Le parti son dunque da distribuire così :
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{Aa ) Ti odv àvaivei zì^v ifii'iv

^'/^eiv d'vyazéQa ; (Xai.) zolg óè óovac riva Àóyov

èQò), Ady^rig ; (Aa.) yevov ydg, iKetevo), [nénuìv.

(XaiJ ot\uoi tC notjao} ; (KÀ.) xCg ó fioùv èarlv noie

TtQÒg Tulg &VQais ; (Aa.) eduaiQog ffj/y.e, vtj Aia,

KÀeaùvetog nQÒg] éfté. (Xai.) ti no{i)rjaù), Adyjjg ;

Anche a me par sicuro che la seconda metà del v. 24 sia da dare a

Cleeneto ; ma delle sue parole il papiro conserva appena incerte tracce :

T i **** a i **i-f e V *** (sicuro e solo r). Il più che il K. ha creduto di ve-

dere oltre a questi vestigi già riconosciuti dal Lefebvre è così dubbio,

ch'egli stesso l'ha relegato nell'apparato; e per conto mio non riesco in

nessun modo a cavarne un costrutto. Partendo da quel che prudentemente

il K. ha stimato di poter accogliere nel testo, cioè dalla lezione dell'edi-

tore francese, e probabile che il quarto ed il quinto piede del verso fos-

sero trisillabi, una volta che gli ultimi due piedi e mezzo contenevano

circa diciassette lettere. Cleeneto, che è stato chiamato fuor di casa dal

vociare che sentiva in strada, e che nell'entrare in scena vi trova due suoi

conoscenti in concitato dialogo, che altro è naturale che dica, se non un
" che cosa è successo ? „ ; dunque a un dipresso tC [noi]e t[ò yeyjovfóg

;

come Nicerato nel v. 192 della Samia.

Firenze, luglio 1912.

Ed. Luigi De Stefani.
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RECENSIONI

Gdnnar Rudberg. Zum sogenannten zehnten Buche der Aristotelischen

- Tiergeschichte. Uppsala, A.-B. Akademiska Bokhandeln; Leipzig,

0. Harrassowitz, 1911, di pp. iv-143.

Che non si tratti di libro di Aristotele e precisamente non si debba

considerarlo come libro decimo del tc. ^dxav di Aristotele fu già soste-

nuto : il Rudberg yuole ora esaminare metodicamente ed esauriente-

mente tutta la questione, a cominciare dalla storia di essa. Perciò la

dimostrazione è ripi'esa da capo.

Viene in primo luogo la constatazione delle contraddizioni, non con-

ciliabili, fra le opinioni professate in materia da Aristotele e quelle

esposte nell'opera esaminata ; che l'autore del così detto libro X accede

alle teorie ti^-ocratee e deriva in conseguenza la sua materia dalla

scuola medic'a della Jonia, non senza attingere anche a fonti aristote-

liche,, come il 71. yevéaeoyg, con un procedimento di contaminazione ben

noto in taluni generi letterarii, e che si esplica generalmente dove non

si venga a contraddizione colle teorie ippocratee. Generalmente però e

non costantemente
;
perchè non mancano luoghi dove ad Ippocrate si

preferisce Aristotele o nel n. yevéaecùg, o nel ti. ^ócùv. Sicché sorge e

si conferma l'ipotiìsi di una elaborazione peripatetica, deviante da Ari-

stotele, e per opera di Stratone, successore di Aristotele ; sul quale

Stratone troviamo in Galeno notizie esplicite al proposito — avendo

egli sostenuta taluna delle idee che appaiono nel così detto libro X.

Alla scuola peripatetica ed al tempo di Stratone conduce anche l'esame

lessicale e grammaticale : la frequenza dei composti, sopratutto di verbi

composti, la presenza di &7ia§ Àeyófieva assoluti e relativi (che non

s'incontrano in nessun altro luogo, cioè, ovvero che non s'incontrano in

altre opere da attribuirsi ad Aristotele), la presenza ancora di altre pa-

role rare in Aristotele ci fa pensare a scrittore diverso dallo Stagirita

e ci indirizza ad Ippocrate, presso il quale si trovano parecchi vocaboli
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che il libro usa e che mancano in Aristotele. Il lessico risulta poste-

riore ad Aristotele e adatto al tempo ed alla cerchi^, di Stratone. Gram-

maticalmente è notevole qualche forma e qualche uso più ionico che

attico, sebbene l'autore voglia scrivere in attico e si avvicini alla aoiv^.

L'esame di questa parte è molto spregiudicato, dappoi(5hè il Rudberg

registra anche i tatti grammaticali che coincidono con l'uso aristote-

lico ed elimina anche ai'gomentazioni fondate su presunte differenze da

Aristotele- Richiamano l'attenzione i cenni sull'uso di re e dello iato,

rispetto al quale lo Stagirita non fu costante.

Se Ermippo conosceva questo così detto libro decimo; la sua composi-

zione va assegnata a circa il 200 o poco dopo. E ciò si accorda anche

colle indicazioni pinacografichc. Nell'indice di Diogene Laerzio ed in

quello dell'anonimo al n. ^(ócov si assegnano nove libri e non dieci, e

sono incerte, non decisive, e confuse le altre indicazioni che non risal-

gono ad Ermippo : accanto al Ji. ^(Lcov compare catalogato un ti. tov

fiij yevvàv, che dovrebbe essere appunto il così detto libro X. La con-

ferma che il TT. ^(ócov avesse worc libri ci è data dall'epitome di Aristo-

fane Bisanzio e dagli Excerpta di Costantino Porfirogenneto, da Anti-

gono, da Ateneo. Una difficoltà verrebbe proprio da Aristofane Bisanzio;

ma si tratta in realtà di un passo che appare anche in un'altra opera

di Aristotele, la quale può essere stata la fonte : ne vengonp difficoltà

da Plinio.

Nei mss. il libro X seguiva il n. ^o'ìutv di cui fu riguardato come

ultima parte — e l'ebbe nella versione araba e nella versione latina

antica. Lasciando in disparte la versione arabo-latina e Michele Scoto,

circa la traduzione greco-latina attribuita a Guglielmo di Moerbecke, il

Rudberg nega a ragione che il testo greco possa considerarsi come una

retroversione in greco fatta sulla versione dal greco in latino. Qui sarei

più reciso del Rudberg, perchè un greco da retroversione non avrebbe

potuto presentarci i fenomeni lessicali e grammaticali che in esso si no-

tano ; sopratutto talune particolarità sarebbero state perfino impossibili

— lo Spengel in questo non può avere assolutamente ragione. Il

Rudberg però procede oltre, e sostiene che la versione non sia di Gu-

glielmo di Moerbecke : ma qui la dimostrazione non mi pare esauriente

potendosi e dovendosi, credo, studiare ancora qualche lato della subiecta

materies.

Può essere tuttavia questa una questione secondaria. Quello che im-

porta veramente è l'esame del testo greco, come ci è giunto, e del suo

raffronto colla versione latina, sia per avere esatta idea del testo sul

quale venne condotta, sia per gli emendamenti. Il Rudberg giunge anche

a determinare la classe a cui apparteneva il ms. greco usato dal tra-

duttore. Il libro si chiude col testo della traduzione arabico-latina e
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greco-latina criticamente condotto sull'esame e sulla classificazione dei

mss. che ce lo conservano.

Le conclusioni non sono nuove ; ci era giunto il Camus piii di ogni

altro e ne aveva avuto vivo e squisito senso anche Teodoro Gaza; ma
l'esame è coscienzioso ed accurato, e sopratutto il ragionamento non si

prefigge di sforzare i fatti, ne li sforza. Non era facile evitare questo

pericolo.

Carlo Oreste Zuretti.

Emil Belzner. Die tculturellen Verhdltnisse der Odyssee als Instanz far

die Kritik der Einheit der Dichtung. Erlangen, Junge und Sohn,

1911, di pp. 104. — Ludwig Adam. Der Aufbau der Odyssee dardi

Honier, den ersten Rhapsoden und tragischen Dichter. Wiesbaden,

Heinrich Staadt, 1911, di pp. 281.

Per mettere il problema come lo pone l'Adam è d'uopo assegnare a

rajìsodo ed a x>oeta tragico un valore da una parte troppo definito, dal-

l'altra troppo vago tornando al concetto di Omero, principio e fonte di

tutta l'arte greca : il che andrebbe detto sempre con troppa limitazione.

Il male è, che dato il solo poema e non altro, il volerne ricavare troppo,

analizzando e sottilizzando e notomizzando, è cosa non solamente pe-

ricolosa, ma benanco campata in aria. Non dico che si debba essere

sempre nelle condizioni della doppia redazione, del Boiardo e del Berni,

per YOrlando innamorato, e neppure nelle condizioni specialissime in

che si trova il Morgante del Pulci; ma è d'uopo osservare che anche

le dotte e diligenti ricerche sul Furioso hanno messa in luce l'opera

dell'artista nell'elaborarne le fonti, e tolto il dubbio che al capolavoro

non soprassieda un'unica mente di artista. E parrebbe che V Odissea

sia un capolavoro, il che di per se stesso è garanzia di unità ed unicità

di opera personale. Il che non coi-risponde ancora alla negazione che

tutto sia puro e genuino; ma il riconoscere gli strati di questa specie

sembra cosa estremamente difficile, se persone dotte e di acuto ingegno

vi si sono messe con sforzi ammirevoli, ma con singolare discordanza

di conclusioni.

Quello dell'Adam è un tentativo di piìi, e non sarà l'ultimo, tanto

più che sulle contradizioni e sulle incoerenze, e presunte e reali, si con-

tinuerà a voler costruire piìi di quanto non si dovrebbe, non rammen-

tando che anche opere certamente dovute ad un solo, ne presentano non

minori e non meno gravi che V Odissea. Per l'unità della quale starebbe

il lavoro del Belzner, rispetto al quale rischio di parere incontentabile.
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Che neW Odissea si possa riscontrare uno strato di coltura o più strati

potrebbe anche essere indipendente dall'unità o meno di redazione, sicché

la ricerca potrebbe istituirsi più come fine a se stessa, che non per le

conseguenze circa la composizione del poema. 11 Belzner ha presenti

parecchi concetti di cautela, e sa fare la critica di taluni postulati cri-

tici ipercritici, come sa anche esaminare serenamente fatti e concetti

del poema discutendo opere recentissime sulla civiltà micenea e su' rap-

porti suoi coWOdissea. Ne fa però un uso alquanto esteso anche rispetto

a prodotti troppo lontani per indole e per ispirito dal poema epico

greco ; e ciò poti-ebbe infirmare la conclusione, che, se non rafforza la

teoria dell'unità, non le è contraria.

Carlo Oreste Zurktti.

PuRTNiCHi SoPHiSTAE Praepccratìo sophistica. Edidit Joannes de Borries.

Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, MCMXI, di pp. xlvi-198.

Dopo l'edizione del Bekker era tempo che la preparazione sofistica

venisse nuovamente presentata al pubblico, tanto più dopo il lavoro ed

il giudizio che il Kaibel aveva pronunciato, al qual giudizio il De Borries

accede in buona parte, dissentendo in altre parti non prive d'importanza.

Anzi il prooemion costituisce una vera e propria monografia sull'opera

di Frinico, e si differenzia, per questo rispetto, dalla maggior parte

delle prefazioni premesse all'edizione di testi antichi. Il De Borries studia

la composizione e l'ordine dell'opera di Frinico, e stabilisce che l'ordine

era alfabetico, sebbene non rigoroso ed esatto, ma limitato alla lettera

iniziale. In sostanza si tratta di un lessico di parole e di frasi raccolte

nel senso di un purismo atticistico non senza polemiche con chi seguiva

diverse opinioni o tendenze, ovvero anche aspirava alla medesima cat-

tedra. Pare che talune debolezze umane abbiano fin troppo antichi pre-

cedenti !

Oltre la fonte manoscritta del lessico esistono altre fonti, le quali ci

consentano di integrarlo e l'estituirlo in forma più completa di quella

giuntaci direttamente ? Dal lessico di Fozio, da Suida, dal sesto lessico

degli anecdota del Bekker il De Borries ricava parecchio; se però egli

riconosce essere per qualche altro rispetto molto difficile evitar l'errore,

il medesimo si potrebbe dire anche qui, sia per districare la materia e la

forma dalle fonti, sia anche per attribuirla all'una od all'altra reda-

zione, maggiore o minore, dell'opera di Frinico.

Circa la distinzione delle glosse in due serie, della tradizione diretta

cioè e dell'indiretta, taluno potrebbe rischiare a confronto la divisione.
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pagina per pagina, della seconda edizione di Esichio dovuta allo Schmidt:

e c'è realmente una qualche somiglianza, sebbene le ragioni ed i criterii

siano anche e debbano essere in larga parte diversi.

Per gli studiosi dei comici e sopratutto per Aristofane e gli scolii e

le glosse ad Aristofane la nuova edizione non può non essere che pie-

namente accetta ; e potrebbe anche essere di sprone.

Carlo Oreste Zuketti.

Arthurus Kochalsky. De Sexti Empirici adversus logicos lihris quaestiones

criticae. Marpurgi Cattorum, A. Koch, MCMXI, di pp. 96.

Shxti Empirici Opera. Recensuit Hermannus Mutschmann. Voi. I IIvqqcl)-

veicùv bjtoTVTtóaecov libros ti-es continens. Lipsiae , in aedibus

B. G. Teubneri, MCMXIl, di pp. xxxviii-210.

La dissertazione del Kochalsky prende le mosse da un articolo del

Mutschmann, pubblicato nel Eh. Miiseum, al quale il K. si propone di

fare correzioni, conferme ed aggiunte. Il K. potè valersi del materiale

di studio del Nebe, che egli segue (ed al quale si accosta con rispetto

anche il Mutschmann), e su quel materiale si sofferma in modo parti-

colare sopra il codice Laurenziano 85, 19 (f), per venire ad esporre e

discutere la classificazione dei mss. di Sesto Empirico proposta dal Weber,

e poi le due proposte del Mutschmann e proporne infine un'altra egli

stesso, e stabilendo due famiglie di manoscritti e non tre. Nel che esiste

divergenza, ma anche ulteriore elaborazione, su piti esatta informazione

dei fatti. Ma qui il K. non si ferma, dacché procede a comunicare ed

a valutare le nuore lezioni di f ed a proporre emendamenti. Sicché la

dissertazione potrebbe anche riguardarsi come una buona e matura pre-

parazione a,ÌVadz\ logicos di Sesto Empirico : se mai, vorrà dire che in-

vece di una edizione ne avremo due, almeno per una parte delle opere,

per quella cioè non ancora dataci dal Mutschmann.

Questi, naturalmente, nell'edizione or ora pubblicata, si occupa sol-

tanto dei rapporti fra i codici delle HvQQiàveimv hTtownéaeMv, a far

conoscere i quali c'è un contributo nella varia lectio, anche oltre il

necessario per la ricostruzione del testo. Per altri autori la cosa andrebbe

segnalata con insistenza, anche perchè ogni cosa abbia il suo posto ;

ma per Sesto non parrebbe sia il caso di pensare a molte e frequenti

edizioni, sicché per il Mutschmann può esser parso buon criterio unum

facere et nlterum non omittere. Rispetto ad altro, si capisce che il K.

abbia pivi libertà del M. a trattare delle edizioni di Sesto.
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Una parte interessante per la storia del testo è ciò che riguarda la

traduzione latina del Paris. 1. 14.700, che fu condotta su un testo greco

diverso dall'archetipo — alla fine del volume il Mutschmann ne pubblica

un saggio. Riportando, alla fine della prefazione, le fonti della vita di

Sesto, l'editore osserva un'ottima tradizione.

Quanto all'edizione mi sembra che essa possa meritare dal Nebe lodi

ed apprezzamenti, quali il Mutschmann ebbe per taluni punti del suo

articolo pubblicato nel Rh. Museum : ne a torto il Kochalsky ed il

Mutschmann al Nebe si rivolgono come ad arbitro in materia di studi

sopra Sesto Empirico.

Carlo Oreste Zuretti.

Aeneae Tactici De obsidione toleranda commentarius. Edidit Richardus

ScHOENE. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, MCMXI, di pp. xxiv-205.

L'edizione è condotta con quell'accuratezza di precise ed anche minute

indicazioni, che le speciali condizioni del testo richiedevano e che pote-

rono essere concesse dall'uso di una copia fotografica, superiore sempre

a qualunque copia manoscritta o collazione. Farà benissimo lo Schoene

a depositare il fac-simile del codice Mediceo in una biblioteca di Ber-

lino. Ma non è questione di sola accuratezza : perchè anche Enea Tattico

esige, anche troppo e troppo spesso, l'acume dell'editore; esige special-

mente emendamenti ermeneutici e non semplicemente grafici.

Chi guai'di la nuova edizione, a primo aspetto potrebbe pensare ad

un regresso, dovuto a spirito conservativo, col solo vantaggio di avere

qualche maggior comodità di lettura che non nelle edizioni del Hercher

e del Hug. Non così e in realtà. L'editore è, sì, animato da spirito con-

servativo ; ma si prefigge di dare quanto ci è tramandato senza preten-

dere di avere inteso ed emendato tutto e senza far violenza al testo.

Intanto 'na conservato i titoli dei capitoli, titoli che sono, comunque,

antichi e ci interessano almeno per i Cesti di Giulio Africano, che li

conobbe. Poi dove ci siano buoni e sicuri emendamenti, li accetta e li

introduce nel testo ; altri buoni e probabili (latinamente e italianamente

probabili) nota nell'apparato critico, astenendosi dalla tendenza e dalla

pretesa di indovinare. In parecchi luoghi l'andamento del pensiero è

certo, e dubbio esiste unicamente se l'autore abbia usato una parola od

un'altra : con altri scrittori, più letterati di Enea, sarebbe forse più

agevole ristabilire la parola : con Enea la cosa non è nei medesimi ter-

mini, sicché spesso lo Schoene presenta dei luoghi cruce signati, propo-

nendo in note le congetture sue od altrui. Fra le quali spesso ai^paiono
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emendamenti di Herm. Schoene, figlio dell'editore. Si comprende la

compiacenza del padre, anzi è cosa umana e bella: tanto più che si

tratta di proposte che ognuno dovrebbe prendere in considerazione e

discutere, perchè se non danno sempre la soluzione, la rasentano spesso

toccano punti vitali o si avvantaggiano su congetture di altri. Inte-

ressante, fra le altre, quella al cap. 31, 31 (1. 1575), dove Herm. Schoene

propone ÀLOvóatog zóÀog per Aiovvaiog zaÀóg. La scrittura in cifra che

segue nel Mediceo, ommettendo le vocali senza scrivere i punti che le

sostituiscano secondo il sistema indicato da Enea, agevola l'ipotesi. Cer-

tamente a leggere nóÀog si sarebbe capito il messaggio " vocabulo a

tauro mutilo ad bellatorem attenuatum et vacillantem translato ,, e la

dizione spiegherebbe che si invocasse, in tali condizioni, la venuta di

Eraclida contro Dionisio II di Siracusa. Nel ms. si comprenderebbe lo

scambio di naÀóg e aóÀog. E un'ipotesi seducente; ma lo Schoene non

se ne lascia sedurre completamente. Non però gli saprei dare tutte le

ragioni, perchè nel passo citato non ci sono due esempi di crittografia,

ma ce n'è uno solo, che suonava :
" Dionisio senza corna : Eraclida

venga ,. 11 primo rigo spiega e motiva il secondo. Invece Aiovvaiog

naÀóg si riferirebbe ad un linguaggio amatorio per lo meno inopportuno

e poco chiaro in questo caso : né naÀóg avrebbe incoraggiato Eraclida

a venire. Sembra inoltre che Eraclida riferisca non un esempio inven-

tato, ma un artificio vero, come quelli dei quali parla in questo lungo

capitolo di crittografia.

Vediamo altri passi. Al cap. 23, 1 (i. 1008) si conserva Àad-Qalcog

invece di Xad-Qalovg congetturato in-ohabiliter dall'Hercher. Alla 1. 1010

fra jM-?/ T:ig è^avio^ioÀi'jfffj di altri e /^itj èiavvo^ioÀt^d-H di Herm. Schoene,

l'editore non si decide e lascia *firj é^avTOfioÀrjat^ del ms., non ostante

il fir'i zig aÒTOfA^oÀrjat^ della 1. 1031. Alla linea 1016 la congettura del

Lange ^QÒ oq&qov invece di ò'q&qov è senza altro introdotta nel testo,

ed a ragione, perchè tronca ogni dubbio e dà il vei'O senso del passo.

Alle 11. 1022-23 si scrive: ^ de fi^dÀiffra einid-éTcog ei^ov [zjoi^g èvav-

TÌoi[g] combinando e modificando emendamenti già proposti. II ras. dà

ei%ev, che è facile modificare in el')(^ov : ma si potrebbe intendere eÌx^

per £l%ev'i Sarebbe questione di v èfpeZy.variyióv'i Né la espressione par-

rebbe sforzata per Enea. Alla 1. 1024 invece di àyyEÌov, dato dal ms.

fu proposto laiiov, che riappare alla 1. 1029; e si tratta realmente di

iazlov. La congettura però del Kirchhoff, ànàzetov (cioè ày,dziov) è piìi

che probabile. Ed infatti in Esichio si dice di à-adziov che eazi 6h Kai

(pidÀTj. Probabilmente dunque àyyelov è glossa di ày.dziov, né è infre-

quente che la glossa scacci la parola del testo. Che noiovvzeg óezavza

è(pvÀaaaov ^ri zig aézoi,io2,fiarj sia un'intei'polazione non sembra da con-

cedere al Sauppe ed al Lange, stante l'importanza del consiglio e l'in-
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sistenza eli Enea : 6tò óel /itjSèv ròjv roioùvoìv TtaQogàv. Alla 1. 1040 si

riproduce passivamente il ms. nQu^eig Sé kuì *(t)òe ^oio&fiaetat, é^aQ'/óv-

Tùìv : ma è una passività quasi necessaria, dati i criteri dell'editore e

date le varie congetture, le quali non raggiungono, almeno con certezza,

la parola originaria. Ed inflitti lo stratagemma che segue tratta di un

caso abbastanza complicato. Però alla 1. 1046 il decidersi per una scrit-

tura per l'altra non era cosa troppo piena di rischio. Alla 1. 1059

approvo dopo tutto che KOf.iia&évzes sia conservato invece di y.ofiiad'év:

in Enea una tale maniera di scrivere non fa meraviglia.

Mi sono fermato troppo a lungo sul cap. 23 : non sarà male, se così

avrò dato un'idea del procedimento adottato dallo Schoene. Ed io ritengo

che anche agli altri parrà buon procedimento.

Una parola almeno per l'indice dei vocaboli, che le recenti edizioni

teubneriane annettono ora e con abbondanza notevole e meritoria. Si

tratta di una vera integrazione ai Lessici, anche del Herwerden, e, se

sarà possibile, di un contributo ad un lexicon totius Graecitatis.

Carlo Oreste Zuretti.

J.VAN Leedwen. Commentationes Homericae. Lugduni-Batavorum, A.W. Sijt-

hoff, MCMXII, di pp. 235.

È la raccolta di articoli apparsi nella Mnemoysne; i quali articoli, tutti

riuniti, fanno efi'etto e danno tuttora il senso di novità, talora anzi di

non piccola novità.

Notiamo anzitutto, e con soddisfazione, che il van Leeuwen è divenuto

unitario convinto e comprende il pi-oblema omerico, nel complesso ed

in aspetti varii, in modo assai diverso da quello sostenuto dianzi da

lui e da altri. È certamente un gran passo questo, ed esigeva fede e

tenacia. Tuttavia, se i risultati, ai quali ora perviene, sono diversi dagli

anteriori, il metodo stesso ed i mezzi sono rimasti i medesimi; ne manca

talora l'audacia anteriore, sicché talora non sembra raggiunta quella

dimostrazione che l'autore si era prefissa, ne in altri si trasfonde la fede

ed il calore che il van Leeuwen sente e professa. Il punto più difficile

è sempre nelle premesse, che a taluno sembrano evidenti, ad altri in-

vece temo sembrino di poco o scarso fondamento.

Che argomento validissimo drAVunità sia il capolavoro, il quale è di

per se opera eminentemente personale ; che altra è la questione della

origine, della genesi, della formazione del materiale epico, ed altra la

questione del singolo poema omerico, è cosa che da tempo avevo soste-
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nuto e che vedo con soddisfazione sostenuta da altri. Ma è difficoltà

forse sempre insuperabile quella che riguarda come il poeta abbia ela-

borato questo materiale. Mi domandavo altre volte, e mi domando: è

il caso del Pulci o dell'Ariosto? Non saremo, pur troppo, mai in con-

dizione da avere i materiali dei quali si dispone per il Morgante, e

neppure saremo mai nelle condizioni, nelle quali siamo per le parti del

Furioso. Il che potrebbe voler dire che le ricerche dovrebbero arrestarsi

molto prima di quanto desidereremmo, e dovrebbe distoglierci dal ten-

tativo di sforzare troppo quello che possediamo per i poeti omerici,

riguardo ai quali, per talun rispetto, abbiamo ancora meno che non per

VEneide. Sicché dovremmo, forzatamente, contentarci della tradizione

manoscritta, almeno nella parte e nella forma tradizionale prima e dopo

Ari.starco.

Ne viene che le teorie fondate sulla eliminazione di versi si appale-

sano come già di per se stesse pericolose. Ammesso il principio del taglio,

dove si finisco ? Questo dico specialmente per il computo cronologico

à.Q\y Iliade e dell'Odissea. V Iliade non ci rappresenta, secondo il van

Leeuwen, un punto finale dell'assedio decenne : anzi l'assedio non durò

tanto, bensì breve tempo, vale a dire pochi mesi. E l'azione àelVIUade

è al principio dell'assedio.

Che anche Vlliade sia derivata dall'ingrandimento, dalla esagerazione

di un fatto molto minore per importanza e per durata, sarebbe cosa

naturalissima; anzi è questo il processo solito e normale dell'epica. Ma

altra questione sarebbe, se mai, che il fatto stesso abbia avuto prima

confini e limiti minori, ed altra che questi confini debbano perciò essere

rimasti i medesimi anche nelVIliade. Che si direbbe di chi volesse che

il fatto di Roncisvalle fosse sempre rimasto dentro i confini del nucleo

primitivo, ed in base a tale concetto giudicare del jPwr/oso? Il van

Leeuwen veramente fa in maniera ardita e semplice il suo calcolo; basta

che si eliminino daWIliade le indicazioni cronologiche contrarie al suo

computo. I tagli, a primo aspetto, paiono pochi ed esigui, ma non sono

tali, quando si pensi alla scarsezza, in generale, delle indicazioni cro-

nologiche in tutto il poema. Ma, dirà altri col van Leeuwen, il computo

tradizionale dei dieci anni di assedio conduce ad assurdi per l'età di

uomini e donne e per talune determinate circostanze. Che questi assurdi

siauo tanti e così gravi, come sembra al van Leeuwen, può dubitarsi;

che poi inconvenienti di questo genere non si trovino, non si debbano

trovare in poesia, sarebbe cosa da dimostrarsi, perchè la poesia non è

logica; e, di piìi, ragionando, taluno, almeno taluno, di codesti assurdi,

potrebbe eliminarsi, come ad esempio quello della profezia di Calcante,

che l'assedio sarebbe durato dieci anni. Il van Leeuwen, naturalmente,

taglia daWIliade anche questo brano: ma allora come spiegare il f^dvTi
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Kaxwv, a principio deW Biade stessa? Anche Calcante è, ma pei Greci, un

po'... una Cassandra. Ad ogni modo ha ragione il van Leeuwen nel so-

stenere che non tutto è detto, e detto esplicitamente nelVIliade, dacché

molto il poeta suppone e sa generalmente noto. La poesia è diversa

dalla legge: questa qnod voluit dixit, qiiod noluit iacuit, non però la

poesia. E questo giusto criterio modifica e conduce alla vera misura non

poche affermazioni anche sullo svolgimento dei miti. Pei quali frequen-

temente venne affermato troppo, stabilendo parecchie volte dal solo

silentio uno stadio omerico dello sviluppo, diverso dagli stadi o dalle

versioni realmente posteriori o presunte tali. Il poeta, fu detto antica-

mente, conduce il lettore in medias res, come gli fossero note; perciò

in mancanza di esplicite indicazioni il silenzio di Omero non può cor-

rispondere ad ignoranza omerica. Ma questo criterio va bene anche per

il [AdvTi Kaxcòv, che non è senza valore e significato.

Perciò il periodo di tre mesi o di una estate per tutta la guerra tro-

iana assegnamelo pure, se mai, all'epica anteriore ad Omero; ma dalla

Iliade non eliminiamo quello che c'è.

È parimenti interessante l'altro capitolo sulla composizione àeW Odissea;

ma c'è un inconveniente nell'uso , e direi nell'abuso , delle spiegazioni

a base di mitologia solare e di etimologia onomastica. Che Ulisse cor-

risponda al sole, che Penelope, come Circe, risponda alla tessitrice, può

anche essere vero, etimologicamente (se pure è vero, dacché ci sono

delle difficoltà); che in stadi anteriori dell'epica si siano trovati tipi e

figure corrispondenti a tali stadi, potrebbe essere anche verissimo; ma

ben altra questione è in quale stadio sia VOdissea e come in essa siano

stati elaborati e trasformati i materiali epici. E per VOdissea importa

sopratutto lo stadio rappresentato d&lV Odissea.

Che nella Poetica di Aristotele si debba intendere e leggere 'OSvaaetav

yÙQ noiùtv 00% {éiiis) ènoiriaev dnavia 5aa adtip avvènti, perchè il cenno

alla ferita riportata pel cinghiale sul Parnasso, in r, non è svolgimento

poetico di quel fatto? ed Aristotele voglia dire che Omero non svolse

poeticamente tutte le vicende di Ulisse, ma quelle sole che conducevano

ad unità di azione ?

Non sarebbe breve il discorso a dire anche solamente una parola sul-

l'ira di Giunone, sull'encomio di Elena, per la quale il van Leeuwen

rischia di uscire dalla poesia omerica e di essere almeno molto razio-

nale. Molto di notevole c'è nel computo dell'età di Nestore (sessant'anni)

e sulle relazioni più o meno coniugali di Teti e Peleo. Indico gli argo-

menti ai lettori, e vengo al famoso colloquio di Ettore ed Andromaca

nel testo àeWUiade. Secondo il van Leeuwen quello doveva essere, per ne-

cessità artistica ed estetica, l'estremo addio del guerriero — se Ettore

tornasse, si cadrebbe nella farsa! Ciò convaliderebbe il computo speciale
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dell'assedio di Troia secondo i calcoli del van Leeuwen ; ma urta contro

quei principii di poesia e di bellezza che il critico olandese invoca. Quel

colloquio fa sentire l'angoscia e l'aspettativa di una morte che è pros-

sima, che si teme, che fatalmente verrà; ma il ritardo di questo fato

sarà artificio nobilissimo di fantasia, sarà come un ritardo del fato quale

abbiamo nelVEdi/JO re. Mi rimetto ai lettori; leggano, ancora una volta,

l'episodio, meditino e decidano : vedranno che non è il caso di remini-

scenze aristofanee.

Queste se mai, ma in tutt'altro senso, si attuerebbero per il nome

di Achille, se il nome stesso si collegasse ad Ey%eXvg, l'anguilla. Se la

etimologia reggerà a diuturno esame, dovremo dire che anche gli an-

tichi eroi ebbero spesso nomi tutt'altro che eroici, senza pensare per

questo a mutarselo, come si fece a' nostri tempi da non eroi.

Se non altro la ricerca etimologica del van Leeuwen è condotta con

dottrina, così come nell'esame di à^Qo^oi aviayoi: si respingono le an-

tiche interpretazioni e si intendono i due epiteti così come verrebbero

intesi, senza preconcetti, se fossero incontrati fuori di Omero, antihe in

uu lessico. E ne viene un principio apparentemente, non realmente, con-

trario alla massima: Omero spiegato con Omero; e ne deriva anche

l'altro che in Omero non è d'uopo attendersi sempre una sola, mede-

sima, identica e stereotipa posizione per i personaggi singoli e collet-

tivi. In particolare i Greci si avanzano in battaglia ora tacendo, ora

gridando; ed anche i Troiani oltre al gridare solevano, qualche volta,

tacere avanzandosi alla pugna. È cosa giusta e di buon senso.

Non è facile por termine alla recensione: Tunica è troncarla, perchè

il già detto è sufficiente a destare la curiosità dei lettori, almeno di

coloro che non hanno continuamente a disposizione la Mnemosyne e

non poterono leggere gli articoli man mano che furono pubblicati. Ma

anche per gli altri lettori il rileggere, anzi rileggere nell'ordine del

libro e continuatamente, sarà cosa utile ed anche piacevole.

Carlo Oreste Zuretti.

Gkorg Finsler. Homer in der Neuzeit von Dante bis Goethe — Italien,

Fraiikreich, England, Deutschland. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner,

1912, di pp. xiv-530.

Bello, interessante ed utile volume, sebbene non possa rassomigliare

&\VHomer dello stesso Finsler, e per quanto si debba trattare di lavoro

compiuto su fonti il piìi delle volte indirette e non complete. Per accin-

gersi all'opera ci voleva coraggio e ardimento, dacché si trattava di
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indicare ad altri la via e di lasciare ad altri l'esecuzione e la rielabo-

razione delle singole parti. Anzi ò da esprimere lode e meraviglia che

l'autore abbia fatto tanto e tanto abbia messo a disposizione dei lettori.

Delle vicende di Omero nelle letterature di Francia, Inghilterra e Ger-

mania ho appreso, all'infuori del territorio filologico, quanto ne sapevo

ne avrei saputo più tardi per ricerche mie; e forse è questa la condi-

zione di molti lettori italiani, ne sarà diversa quella dei lettori fran-

cesi, tedeschi ed inglesi per le letterature che non siano la loro.

Per questo riguardo il lavoro del Fineler costituisce e compie un'opera

meritoriamente integrativa che va notata e lodata, e forse la lode mi-

gliore può essere data dal desiderio che anche per le letterature slave, e

per la neo-greca e la greca bizantina (oltre i cenni contenuti nel capi-

tolo " Mittelalter „ che apre il volume), e per le altre neo-latine, come

la spagnuola, si abbia un'opera simile a quella dataci dal Finsler.

Ma tutto ciò non ci esime dalle debite osservazioni e dall'esprimere,

che, se per la letteratura italiana si trovano raccolte notizie preziose,

importanti ed anche non conosciute da molti, altro invece manca che

vorremmo trovare debitamente indicato e valutato a suo luogo. Non

poco, per esempio, offrivano i Testi inediti di Storia troiana, preceduti

da uno studio sulla leggenda troiana in Italia per Egidio Gorra, To-

rino, 1887, almeno per il periodo fino al Boccaccio incluso. Ne sarebbe

da tacersi delle derivazioni dalVOdissea del Gelli e del Gozzi; e per

quest'ultimo si dovrebbero ricordare, anche soltanto per V Osservatore, più

di un cenno e di un giudizio sulla Divina Iliade, non dimenticando nep-

pure i motivi omerici contenuti nella Difesa di Dante. Del Vico poi

hanno parlato ultimamente l'Olivieri ed il Croce, ciascuno sotto diverso

aspetto. Il capitolo sul Cesarotti è molto diligente, ma vi si cerca in-

vano un cenno sul concetto che neWIliade ci fosse o ci dovesse essere

la morte di Ettore ; e la trattazione di questo punto sarebbe entrata

veramente nello spirito della critica dell'insigne letterato. La traduzione

del Monti meritava ben più che una mezza pagina, sia considerandola

in se, sia ancora riguardandola nel movimento letterario e critico del-

l'Europa di allora (si rammentino anche le parole della Stael), sia, da

ultimo, considerandola come produzione viva ed insigne della nostra

letteratura all'infuori del suo valore come traduzione. La storia della

traduzione del Monti sarebbe sempre interessante, e il Mustoxydi me-

riterebbe sempre un ricordo. Ne dovrebbe dimenticarsi la edizione labo-

riosissima e lenta del Lamberti, che provocò un epigramma del Foscolo,

il quale neppure risparmiò il Monti, poeta e cavaliero, gran traduttor

de' traduttor d'Omero.

Le considerazioni del Tomaseo sulla versione del Monti ed altre cri-

tiche si potrebbe discutere se appartengano o meno al periodo di tempo
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che si chiude col Goethe; certo sono un'eco delle discussioni suscitate

dalla versione del Monti, che per Omero ha nella nostra letteratura una

posizione diversa da quella che spetta, altrove, al Voss.

C'è dell'altro. Il codice laurenziano 39, 8 al cap. V, f. 26 (approfitto

della cortese indicazione di un collega) contiene quanto segue: " Homerus

fuit versificator antiquior apud Graecos et maioris status inter eos. Et

erat bone magnitudinis, pulcre forme, remissi coloris, magni capitis, et

strictus inter humeros, habens gravem aspectum et in faciem singnia

variolarum et erat multorum verborum „. Sono iJarole di Roberto, re

di Napoli, quegli che esaminò il Petrarca prima dell'incoronazione; e,

qualunque sia la loro origine ed il loro nesso coi Physiognomici scrip-

tores, attestano sempre una curiosità per Omero, la quale contribuisce

a spiegare il desiderio e la curiosità che ne aveva il Petrarca, e ne

avevano gli umanisti , e che ebbe anche l'Ariosto, il quale non potè

mettersi nelle condizioni di Gregorio da Spoleto, il quale sapeva così

bene il greco, da poter decidere se Omero fosse da piti di Virgilio. Ciò

si legge nella autobiografia che l'Ariosto ci ha lasciato nelle Satire.

È per conseguenza un luogo che meno poteva attirare l'attenzione del

Finsler, costretto dalla natura stessa e dall'ampiezza del lavoro a par-

tire dalle indicazioni esterne delle storie letterarie e dai titoli o dalla

indole dei lavori. Necessariamente le ricerche del Finsler non potevano

non riuscire esterne, per buon tratto ; l'interno, l'intimo necessariamente

doveva spesso sfuggirgli, perchè se egli si fosse accinto a queste ricerche

ed a questo esame non avrebbe fatto il libro. Il quale è benemerito

anche perchè coraggioso. Altri, poi, farà le singole parti; ma ci voleva

chi aprisse la via.

Certamente se prendessimo ad esaminare parte a parte il lavoro del

Finsler, altro e non poco avremmo da aggiungere anche per quegli au-

tori e per quelle opere intoi-no ai quali ed alle quali espressamente si

intrattiene; ma al Finsler spetta il merito di aver riunito materiali e

notizie e di aver tracciato un ampio abbozzo del Nachleben di Omero

in una parte dell'Europa occidentale.

Chi proseguirà il lavoro dovrà però non solamente colorirne e deter-

minarne le parti già tracciate, ma dovrà anche premetterne delle altre,

non tralasciando sopratutto quanto è anteriore a Dante, ed occupandosi

perciò in modo speciale del periodo bizantino, che ebbe sull'Occidente

tanti e così importanti riflessi, i quali danno luce sui fatti posteriori.

Al lavoro, adunque, che ce n'è per molti.

Caklo Oreste Zukktti.
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Aristotle's Constitiition of Athens. A revised text with an introduction,

criticai and explaaatory notes, testimonia and indices by sir John

Edwin Sandys. Second edition, revised and enlarged. London, Mac-

millan and Co., 1912, di pp. xcii-331.

Chi rammenti le prime edizioni àelVAthenaion Politeia, od anche quelle

fino alla terza del Kaibel e del Wilamowitz, ha potuto compiacersi del

costante progresso nella lettura e nella integrazione del tomo quarto

del famoso papiro, che l'ultima edizione teubneriana, curata dal Thalheim,

offre in lettura continuata e in lezione sulla quale il dissenso è ridotto

dentro confini pochissimo estesi. Ne molto diversa è la lezione del Sandys,

che dopo venti anni può darci un'altra edizione del suo notevole lavoro.

Anche per il tomo quarto il sistema del Sandys si prefigge di essere

meno diplomatico che non quello del Thalheim; perciò il testo prosegue

senza andare a capo rigo per rigo del papiro ; ne si indicano tutte le

integrazioni, bensì solamente quelle notevoli almeno per un certo nu-

mero di lettere supplite ; ne si riproduce sempre la grafia del papiro —
come per v sostituito da ^ dinnanzi a labiali, per IV epelcostico ecc. Mi

limito a segnare queste differenze — 64, 1. 23 é[ÌacQf]] Thalheim, é[^éA,fj]

Sandys, seguendo proposte altrui, fra le quali pare sia da preferirsi

è^éÀr^, quando si osservi che viene preceduto da ènecòdv, che nel me-

desimo capitolo, 1. 29, è unito all'aoristo — anzi il congiuntivo aoristo

è il piìi frequente con ènetòav (1). Alla 1. 36 del medesimo capitolo il

Sandys preferisce [^ ro] invece di f^ del Thalheim — ma per il Sandys

sta la dichiarazione del Kenyon che fj non basti a colmare lo spazio

fra &v e toÌ) nel papiro. Nel capitolo 65, 1. 7, tanto elairj del Thalheim,

quanto etaéÀ&r/ del Sandys hanno un appoggio ed una apposizione negli

scolii ad Aristofane, Plut. 278, dove c'è roìg elaiovaiv, e al v. 277 siaeÀ-

'd'ovaiv. Alla 1. 16 il Sandys col Kenyon accetta {è'xovzeg Ka&l^ovaiv),

mentre il Thalheim indica semplicemente la lacuna. Per éxatégcov od

éytaiéQovg di 66, 1. 33, il papiro lascia la scelta; e si è pensato anche

ad éytdvsQos. Alla 1. 11 della seguente colonna fu letto, dopo roi)g nQétovs,

eòe Àa, onde le integrazioni Àa[%óvtag kÀìjqoI à.e\ Sandys e òiaKÀìjQol

del Thalheim, fra le quali potrebbe decidere soltanto un'ulteriore let-

tura del papiro. Per 67, 1. 25 [t>s à]v
fi del Thalheim e xéxxaqag èg del

Sandys si appoggiano a due diverse letture del papiro ; e qui veramente

(1) Cfr. 65, 1. 13 èTteiòàv ó' eloéÀ&tj : 66, 1. 5 èTieióàv ó' eÀd'(oatv : 66,

1. 11 (col. 33) èTteiòàv óiadacùaiv.

Rivista di filologia, ecc., XL. S8
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c'è differenza non più di parola, come nei casi precedenti, ma di idea,

e sarebbe importante un elemento decisivo. La preferenza data dal Sandys

ad aiÀlo^s Te] è'xova[at, %a\ e\vi.qovì ad ai)X\iav.ovq\ e^ovaai eK^ovg do-

vrebbe appoggiarsi sempre ad un'ulteriore ispezione della lezione ma-

noscritta, sebbene il fatto espresso non muti. — Non muteremmo invece

noi il tenore del discorso se persistessimo nel notare i fatti del mede-

simo genere, per i quali un'osservazione importante è questa, che tanto

il Sandys quanto il Thalheim ricorrono generalmente a proposte altrui,

pili che farne di proprie — il che dimostra che lo stato definitivo del

testo, se non raggiunto, è prossimo.

Molto maggiore importanza ha il commento, ampio e dedito parecchie

volte a trattazione esauriente di fatti e di fonti ed all'integrazione dei

testimonia, che riportati per disteso sono di grande comodità ed utilità,

tauto più che si riferiscono, oltre che agli autori, anche alle epigrafi,

ne solamente a quelle già comprese nelle Inscriptiones graecae. Sicché

può dirsi che le note comprendano i materiali e gli elementi per l'in-

terpretazione verbale e reale del testo, integrando l'introduzione, ricca

e densa, e l'indice, che sale a dignità e valore superiore al comune,

avvicinandosi al lessico vero e proprio e fornendo allo studioso elementi

grammaticali e storici notevoli. Dacché non c'è la sola registrazione

delle varie parole e delle loro forme ; sì bene anche si riportano gli usi

e le locuzioni, per modo che anche la dizione dell'opera può essere at-

tentamente studiata. È un indice da mettere accanto a quello del Bonitz,

appunto per Aristotele, ed al lexicon dell'Ast per Platone.

È inutile dire come l'informazione del commento e dell'apparato cri-

tico sia completa. Anche chi ripensi al famoso epigramma di Antemione,

e alla divergenza se risulti di due pentametri o di un esametro e pen-

tametro, potrà vedere per la storia della piccola questione le varie pro-

poste per avere nel primo verso un esametro, più conforme alla con-

suetudine dell'epigramma dedicatorie. Ma si ti'atta di tempo assai antico,

e la questione sembra decisa da uno dei mss. di Polluce, che ripresenta

la lezione del papiro, tolto xóvò' invece di Trivò^ : e roVó' può spiegare

TÓvò' tnnov degli altri mss. Ma per n'ivo' nota il Sandys : not tìiv el-

KÓva, but TÌ}v àvd&eatv, punteggiando quanto aveva detto il Kaibel,

debitamente citato, il quale spiegava come da Tr^vd' si fosse avuta la

spiegazione e poi l'interpolazione di '(nnov.

Speciale cura è rivolta nel commento alla prosopografia. Chi siano le

persone menzionate da Aristotele, è talora abbastanza agevole dire ;
per

altre la ricerca non è facile, quando si venga alle figure secondarie, che

vanno cercate e magari perseguitate negli oratori, negli storici, nei

comici, negli scolii e nelle ipotesi, con un lavoro che richiede non so-

lamente pazienza e dottrina ed uno degli idonei mezzi di studio. Anche
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in ciò i venti anni non sono trascorsi inutilmente per il Sandys, al

quale è d'uopo tributare la nostra ammirazione.

Carlo Oreste Zuhetti.

Carmina Anacreontea e byl)l. Nat. Par. cod. gr. suppl. 384 post Val. Rose

tertium edidit Cauolus Pkeisendanz. Lipsiae, in aediljus B. G. Teubneri,

MCMXII, di pp. xx-66.

Le vicende àeWAnthologia Palatine e precisamente di quella parte del

ms. famoso, contenente le Anacreontee, furono raccontate dal Preisendanz

in un programma e nella prefazione alla riproduzione fotografica del

ms. nella collezione del Vries. Qui se ne danno notizie importanti, non

senza dissensi col Rose anche per la fonte manoscritta cui lo Stefano

attinse per la sua edizione principe. Quello che il Preisendanz comunica

ora accresce il desiderio di vedere quanto egli afferma altrove ; anzi

mi sembra che a taluni l'attuale prefazione sia come una specie di pena

di Tantalo, da cui si libereranno soltanto coloro che si trovino in sedi

idonee agli studi. Ma il libretto può trovare sempre molti lettori anche

in residenze sprovviste o quasi di libri : e per non pochi di essi una

editto maio}' con più ampia prefazione sarebbe benvenuta.

Ottima aggiunta è Vindex verborum ed il facsimile del f. 445 del-

l'Anth. Palatina, che tornerà gradito a molti anche perchè la lettura

non è difficile. Sono però soppresse le due appendici che chiudevano

l'edizione del Rose, una desunta da citazioni di Clemente Alessandrino,

Ateneo, Ps. Origene, Efestione, Gregorio Corinzio, e l'altra contenente

Anacreon monachus. Si comprende che l'una e l'altra siano state ommesse.

Chi veda anche unicamente nel Bergk l'appendice Anacreontea, dovrebbe

desiderare di piìi, o, meglio, preferire che non ci sia nulla — e per

questa via si è messo il Preisendanz ; ma VAnacreon monachus è inte-

ressante e curioso, e la sua aggiunta serviva a destare parecchie cu-

riosità. Tuttavia è d'uopo riconoscere che essa appendice usciva dai

limiti degli studi dell'attuale editore, mentre per il Rose la tentazione

doveva essere troppo foi"te, sì che è agevole capire come egli si deci-

desse a quella aggiunta.

Le indicazioni circa la scrittura del ms. sono accuratissime e chiare

e rispondenti all'accuratezza colla quale se ne parla nella prefazione.

Di congetture se ne riportano poche, ma a proposito, e nella costitu-

zione del testo c'è piii che diligenza e prudenza, in modo che anche

questo lavoro risulta degno di chi si assunse la continuazione dell'opera

intrapresa dallo Stadtmùller circa l'Anthologia Palatina.

Carlo Oreste Zdretti
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Franz Cumont. Astrologi/ and religion among the GreeJcs and Romans

{American Lectures on the History of religions. Series of 1911-1912).

New York and London, G. P. Putnam's sons, 1912, di pagg. xxvii-208.

Osserva giustamente l'autoi'e nell'introduzione che dopo un lungo pe-

riodo di discredito e di negligenza l'astrologia ha cominciato da parecchi

anni in qua ad attirare l'attenzione dei dotti. Ricerche e pubblicazioni

si susseguono quasi senza interruzione ; e mentre da manoscritti greci

prima d'ora inesplorati o mal noti si vengono raccogliendo notizie pre-

ziose, il deciframento delle tavolette cuneiformi ci fa conoscere meglio

le dottrine astronomiche e astrologiche dei Caldei, che hanno esercitato

così larga influenza sulle religioni dell'Asia e dell'Europa: il paganesimo

di Grecia e di Roma al tempo dell'impero ne uscì addirittura trasfor-

mato. Soprattutto in ciò per gli studiosi dell'antichità classica, non

esclusi i filologi, consiste l'interesse e l'importanza delle moderne in-

dagini intorno all'astrologia, come anche mi scriveva — mi sia permesso

un ricordo personale — lo Schiaparelli nel ringraziarmi del dono, che

credetti mio dovere di fargli, di due volumi, a cui collabox'ai, del Ca-

talogus codicum asfrologorum Graecorum edito dal Cumont : impresa alla

quale l'illustre astronomo non lesinava davvero le lodi.

Appunto i risultati scientificamente più sicuri di coteste indagini,

oltremodo difficili, rispetto alla religione dei Greci e dei Romani, espone

il Cumont nel volume quassù annunziato ; e in verità non so se altri

meglio di lui, che ad esse portò in più modi contributi di sommo valore,

fosse e sia in grado di assolvere il non agevole compito. Il fatto stesso

che proprio il Cumont sia stato scelto, fra' vari cultori di questo ramo

di studi, e la Germania ne conta alcuni valorosissimi, a tenere un corso

di conferenze sull'argomento dal Comitato americano for Lectures of the

History of religions, sta a dimostrare quanta stima meritamente egli

goda anche al di là dell'Atlantico. Dico 'espone i risultati', ma ben

s'intende che a ciò non si limita l'opera sua: molte, anzi la maggior

parte delle notizie che egli dà sono frutto di studi suoi recenti ; ed è

ovvio supporre che la scienza ne ritrarrà non minori vantaggi di quelli

che già ritrasse dagli altri e particolarmente dalla pubblicazione mo-

numentale — the standard worh è a buon diritto chiamata neWAnnoun-

cement, del Comitato Americano, premesso all'introduzione del nostro

libro — Textes et Monuments figurés relatifs aux mijstères de Mithra.

Le Lectures sono sei : 1 Caldei. Babilonia e Grecia. La diffusione nel-

l'Occidente. Teologia. Misticismo astrale ; etica e culto. Escatologia.

I titoli di ciascuna ne indicano il contenuto, vario e comprensivo, e

potrebbero bastare a dar un'idea del valore del libro. Non è tuttavia
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superfluo che io accenni brevemente ad alcuni punti della trattazione

nei singoli capitoli : ogni conferenza forma nel volume un capitolo a se.

Nel primo si trova, fra altro, un ' diaegno ' di storia dell'astronomia

caldea fino al secondo secolo a. C. e si parla dell'influenza da essa eser-

citata sulla religione. I due capitoli successivi hanno forse per noi

maggior importanza. Da principio la religione siderale fu estranea ai

Greci, e tardò molto, causa l'antropomorfismo della religione greca, ad

essere accolta da loro ; l'astrologia caldea penetrò in Grecia soltanto

dopo i tempi di Alessandro, e non senza incontrare ostacoli. Il raziona-

lismo scientifico di Seleuco di Seleucia, vero Galileo dell'antichità, che

tentò di diffondere le dottrine caldaiche, era destinato ad una condanna

certa, in quanto gli si opponeva una tradizione millenaria. Agli Stoici

spetta il merito di aver saputo conciliare il culto degli a.stri e la filo-

sofia. Nell'impero romano l'astrologia caldea trovò terreno più propizio

alla sua diffusione, alla quale contribuì largamente Posidonio di Apamea,

il noto maestro di Cicerone. Maggior favore essa astrologia acquistò col

propagarsi del culto del Sole, culto che fu poi istituito ufficialmente,

Sol Invictus, da Aureliano, nel 274. Nel capitolo quarto l'autore tratta

degli attributi delle divinità astrali : l'eternità, donde il culto del Tempo

e delle sue suddivisioni, l'universalità e l'onnipotenza; dello sviluppo

della teologia solare, e della trasformazione del paganesimo. Del misti-

cismo astrale il Cumont si era già occupato in una memoria letta al-

l'Accademia reale di Bruxelles (maggio, 1909), Le mysticisme astrai dans

Vantiquité; la parte relativa all'etica e al culto è nuova, e in essa è

fatta parola ancora del culto del Sole. Nell'ultimo capitolo è studiato

il misticismo astrale nei suoi rapporti con le dottrine relative alla vita

futura in Grecia e a Roma, e non è a dire quanta luce gettino sull'ar-

gomento le belle pagine del Cumont.

Esprimo un desiderio e un augurio : che il libro del Cumont sia tra-

dotto in italiano; non dovrebbe essere difficile trovar fra noi un editore

disposto a pubblicare una buona traduzione di un'opera simile, d'im-

portanza addirittura capitale, che interessa una larga cerchia di studiosi.

Napoli, 14 aprile 1912.

Domenico Bassi.

Albert R. Crittenden. The Sentence Structure of Vi7-gil. Ann Arbor, Mi-

chigan, 1911, di pp. 72.

L'A. applica agli studi filologici i criteri psicologici del Wundt (Voel-

kerpsychologie. Leipzig-, 1904) e del James (Principles of Psychology.
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New York, 1904), e divide lo studio in due parti 1) la struttura periodale

considerata al lume della psicologia 2) applicazione a Virgilio.

Nella prima parte, dopo aver precisato la natura del periodo criticando

l'antica deBnizione ch'esso sia una combinazione di parole esprimenti

un pensiero, studia la natura del processo del pensiero, di cui il periodo è

l'espressione linguistica, ed inoltre lo sviluppo storico o genetico del

periodo ed i tipi generali di struttura periodale, cioè l'appercettivo che

consiste nella subordinazione ed è più proprio della prosa, e l'associativo

che è un processo di giustapposizione e conviene di piii alla poesia.

Siccome poi sono relativamente pochi i periodi puramente appercet-

tivi puramente associativi, l'A. si sofferma ad esaminare le varietà

dovute alla forma letteraria, alla materia trattata, al temperamento

dello scrittore; e conclude che l'influsso di questi elementi non è molto

notevole, giacche la struttura periodale risulta relativamente indipen-

dente dalla forma letteraria, ed un confronto fra l'Eneide e le Georgiche

prova che le divergenze nella struttura periodale sono quivi piuttosto

tenui, malgrado la diversità della materia. Le argomentazioni sono sor-

rette da buone ragioni, come quelle che si leggono a p. 27; ma non

mancano contraddizioni (p. es. tra p. 34 e p. 27, tra p. 37 e p. 23 sgg.),

ed in massima si può obiettare che non basta citar pochi esempi per

provare un asserto. Inoltre sarebbe forse stato meglio confrontare col

De Rerum Natura di Lucrezio un passo delle Georgiche, anziché del-

l'Eneide, per dimostrare che la struttura periodale può variare larga-

mente entro i limiti della medesima forma letteraria.

Dallo studio poi della struttura periodale in Virgilio appare una spic-

cata predilezione nel gran poeta Mantovano per il tipo di struttura

periodale associativo e una tendenza, per quanto riguarda il tipo apjjer-

cettivo, ad un uso piii largo della struttura discendente che non fosse

comune prima di questo tempo, con bell'effetto di chiarezza e d'emozione.

Seguono due appendici : la prima, non molto interessante ed alquanto

superficiale, riflette la struttura periodale di Ovidio, Lucano, Valerio

Fiacco, Silio Italico e Papinio Stazio, in confronto con la struttura pe-

riodale di Virgilio. La seconda invece merita speciale rilievo, portando

un utile contributo alla vessata questione dell'autenticità delle opere

minori di Virgilio. Dall'applicazione infatti del metodo psicologico allo

studio della struttura periodale anche in questi carmi, risulterebbe inam-

missibile l'autenticità del Ciris, incerta ma probabile quella del Ciilex,

sicura quella del Morettim, che per lo stile è piìi vicino alle Georgiche

che alle Egloghe.

Achille Beltrami.
Messina, 3 maggio 1912.
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M. Tulli Cicerunls Cuto Maior de se>icctule liber: recensuit Cakolus Slmkeck.

Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, MCMXII, di pp. 60.

Quali siano le norme ed il fondamento di questa edizione critica, ci

dice l'A. stesso nell'accurata introduzione, dove esamina il valore e la

parentela dei codici del Caio maior di Cicerone, codici assai numerosi

ma notevolmente corrotti e con frequentissime discrepanze di lezioni.

L'A. quindi espone e discute le opinioni di coloro che lo hanno prece-

duto in questo studio, e si sofferma specialmente sui codici più antichi

e più importanti, cioè il Paris. 6332 (P) ed il Bruxell. 9591 (b) del s. IX,

il Leid. Voss. fol. 12 (L) del principio del s. X all'incirca, nonché il

Voss. 79 (V) e l'Ashburnham., ora Paris, nouv. acq. Lat. 454 (A). Ri-

spetto ai quali egli sostiene e dimostra, in opposizione al Clark, che

l'origine dev'essere unica per tutti, e precisamente un archetipo Q, da

una prima trascrizione del quale sarebbero derivati P e V, da una se-

conda b L A. Da apografi di questi codici poi, variamente corretti,

discenderebbero i codici più recenti.

In conformità a questa conclusione l'A., pur ammettendo che anche

i codici meno antichi non siano da trascurarsi del tutto, come utile fonte

di emendamenti per quanto congetturali, nondimeno si limita, di regola,

alle varianti di P V b L A, e solo occasionalmente aggiunge le lezioni

dei più recenti, per dimostrare quanto in essi penetrò dai codici ante-

riori, oppure quale sia il codice, su cui si fonda la lezione accolta

nel testo.

L'apparato critico, costruito su queste basi, merita lode per la dili-

genza e precisione, per la scelta giudiziosa delle varianti dei manoscritti

e delle congetture dei critici, per alcuni emendamenti o dallo stesso A.

proposti (es. § 18 il quom aggiunto fra Karthagini e male) o da lui difesi

con sicura dottrina (cf. p. es. la nota alla lez. qua dixi § 56, ed alla

lez. venationes § 58). E questi pregi sarebbero anche più evidenti, se

l'A. si fosse limitato a ciò che può avere un effettivo interesse per la

costituzione del testo, lasciando da parte le varianti che dipendono da

differenze ortografiche o da grafie errate: es. p. 22, lin. 23 adulescens

PVA, adolescens b, aduliscens corr. in adol- L; p. 25 lin. 14 administrentur

PV, amm- bLA; ibid. lin. 18 sententia i3, sentententia b, sentia A^, ecc.

Achille Beltrami.

Messina, 27 aprile 1912.
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Fu. Gruenler. De ecquis sive etquis pronomine quaestiones orthographicae.

Marpurgi Cattorum, typis Chr. Schaaf, MCMXI, di pp. 108.

E un'accurata dissertazione di laurea sopra un argomento più volte

discusso, ma non mai con tanta ampiezza di svolgimento e con così

abbondante corredo di materiale pazientemente spigolato. È ben vero

che la conchiusione a cui fa capo il denso opuscolo è tutt'altro che

nuova, essendo quella stessa che enunziò alcuni anni or sono Th. Birt,

maestro del Gruenler e suo ispiratore e consigliere nella scelta e nella

condotta della tesi da lui ripresa a trattare. Infatti già il Birt {Archiv

fur lat. Lex. u. Gramm. 1909) aveva illustrato la maggior probabilità,

tra le altre etimologie escogitate per il pron. ecquis, di quella proposta

e difesa molto tempo prima dal Bentley e dallo Schneider {ecquis da

etquis); onde aveva conchiuso che, trovandosi in realtà assai spesso nei

codici la scrittura etquis, questa si dovesse conservare dagli editori tutte

le volte che fosse attestata dalla tradizione manoscritta più autorevole (1).

Ma se non diverso è il risultato a cui giunge il G., non si può per

altro negare ch'egli abbia rincalzata e avvalorata l'opinione del suo

maestro con più copiosa messe di osservazioni.

L'opuscolo è diviso in tre capitoli. Il primo (pp. 7-16) tratta " De

ecquis pronominis origine „ in modo affatto preliminare. Il secondo

(pp. 17-92), che è certo il più importante e probativo, offre, raccolti di

sull'apparato critico delle varie edizioni, i prospetti della lezione dei

codici per tutti gli scrittori latini, che presentino esempi di ecquis,

ecquisnam, ecquando, ecc., fino al 200 d. C. e per alcuni anche dei poste-

riori; dai quali prospetti risulta che nei codici anteriori al sec. VIII è

quasi esclusiva la scrittura etquis (et quis), mentre la forma ecquis pre-

vale solo nei codici pervenutici dal sec. VIII fino al X per cedere poi

di nuovo la prevalenza a etquis nei mss. posteriori al sec. X. Nel terzo

capitolo (pp. 93-100) abbiamo la ricapitolazione e la conchiusione. Se-

guono due brevi appendici " De etquisnam scriptura „ che il G. dimostra

più accreditata e * De equis scriptura „ che il G. ripudia, sempre d'ac-

cordo col Birt.

Ho detto accurata la trattazione del G. ; debbo però aggiungere che

l'A., al quale forse la materia è venuta crescendo tra mano così da

costringerlo ad aggiunte e a rimaneggiamenti, ha lasciato qua e là

qualche discordanza tra l'esposizione e la documentazione, come pure

(1) " Man wird daher gut tun, etquis da, wo es beste Zeugnisse hat,

ruhig in den Text wieder aufzunehmen , (1. e, p. 79).
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ha collocato inopportunamente l'esame della forma etquiiinam nella 1* ap-

pendice, la quale avrebbe dovuto restringersi a considerare la falsa

e del resto inusata grafia ecquisgiuim in vece di et quiaquam (1). La

discordanza più stridente è tra ciò che si legge a p. 17 e ciò che segue

poche pagine più giù. A p. 17 si avverte che nei prospetti successivi

naturalmente non compaiono quegli scrittori o quelle opere ove non si

trova esempio di ecquis; e tra tali opere sono indicati il Brutiis e le

part. orat. di Cic. Or bene a p. C3 sg. tra le altre citazioni compaiono

appunto anche Brut. 22 e itart. orat. 48 per le forme ecquodnam, e

ecquonam, come nelle pagine e precedenti e seguenti son citati — né

era ragionevole fare altrimenti — tutti gli altri luoghi che contengono

non solo ecquis, ma anche le forme analoghe ecquisnam, ecc., sulle quali

si ritorna in particolare, non si capisce con quale opportunità, come

s'è già osservato, nella P appendice.

Ho detto anche abbondante il corredo della documentazione, e tale

è veramente, ancorché le omissioni possano essere frequenti. In tale

proposito l'assoluta compiutezza sarebbe stata impossibile, e l'A. stesso

non manca di dolersi che le edizioni (per es. di Cic; v. p. 31) non

registrino tutte le lezz. dei codici nei passi che a lui interessavano,

oppure che non gli sia riuscito di procurarsi gli apparati critici più

ricchi (per es. di Livio ; v. p. 57). Nondimeno in qualche caso l'A. avrebbe

potuto con facilità aggiungere altri esempi a quelli ch'egli elenca. Io,

qui dove mi trovo, non ho certo i sussidi dei quali il G. deve aver

potuto disporre, eppure, scorrendo le due paginette di twtes critiques

aggiunte da F. Gache alla sua ediz. del De opf. gen. or. di Cic. (Paris,

Klincksieck, 1886), trovo subito, relativa alle parole del § 18: J. quo

quaeratur, ecquid passini ipsi meliiis Latine?, l'indicazione: " ecquid conj.;

et quid „ ; donde si ricava che il cod. Sangallense 818 reca et quid.

Questo passo e relativa lezione manoscritta non figura nelle liste del G. ;

e il Sang. 818 sarebbe così un altro cod. da aggiungere ai 17 appartenenti

al sec. XI enumerati dal G. a p. 89 sg..

Adolfo Gandiglio.

CicEROs dritte, vierte, fiinfte und sechste Philippische Rede erklàrt von

Wilhelm Sternkopf. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1912,

di pp. 120.

La riputatissima scelta di discorsi ciceroniani commentati per le scuole

(1) Agli esempi di et quisquam ricavati da Ov. e da Cic. a p. 102,

non sarebbe stato male aggiungere quello notissimo di Verg. Aen. I, 48.
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procurata da K. Halm e molte volte ristampata comprendeva 18 ora-

zioni, tra le quali la P e 2"' filippica. Ora Io Sternkopf, già rieditore

dopo il Laubmann d'alcun volumetto di quella scelta, provvede a dar-

cene, e in modo veramente degno, la continuazione cominciando dalle

filippiche 3-6. Tutto in questo nuovo volumetto, che s'aggiunge come

ottavo ai sette della Halmsche Sammlung, è da lodare senza riserva : la

introduzione storica stringata e succosa quale può uscir dalla penna di

un conoscitore profondo dell'età ciceroniana come lo S.; il commento

sobrio, calzante, preciso; la ricerca acuta e persuasiva, aggiunta in

appendice a chiarimento del § 24 sgg. della 3* filipp., sulle 13 province

fatte sorteggiare da Antonio nella seduta senatoria del 28 novembre 44,

delle quali Cic. non indica nominatamente se non quattro ; infine l'ap-

pendice critica che bene spesso contiene discussioni e spiegazioni uti-

lissime anche per la sicura intelligenza del testo. Da qne9,t'Anhang

,

come pure dal commento, ricaviamo che lo S., oltre essersi valso del-

l'opera dei più recenti emendatori del testo delle filippiche, per es. del

Clark, ha in parecchi luoghi recato esso stesso un suo proprio contri-

buto alla lez. delle quattro orazioni da lui commentate. Ecco l'elenco

dei luoghi ove lo S. ha introdotto i suoi emendamenti, che io non esito

di dir ragionevoli tutti e taluni veramente felici: 111, 34; V, 12, 13,

27, 51; VI, 7, 10, 11. Segnalo in particolare la restituzione del testo

in VI, 10, di una evidenza palmare, con cui si rimedia, senza alterare

la lezione manoscritta come fece il Clark, alla lacuna segnata in quel

passo dagli altri editori. Dovrei ora fermarmi a qualche piccolezza del

commento in cui a me sembra di poter dissentire dallo S.? Sarebbe

davvero inutile, perchè in nessun caso il dissenso è sostanziale. Noterò

piuttosto che nell'appendice critica la riga 16 sg. dell'ultima pagina è

spostata, perchè dovrebbe precedere alla riga 14 sg.. Finisco augurando

che lo S. voglia presto continuar l'opera così bene intrapresa.

Adolfo Gandiglio.

Alberto Pirro. Nuovo contributo alla Storia e Topografia di Napoli greca.

Salerno, lovane, 1912, di pp. 42.

La recente scoperta, nella via detta di Mezzocannone, di due linee di

mura greche, parallele fra loro, con sicura direzione da sud a nord, ha

dato occasione a questo studio, con cui l'A. si propone di difendere, contro

nuove obiezioni, la sua ipotesi, già altrove enunciata, che cioè Napoli,

come Atene, venisse congiunta al mare con una duplice fila di mura.

Gli oppositori sostengono che il muro occidentale preesistesse a quello
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orientale, il quale apparterrebbe alla città di Napoli, mentre il primo

apparterrebbe alla Palepoli, menzionata da Livio. Ma il Pirro non crede

che i due muri siano di età diversa; egli dimostra invece, con argo-

menti derivati o dalla storia e dall'archeologia, che " a S. Giovanni Mag-

giore non trovano posto ne la Palepoli di Livio, ne la Partenope del

Fontano, ossia che non vi fu nessuna città preesistente alla Napoli cal-

cidiea, fondata sul colle ad est „. Alìermato così che il muro occiden-

tale di Mezzocannone non può appartenere ad una qualsiasi città collo-

cata su S. Giovanni Maggiore, l'A. ritiene naturale e necessaria l'ipotesi

per cui il muro occidentale di Mezzocannone viene a formare, con quello

orientale di fronte, appunto la doppia muraglia, declinante verso il

porto, di cui si è detto sopni. Per le ultime scoperte e secondo le con-

clusioni del suo studio, l'ipotesi del Pirro, anziché perdere, ha guadagnato.

" Protratte le due muraglie ancora piìi su di Porta Ventosa, fino a Piazza

S. Domenico Maggiore, cioè fino all'inizio della valle di Mezzocannone,

acquista maggiore evidenza e significazione il ricordo delle mura di Pa-

lerò, per cui Napoli potè essere designata da Licofrone come ^aÀi^Qov

TVQaig „. Resta così assodata e chiarita, egli conclude, la forma della

murazione di Napoli calcidica, e possiamo aiFermare di conoscere ora con

tutta esattezza l'intero circuito del muro di cinta, essendo questo ben

determinato per le altre parti della città.

Questi, in breve, i risultati dell' importante studio.

Carolina Lanzani.

Milano, Giugno 1912.

Hugo Willrich. Livia. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1911, di pp. 79.

Le fonti per la storia di Livia sono numerose, ma poiché non ci fu

lasciata dall'antichità alcun'opera d'insieme intorno ad essa, è necessario

ricostruire la sua figura con notizie staccate, compiendo una specie di

lavoro di mosaico. Di queste fonti l'A. ci presenta una breve e chiara

rassegna, richiamando specialmente la nostra attenzione su Tacito che

non è imparziale e segue una tradizione del tutto sfavorevole a Livia.

L'indirizzo di Tacito fu seguito dagli storici moderni e anche dal Gardt-

hausen, il noto biografo di Augusto, al quale indirizzo il Willrich

contrappone colla presente opera uno studio oggettivo, che dovrà, se-

condo i suoi intendimenti, aggiungere dei tratti al quadro della nascente

monarchia in Roma. Che tali intendimenti siano stati raggiunti noi pos-

siamo affermare senza esitazione, mentre ci troviamo dinanzi ad una

rappresentazione così viva e compiuta di questa importante figura di
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donna, che veramente qui il mosaico non ha nulla da invidiare al pen-

nello. Condotto con rigore di metodo scientifico, colla precisa documen-

tazione di ogni particolare, questo studio si legge tuttavia senza fatica

con interesse e con diletto, per la sobrietà elegante della forma, per la

lingua facile e chiara, oltre che per la concezione armonica e l'oppor-

tuna disposizione delle parti. E noi dobbiamo salutare con gioia l'appa-

rizione di lavori in cui si vede la storia riacquistare finalmente — dopo

le deformi adunazioni di materie prime o i peggiori vaniloqui da ro-

manzo — la sua bella dignità di arte, per la quale soltanto essa merita

di stare fra le cose vive.

" Livia nella famiglia „ è il titolo del primo capitolo, che è il più

esteso e il piii importante di tutta l'opera, appunto perchè intorno alla

famiglia di Augusto si impernia adesso la storia di Roma. Il Willrich

mette in relazione il carattere di Livia, che fu definita " un Ulisse ve-

stito da donna „, coU'ascendente che essa esercitò per tutta la vita sul-

l'animo di Augusto, così che noi vediamo raccogliersi nelle sue mani

molte fila della politica imperiale e non soltanto della politica di palazzo.

Il carattere essenzialmente biografico della trattazione non impedisce

all'autore di addentrarsi nelle più importanti questioni che si riferiscono

alla storia della casa di Augusto. Dopo di averci narrato tutto quanto

è dato conoscere della vita di Livia fino al suo divorzio col primo ma-

rito. Ti. Claudio Nerone, e al suo matrimonio con Ottaviano Augusto,

dopo di avere studiato il suo carattere, la sua cultura, la sua condotta

di moglie e di madre, e l'arte sapiente colla quale ella seppe tenersi

legato l'animo di Augusto, l'A. ci presenta opportunamente i personaggi

più importanti, che entrano nell'orbita della sua azione: Tiberio, Druso,

Giulia, Antonia, Gaio e Lucio, Agrippa Postumo, Germanico, Agrip-

pina, Claudio.

Dopo la morte di Augusto che rivolse a lei, come afferma il Willrich,

sostenendo l'autorità di Svetonio, le ultime sue affettuose parole ' Livia

coniugii nostri memor vive et vale „ essa non solo mantenne, ma accrebbe

la sua autorità e il suo prestigio. I rapporti di Livia col figlio Tiberio,

divenuto imperatore, sono pure finamente studiati e analizzati in que-

st'ultima parte del capitolo, ove si discorre altresì della condotta di Livia

di fronte alla casa di Germanico e del processo famoso di Pisone e di

Plancina. La biografia di Livia termina col giudizio di Velleio Patercolo

(II, 130) " Essa fu una eccellentissima donna, in tutte le cose più simile

agli dei che agli uomini ,. E realmente tale giudizio corrisponde un poco

al concetto che l'A. si è formato intorno ad essa, che risulta perciò al-

quanto idealizzata nella valutazione morale che qui vien dell'opera sua.

Se è difficile sempre in un fatto storico sceverare e definire gli elementi

dell'azione individuale, tanto più difficile questo torna allorché tale azione
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appartiene ad una donna, la cui opera sta quasi sempre col fatto in rap-

porto di causa indiretta e mediata. L'azione femminile è un elemento vivo

che cade e si rinnova come le foglie, ma sfugge purtroppo il più delle

volte all'investigazione dello storico, perchè di rado lascia traccia di se

nel documento. Se Livia avesse agito direttamente sulla storia, se avesse

regnato come Elisabetta Tudor o come Caterina di Russia, la storia le

avrebbe creato la sua individualità ufficiale, che potrebbe anche dispen-

sare dal troppo ricercare e giudicare e discutere della sua individualità

umana.

Il Willrich tende a scagionare Livia dalle accuse mossele dalla tra-

dizione e specialmente da Tacito. Ma non sempre noi ci sentiamo per-

suasi a sostituire alla fine intuizione psicologica dello storico antico le

argomentazioni, per quanto ingegnose e sottili, del moderno, che non

possono a meno di portare, come quelle, la loro impronta soggettiva.

La demolizione di Giulia, lo scomparire di Germanico, di Lucio e Gaio

Cesare, di Agrippa Postumo, la elevazione di Tiberio all'impero e la sempre

crescente potenza di Livia sono fatti che non possono non presentarsi in

relazione fra loro e in relazione tutti insieme con una individualità so-

verchiante, con una audace volontà che non dubita di rovesciare gli osta-

coli, opposti al suo dominio. E come non ripetere qui la potente defini-

zione di Tacito (ann. I, 10) " Livia gravis in rem publicam mater, gravis

domui Caesarum noverca „? Ma per addentrarci in tali questioni non

basterebbe riassumere, converrebbe riprodurre per intero la interessante

trattazione del Willrich, alla quale naturalmente rimandiamo i lettori.

Il capitolo II è intitolato " Livia come imperatrice ,. Fra le più note-

voli manifestazioni della nascente monarchia, osserva il Willrich, è da

collocare la tendenza delle donne a rappresentare una parte nella vita

politica. Ma troppo assolutamente egli afferma che nell'antica età repub-

blicana l'attività della donna fosse del tutto limitata alla sua propria

casa, mentre egli stesso cita la dichiarazione di Cicerone (Plut. Cic. 20)

che Terenzia si intromise più nelle faccende politiche di lui, che egli

nelle domestiche di lei. Ne vale ritenere, come vorrebbe il W., questo

uno scherzo " des liebenswùrdigen Gatten ,, se si pensa, per es., alla let-

tera che Cicerone scrisse da Durazzo nel 58, durante il suo esilio, a

Terenzia (Ad fam. XIV, 1).

Assai opportunamente del resto, per ciò che riguarda l'età imperiale,

l'A. richiama la nostra attenzione sul fatto che agli uomini alto locati

di quel tempo e alle loro mogli stavano innanzi gli esempi delle mo-

narchie orientali, dove la regina regnava di fatto insieme al marito.

In questa condizione di cose, che ci viene opportunamente illustrata

per via di esempi, si trovava appunto Livia, che fu fatta segno di un

ossequio veramente regale, come l'A. dimostra con numerose, interes-
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santi testimonianze. Essa ebbe poi rapporti diretti coll'Oriente nella sua

dimora a Gerusalemme, ove strinse amicizia con Salome, la quale ebbe

a ricorrere poi al suo intervento nella contesa cbe ebbe col fratello

Erode. Livia ebbe amicbevoli rapporti ancbe con altri dinasti e fu in

Oriente considerata come la succeditrice delle regine ellenistiche, ed

ebbe nello stato una posizione cbe nessuna donna romana aveva prima

avuta. Mentre era ancor vivo Augusto, le fu dedicata una statua dal se-

nato, furono intitolati al suo nome edifici pubblici, le fu conferito la

sacrosanctitas come ai tribuni.

La posizione di Livia fu rafforzata dopo la morte di Augusto, cbe la

costituì erede avendo fatto nel testamento una eccezione alla lex Voconia.

Si volle allora chiamarla " parens o mater patriae ,, e per meglio ricor-

dare a Tiberio a chi egli doveva la sua posizione, porre, accanto al nome

di lui, l'aggiunta di " luliae filius „. E ci volle, osserva TA., tutta

l'energia di Tiberio per frenare questo irrompere di idee dinastiche.

Che Livia abbia esercitato una azione diretta negli affari di Stato, è

provato dal fatto che, dopo la morte di Augusto, cominciò a tenere, come

Tiberio, le udienze mattutine, e a darne relazione nel giornale di stato,

negli " acta diurna „. Le lettere di Tiberio avevano una parte anche in

nome della madre : essa pretendeva non solo uguaglianza, ma primato

rispetto al figlio, tanto è vero che nella isci'izione dedicatoria della statua

di Augusto nel 22 d. Cr. il suo nome fu posto prima.

L'A. esamina a questo punto l'azione che Tiberio contrappose alla

soverchiante potenza di Livia, la quale aveva pur sempre a suo favore

il Senato, disposto sempre a prendere in maggior considerazione i desi-

deri di lei che quelli di Tiberio. E così Livia trionfò sempre e si man-

tenne salda e inflessibile nella sua posizione fino alla morte che la colse

a ottantasei anni!

11 Willrich tratta ampiamente degli onori divini resi alla imperatrice,

tanto in Oriente che in Occidente, delle diverse forme del culto di Livia,

dei templi che le furono innalzati, della sua consacrazione.

" Livias Vermogensverwaltung „ è il titolo del IIP ed ultimo capitolo,

dove Livia ci viene rappresentata anche come una potenza economica.

Quasi povera di casa sua — era figlia di un proscritto dei triumviri — essa

riuscì a formarsi una colossale sostanza. Ancor vivo Augusto possedeva

molti beni a Thyatira nell'Asia Minore. Piii tardi possedette delle mi-

niere di rame nella Gallia, da cui proveniva Vaes Livianum, ereditò da

Salome un principato in Palestina, e finalmente ebbe, per il già ricor-

dato testamento di Augusto, 50 milioni di sesterzi. L'A. annovera quindi

tutti i beni immobili di Livia, e discorre del numeroso personale di

schiavi e di impiegati, che richiedeva l'amministrazione di questa im-

mensa proprietà. Essa procurava naturalmente un gran da fare all'im-
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peratrice: tanto che, dice Ovidio, " corporis ad curam vix vacat illa

sui „. Intei-essantissirae notizie l'A. ha qui raccolte a proposito della fa-

mosa casa sul Palatino, che gli offre occasione per informarci altresì della

cura che Livia ebbe per l'ornamentazione delle sue case, per la quale

dette commissioni ai più insigni artefici del tempo. Ma dove essa, abi-

tualmente economa, profuse tesori fu nell'onorare con statue e monu-

menti la memoria dei congiunti e specialmente di Augusto. Un tempio

alla concordia essa fece edificare in Roma per ricordo del suo felice

matrimonio. Mandò anche doni ai templi più venerati e spese cospicue

somme in opere di beneficenza.

Abbiamo così procurato di riassumere, per additarle agli studiosi, le

parti più importanti di quest'opera, le quali sono sviluppate e studiate con

perfetta conoscenza delle fonti; termineremo ora riproducendo le parole

che l'A. pone a conclusione dell'ultima parte :
" Tutto quello che noi

sappiamo delle spese di Livia dimostra che essa profuse largamente le

sue ricchezze per quell'apparato esteriore che era inerente alla sua posi-

zione, mentre del suo lusso particolare non si ha alcuna traccia. Essa

seguì in questo precisamente il sistema di Augusto, mentre con Tiberio

l'economia finì coll'essere anche troppo spinta „.

Carolina Lanzani.
Milano, Giugno 1912.

Georg Riecken. Die Quellen zur Geschichte des Tiberius Gracchus. (Inau-

gural-Dissertation). Borna-Leipzig, 1911, di pp. 173.

Il problema delle fonti per la storia dell'età graccana, che offre, come

è noto, il campo a numerose questioni, appunto per lo stato lacunoso

e frammentario della tradizione, fu più volte trattato in opere generali

e speciali. Ecco ora la dissertazione del Riecken il quale, dopo avere

esposti i risultati degli studi che lo precedettero, si propone di sotto-

porre ad un esame particolare la tradizione intorno a Tiberio Gracco.

Egli suddivide la materia in due parti: 1° la tradizione sulla vita di Ti-

berio Gracco, fino al suo tribunato ; IP la vita di Tiberio, fino al con-

seguimento del tribunato, e la sua azione come tribuno. Poiché Plutarco

fornisce una narrazione continuata nella vita di Tiberio, l'A. dichiara di

servirsi di tale vita come traccia, per lo studio comparativo della rima-

nente tradizione, nella prima parte del suo lavoro. Da tale studio, con-

dotto colla più grande diligenza, ricava la conclusione che le notizie del

capitolo P della vita di Plutarco risalgono ad una fonte biografica, che

il resto invece deve essere ricondotto a Livio.



— 608 —
Nella seconda parte sono raccolte e studiate, sempre in relazione colle

fonti, le notizie tramandateci dai latini sul tribunato di Tiberio Gracco.

Stabilita questa base, l'A. passa a trattare dei due più importanti autori,

ossia di Appiano e di Plutarco. A proposito della introduzione di Appiano

alla legge agraria del tribuno, e perciò del riferimento alle leggi licinie,

l'A. pone la questione se Appiano abbia riferito le condizioni del suo

tempo, quelle di un'altra epoca, al quarto secolo, oppure se abbia fatto

delle considerazioni retrospettive sull'età dei Gracchi. Lo studio dei ten-

tativi di riforma di Tiberio, secondo Appiano, lo conduce alla conclusione

che, mentre (fatta eccezione del § 46) ha valore storico la tradizione

appianea riferentesi al tempo di Tiberio Gracco, la tradizione invece

che riguarda le circostanze preliciniane (toltine i § 26, 27 e 29) non è

altro che una invenzione dello scrittore, una riproduzione dell'età graccana.

Dopo avere esaminate le notizie di Plutarco sulle condizioni prece-

denti alla " lex Sempronia „, l'A. sostiene, a modo di conclusione della

ricerca sulla storia dell'agro pubblico, che si deve, pur con qualche restri-

zione, atti'ibuire alle informazioni di Plutarco e di Appiano maggior atten-

dibilità di quella riconosciuta dal Niese e da altri. Lo scopo delle riforme

di Tiberio Gracco, la deposizione di Ottavio, e finalmente il tentativo

di Tiberio di acquistare una seconda volta il tribunato e la sua cata-

strofe sono studiati nei successivi capitoli in rapporto alla critica delle

fonti, ma non senza qualche induzione riferentesi alla critica intrinseca

dei fatti, ove l'A. ha modo di esprimere la sua propria opinione. La

discussione dei risultati non è naturalmente negli intendimenti di questo

breve resoconto: ci sembra soltanto qui da osservare che i gravi pro-

blemi che si riferiscono all'opera Graccana, sia pure del solo Tiberio,

meriterebbero, piuttosto che delle osservazioni di passaggio, uno studio

organico e sistematico sulle basi di una sì accurata disamina del mate-

riale tradizionale. L'A. avrebbe potuto forse, con maggior profitto, sepa-

rare la critica che si suol chiamare intrinseca dalla estrinseca. Certo

avi-ebbe acquistato agilità e chiarezza la trattazione, che si presenta

così alquanto farraginosa e grave alla lettura, mentre ofi're del buon

materiale e ben vagliato agli studiosi dell'età Graccana.

Carolina Lanzani.

Milano, Giugno 1912.

Carolus Ludovicus Heiler. De Tatiani Apologetae dicendi genere. Mar-

purgi Cattorum, Tjpis academicis loh. Aug. Koch, 1909, di pp. 106.

L'autore segue la via battuta ormai da molti di consacrare la propria

attività di studiosi alla letteratura della decadenza, specialmente cri-

J
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stiana. Questa letteratura greco-latina, che fu per tanto tempo lasciata

completamente sfruttare dai teologi, ha cominciato ad esser meglio ap-

prezzata e stimata anche dai filologi, i quali con savia resipiscenza hanno

mostrato di comprendere l'importanza, spesso notevolissima, ch'essa ha

per la storia della lingua e della letteratura, indipendentemente dal suo

intrinseco valore sostanziale e dottrinario. Basterebbe per tutti la sin-

goiar fortuna avuta dsilV Octaviiis di Minucio Felice nell'ultimo ventennio

(ne diano un'idea le due bibliografie del Waltzing: Musée Belge, 1902,

pp. 216-61 e 1906, pp. 245 86, dopo le quali s'è pur tanto ancora discusso

e pubblicato).

Il lavoro del Heller colma una vera lacuna intorno all'autore del

IlQdg "EÀArjvag. Del suo stile non s'avevano prima d'ora che giudizi

isolati, spesso anche imprecisi, come dimostra l'A. : brevi cenni che com-

paiono nelle prefazioni ad edizioni, come quella del Marano (nella mo-

numentale Patrologia del Migne), dell'Ottone, dello Schwartz, o da tra-

duzioni, come quella del Harnack. I primi due che cominciarono ad

entrare un po' sull'esame stilistico dell'Apologia di Taziano sono il Puech,

pur con mende e lacune, e lo Schwartz che nella sua edizione Lipsiense

(su cui l'A. basa il suo studio), dopo aver brevemente discorso del iato

nella prefazione, dà alla fine del volume un indice di vocaboli notevoli.

Giustamente il Heller, seguendo in ciò i migliori lavori del genere,

si serve di una doppia comparazione: V con gli scrittori del Nuovo

Testamento ed altri della grecità seriore; 2° con le peculiarità del lin-

guaggio atticistico. Spigoliamo alcuni risultati, seguendo l'ordine del-

l'autore. Nella fonologia l'uso dominante del tv è traccia atticista ; sono

invece della grecità seriore le grafie yivoftai, ytvwax(a. Nulla dice di

poter concludere sui gruppi consonantici qq, ^o. La morfologia si viene

alquanto intrecciando con la sintassi. Tratta prima delle singole parti

del discorso (sostantivo, aggettivo, articolo, pronome, avverbi, casi, pre-

posizioni, verbo) e poi delle proposizioni. Termina con l'infinito e con le

negazioni. Sono particolarità dell'uso attico certi accusativi come fiaaiÀéag,

'H^aHÀsa, '"AtióXXù), XQvaovg, l'uso frequente di aggettivi di due termi-

nazioni, del superlativo, del genitivo partitivo e di paragone, del dativo

invece di i}7ió col genit., l'uso moderato degli avverbi proporzionali, la

forma lafisv, non oidafiev, le forme contratte XQf'iad'ai e ^^f, l'accurata

distinzione dell'imperativo aoristo e presente.

Altre sono particolarità, direi, negative, che consistono nell'assenza,

non nella presenza dell'uso. Così ad es. evita la confusione di pronomi

riflessivi e personali, non pone elg per rig indefinito, ndvtozE per àei,

non confonde sig e èv, ànó e hnó, ònég e tieqù, evita la forma èyeviqd'riv

e la confusione dei verbi contratti in -dot ed in -ew, e dell'attivo e del

medio, non usa la forma elèa, evita l'indicativo dopo la particella finale

Rivista di filologia, ecc., XL. 89
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lA.ri e la confusione di tva ed cóais, di eì e èdv, evita le proposizioni

finali dopo i verha imperandi. Segue invece la grecità più recente nel-

l'evitare la declinazione attica, nell'uso di òaxéiav non contratto, nel

nominativo S-aTeQog, nell'uso di xard con l'accusativo invece del geni-

tivo, di è'vE'A,ev invece di Sve'na, delle forme lardo), deiavvù), nella termi-

nazione -oìaav dell'imperativo, nell'unione di àva^ionad'sùì con l'infinito,

nella preferenza data alla particella fi.nale ^va su oncag. Non mancano

le solite contaminazioni e imprecisioni delle età di decadenza. Non si

hanno piìi le antiche sottili distinzioni nell'uso dell'articolo; si confonde

il riflessivo di 3^ persona con quello di P e 2^, l'imperfetto e il per-

fetto con l'aoristo, Sg con dazig, v.àv con v.ai.

La conclusione, come si può anche desumere da queste spigolature

mie, è abbastanza inaspettata: nella grammatica Taziano è quasi un

atticista. E non si dimentichi che è Taziano quello che ha esclamato:

ri <5' àv óicpEÀì'iaEiE Àé^ig ^AtTMì}] (29,13), e che ha aggiunto rò Tiàvt(ùv

àroTicócazov, rag /a,ìj avyyEVEÌg ÌJ^icóv éQ^ii^vsiag Tezi/i^i^naTE.

Piuttosto diversamente si comporta quanto al lessico. Eccettuati (non

senza un certo sfoggio di cifre) i vocaboli presi da altri scrittori, i nomi

pi'oprii, quelli usati in ogni tempo, restano 323 vocaboli, dall'A. esami-

nati non tutti per la prima volta (che il campo fu già mietuto special-

mente dallo Schwartz e dall'Ottone). Agli dna^ ÀEyófiEva aggiunge

àQTiaavqg latro 11, 19 non ancor segnato da altri. Esamina poi vocaboli

della Koivrj, vocaboli lodati dai lessicografi atticofili, vocaboli tolti dal

lessico poetico antico e recente. Le conclusioni sono le seguenti: L'apo-

logeta, pur non ignaro dell'arte atticista, preferisce i vocaboli dell'età

sua. Rarissime le parole atticiste (0, 8 ^/o) e le poetiche (1,5 °/o)- Diverso

contegno adunque di fronte al lessico e di fronte alla grammatica.

In verità non si saprebbe dar torto a Taziano. Tenei'si fedele alla

grammatica dei tempi migliori, adottando il lessico dei contemporanei:

così par debba agire lo scrittore. Meglio esser retrogradi in grammatica

che non in lingua. La lingua, fedele espressione del pensiero umano,

deve seguirne le ascensioni e le evoluzioni, se non ha da tradire la sua

alta missione. Ma la grammatica pare (se non andiamo errati) debba

esser qualcosa di meno mutevole, di pivi stabile
;
parrebbero gli argini

(se la metafora non è ardita) entro i quali deve scorrere il fiume spesso

torbido e limaccioso del linguaggio. L'avere il Heller messo questo in

chiaro per Taziano con un rigore di numeri e di percentuali, che a noi

Italiani potrebbe sembrare anche eccessivo, è cosa che torna certo a suo

onore, e l'inaspettata conclusione, che dalla severa dissezione dello stile

Tazianesco è venuta, è cosa che dimostra anche come gli studi gram-

maticali non siano poi sempre così inutili come talvolta si vorrebbe

far credere.
Lorenzo Dalmasso.
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H. Delulle. Les répétitions (Vimagea chez Euripide. Contribution à Vétude

de V imagination d'Euripide. Diss. doctorale. Louvain, Bureaux du

Recueil; Paria, A. Picard; Bruxelles, A. Dewit, 1911, di pp. xx-86.

(Recueil de travaux publiés par les meinbres des conférenees d'his-

toire et de philoloijie, etc. fase. 32""").

L'A. ha osservato che Euripide ripete in più riprese, sia in drammi
diversi, sia nel medesimo dramma, la medesima imagine associata alla

stessa idea. Egli sa che per gli antichi come per noi il ripetersi senza

un motivo speciale è segno di debolezza, ma non dà ragione al Cook

(Unconscious iterations — CJassical Review, XVI) quando crede che le

ripetizioni siano sfuggite alla vigilanza di Euripide, per un fenomeno

non deliberato. Euripide è poeta troppo cosciente in ogni punto della

sua opera e vi esercita attivissima osservazione, ne la sua imaginazione

è così esuberante e traboccante da sorpassarla. Dovette quindi delibe-

ratamente volere le ripetizioni, in una stessa tragedia, ora 1) per ren-

dere facili al suo pubblico le imagini, che una certa tradizione tragica

gli imponeva ardite; ora 2) per fare a detto pubblico, in molta parte

poco colto, rilevare molte bellezze di particolari e finezze di ritocchi;

ora 3) per ottenere un effetto di patetico e naturale, come quando i

fanciulli riprendono e continuano il discorso dei grandi; ora infine 4) per

conseguire un'ironia tragica. Quando poi si ripete in tragedie diverse,

vi fu condotto non da caso inconscio, ma dall'uso di certi suoi registres

d'inventioHS, dovuto alla fretta del comporre, onde " pour les besoins

de son inventi on transforrae les images en lieux communs, en clichés

dramatiques „.

Lasciamo stare che alla causa 1) non risponde effettivamente nessuno

degli esempi riportati nell'elenco di cui si serve, e che non era del

tutto necessario insistere sulla poca intelligenza del maggior pubblico

risalire alla melanconia solitaria di Euripide per provarne la coscienza

artistica. A me pare che in sostanza tutto ciò che egli dice, se non

veramente nuovo, può essere vero ed anche interessante per l'esempli-

ficazione fine ed accurata. Ma non è certo il solo vero, perchè non è

difficile imaginare in qualsiasi poeta infinite ragioni coscienti per ripe-

tersi; ed anche che spesso con deliberata coscienza siano corrette o

giustificate in seguito ripetizioni a tutta prima involontarie o forzate

da oscure necessità, del tutto momentanee, di inventiva; ed infine che,

talora almeno, ripetizioni puramente dovute al caso, siano state di poi

lasciate per una nuova infinita serie di ragioni, dall'inavvertenza e dalla

fretta fino alla stanchezza o all'illusione che l'uditore non le afi"erri, o,

afferratele, se ne possa compiacere, come l'autore stesso suole compia-
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cerai di certe imagini preferite, che appunto per essere preferite gli

rifioriscono spesso, involontariamente. Chi non ricorda per es. quante

volte nell'opera del Carducci risorgono imagini come quella del re-pallido,

dritto su l'arcione, immoto? e chi non sa la frequenza di identici modi

di vedere non solo in uno stesso poeta greco, ma in tutta la poesia

greca? Guai a fare regola di una sola di queste ragioni, che sono piut-

tosto del momento e probabilmente neanche uniche per ogni singolo

caso. E l'A. avrebbe potuto pensarci almeno quando con la trovata, per

se non impossibile, dei registres d'invention, ricadeva nella teoria prima

negata delle ripetizioni inconscie del Cook, o quando, volendo distribuire

in un modo sistematico l'inafferrabile materia fluidissima dell'imagine,

si trovò a metter su, per una ventina di casi di ripetizione, precisa-

mente una ventina tra classi, sottoclassi, gruppi ecc., in un artificioso edi-

fizio che io direi forse solo inutile, per quanto ottimamente congegnato con

indiana minuzia e ricalcato su tanti altri repertori e quaderni e libri

dedicati allo studio dell'imagine, se non fosse un grave attentato alla

poesia. Si pensi un po' : da oiseau due gruppi principali : aile e cri ; da

aite: images statiques e i. cinétiques; da i. statiques: 1) la madre che pro-

tegge, 2) i figli che si nascondono; quindi, intervenendo l'associazione con

l'idea, i gruppi : protecteur e protégé. E così via. Mentre poi neanche un

unico esempio riesce a stare tutto, comodamente e senza discussione, nella

sua casella, ma ancora deve in altre fare comparsa, onde poi si genera

una nuova classificazione, che i titoli troppo sintetici e gravi di senso

come : images soutenues, mythologiqiies, mitigées, reviviscentes, immiseri-

scono malgrado tutta la finezza e la verità della trovata. Il Delulle è

mosso da M. Croiset, che disse lo studio di E. tutt'altro che esaurito

se si lascino un po' da parte i concetti generali per fermarsi nei parti-

colari, E questo era ottimo proposito, cui si prestava la coltura e il

Duon metodo della sua scuola. Ma tali analisi non giovano certo molto

alla poesia, ne è seguire il proposto, impiantare tanta minuzia di par-

ticolari per poi traboccare alle conclusioni più che generali, vaghe,

quali su riferii.

Non vorrei però essere troppo severo con un giovane che pecca forse

piti che altro di ridondanza e di ingenuità. In compenso infatti egli è

diligentissimo e giustamente cauto nell'interpretare i singoli passi e

nello stabilirne la lezione; anzi, le sue discussioni sono tutte utili e

talora anche acute, onde mi duole di non avere qui spazio di riferirne

ampiamente, poi che formano la parte migliore del lavoro. Eccone in

ogni modo l'indice: Heracl. 239; Herc. F. 72 e 109-10; Ale. 400-403;

Bacch. 1365; Hipp. 732-734 e 1290-1293; Androm. 861-865; Hec. 1100;

Iph. T. 842-844 e 1091; Hel. 1478-1486 e 1107-1116; Tro. 146-152

e 826-832; Phoen. 1514-1518 (con nota sui composti con [.lovo -).
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Seguono due appendici, con qualche nota utile sui colori e sul carat-

tere dei fanciulli. Prendiamo quindi il lavoro presente come un reper-

torio di osservazioni e di appunti. La linea logica che li riunisce sarà

stata un pretesto : lasciamo che, tenue come è, si sciolga quasi del tutto.

G. Attilio Piovano.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Aristotelis De anima libri tres. Recognovit Guilelmus Biehl. Editio al-

tera. Curavit Otto Apelt. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, MCMXl,

di pp. xiii-141.

L'Apelt mantiene scrupolosamente quanto dichiara nella prefazione :

l'apparato critico del Biehl è riveduto accuratamente, eliminando in

maniera sistematica ripetizioni inutili e introducendo nuovo materiale,

con tale accortezza che pagina per pagina si corrispondono l'anteriore

edizione del Biehl e quella dell'Apelt. Ne si tratta di sola diligenza

formale, che sarebbe insufficiente con un filosofo e con Aristotele. Tut-

tavia si noti che le differenze nell'apparato critico sono anche di sei o

sette per pagina, e si avrà un'idea della somma di lavoro compiuta.

I frammenti sono rimasti immutati ; ma c'è l'aggiunta di un saggio

del cod. vat. 1339, che offre un' altra recensione degna di essere nota;

e le ragioni sono dette nella prefazione. Dai concetti della quale non è

facile dissentire, se non in un punto e parzialmente. Perchè è vero che

il riferire a chi spettino le congetture è cosa lunga e noiosa e spesso

utile solamente alla gloria od alla gloriola di taluno ; né l'accordo o il

disaccordo di critici e di editori è sempre edificante. Ma tutto ciò, sa-

puto adoperare, offre un materiale donde qualche frutto si può cogliere,

almeno sapendo le tendenze dei singoli proponenti, o il loro vizio o la

loro virtù. Che poi la medesima congettura venga da più parti e da più

vie, ha, ovvero può avere, molto valore, perchè è proprio della verità

il lasciarsi scoprire in più modi e non in uno soltanto.

Altro però è uno studio sugli studi fatti sul testo, altro è l'edizione ;

tanto più altro può e deve essere l'edizione usuale. Quanto essa ci po-

teva dare, ci è dato dall'Apelt ; e il libro corrisponde alle attuali

C. 0. Z.
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pisfulae prwatae Graecae quae in paptjris aetatis Lagidarum servantiir.

Edidit STANtSLADS WiTKowsKi. Editio altera auctior. Lipsiae, in ae-

dibus B. G. Teubneri, MCMXI, di pp. xxxvii-194, con due facsimili.

Ci sono tredici lettere in più, che, anche quantitativamente, hanno la

loro importanza di fronte alle 58 epistole della prima edizione, che è

del 1906. Che cosa abbia aggiunto e modificato vien detto anche dalla

praefatio editionis li, e potrebbe essere messo minutamente in rilievo
;

e lo meriterebbe. Ma, appunto trattandosi di una seconda edizione e di

un materiale di valore non discutibile, basti qui accennare alle note,

ed oltre alle storiche, a quelle grammaticali, che dimostrano nel W.

un'ottima preparazione ad un lavoro grammaticale che sta preparando,

e di cui un qualche saggio è dato dalle observationes grammaticae, le

quali chiudono il volume insieme ^Windex vocabulorum ed agli altri in-

dici. Chi sappia valersi di questo materiale grammaticale e lessicale

potrà conoscere i papiri, pei quali era naturale e necessario si facesse

quanto per le epigrafi si era fatto, concorrendo a larga e fondata cono-

scenza della grecità e della vita greca.

C. 0. Z.

Philodemi ueQÌ ìtazicòv Uber decitnus. Edidit Christiands Jensen. Lipsiae,

in aedibus B. G. Teubneri, MCMXI, di pp. xvii-54.

Comprendiamo il rincrescimento del Jensen nel non poter usufruire

il papiro ercolanense 1457 : non mancano però a Napoli persone che

possano egregiamente provvedere alla sua pubblicazione. Intanto il J.

ha bene provveduto al 1. decimo.

L'attento esame delle pagine mette in chiaro che fra la colonna 20

e la colonna 21 nulla è caduto; che non si possono invertire le colonne

14 e 15; che i disegnatori dell'apografo napoletano non sono privi di

merito, anzi danno modo di risolvere anche plurima Utferarum aenigmuta;

che l'apografo napoletano venne fatto in condizioni piìi favorevoli del-

l'oxoniense. Sono preziosi elementi di fatto, specialmente per chi sappia

valersene.

Nelle integrazioni lo Jensen va molto oltre il Sauppe e gli altri edi-

tori : e si comprende che sia così per un conoscitore, quale è lo Jensen,

de' papiri, e quale egli si dimostrò anche per il papiro Menandreo di

Afroditopoli.

Tuttavia nelle prime colonne le condizioni del papiro sono così dispe-

rate, che nessuna valentia riuscirà mai ad ottenere ciò che si desidera,

a meno che sopraggiunga un qualche sussidio finora non adoperato.

Sono fortunatamente diverse le condizioni delle ultime colonne, impor-

tantissime perchè ci danno una lettera di Aristone di Ceo, pel quale
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lo Jensen diceva a ragione: " l'ropter Aristonera igitur totus liber dignus

videbatur, qui denuo ederetur, non propter Philodemum ,. E noi atten-

diamo cho fra non molto una revisione del Jensen, al papiro da lui non

veduto, dia frutti non dissimili da quelli cho il Jensen ebbe il merito

di procurarsi di fronte al testo di Menandro. Altre parole sarebbero ora

inopportune.
C. 0. z.

FiuDERicus At.rhecht. Gaietti Ubellus an in arteriis natura sanguinis conti-

neatiir. — Wilko dk Boku. In Gaietti Pergameni libros n. ipvx^S

Tta&civ Kal àfiaQTtjficcTOJv observatioties criticae. — Albert Minor. De

Gaietti lihris n. òvanvolas. Marpurgi Chattorum, 1910-11 (pp. xx-63,

58, 63).

Sono tesi di laurea, sulle quali riferì il Kalbfleinch, il quale mostra

anche così di continuare a contribuire al cofpo dei medici grecù Qui

invero vediamo negli scolari del Kalbfleisch varii stadii anteriori e pre-

paratorii all'edizione, ed abbiamo anche un saggio di edizione, per la

quale l'Albrecht usa il Laurenziano ed il Veneto e l'Aldina, che par-

zialmente almeno vale per codice, adibendo in secondo luogo le altre

edizioni e le traduzioni, non senza partire à^Wanonymus Londinensis,

che nel I secolo d. C. combatto anche egli la scuola pneumatica, la quale

sosteneva che nelle artei-ie ci fosse aria. La composizione dell'opuscolo

di Galeno è dall'Albrecht assegnata al 169 d. C. Per la lingua del testo

si ha speciale riguardo allo iato, ma si osserva debitamente come il fa-

moso medico greco evitasse la monotonia del linguaggio, e qualche spe-

ciale locuzione è studiata minutamente (p. es. oé ^lìjv kuI), non senza

rivolgere piìi che uno sguardo alle maniere di sillogismi adoperate nel

testo. C'è, naturalmente, il debito index verborum.

Nel lavoro del Boer ci sono materiali per una futura edizione : cioè

esame e valutazione di mss. (taluno prima non esplorato) e di edizioni

e di una serie di passi, pe' quali si propone l'emendamento. Belle le ag-

giunte del Kalbfleisch a p. 56.

Procede alquanto oltre il Minor, chie dà due saggi della nuova edi-

zione (9 pp.), istituisce lo stemma dei mss. dopo averne fissate le deri-

vazioni e le cognazioni, istituendo larghi rafi'ronti e fornendo minute

notizie sulla lettura tramandataci — e nel darle vengono fatte proposte

di correzioni.

C. 0. Z.

HipPocnATis De natura ho ninis liber ad codicum fidein recensitus. Scripsit

Oskar Villaret. Berolini, Mayer et MuUer, 1911, di pp. 89.

Un altro lavoro per il Corpo dei medici greci; e ci sembra ben con-
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dotto. Ha ragione il Villaret a riunire in opera unica quanto anche nel

Litré era diviso in due, secondo l'edizione di Venezia del 1588 seguita

dalle posteriori : si torna così all'Aldina, della quale anche si nota la

vicinanza al Parisino A. Alquanto minuta è la ricerca sul dialetto di

Ippocrate, che offre materia non meno disagevole del dialetto erodoteo.

Parecchie note sono importanti, p. es. su àcpi'iKEL (p. 54) pel quale si

citano 10 luoghi dove il verbo appare usato; su o5v(p. 60); su ^e (p.69);

sul cap. XXIV (p. 86-88), pel quale si ricordano altri mss. che indicano

il trapasso da opera ad opera alla maniera di antichi papiri. Ci sono

altre note filosofiche, altre critiche.

Per il testo è preferito A (= Paris. 2253) ad M (= Marcian. 269) e

V (= Vatic. 276), non senza però prendere da MV quello che sembri

preferibile.

Che il giovane filologo tenda giustamente all'indipendenza, è provato

dal fatto che a p. 57 rileva di aver accettato un emendamento del Wi-

lamowitz, mentre in altro passo si ferma ad esporre perchè interpreti

diversamente dal suo maestro.

C. 0. Z.

Corrado Barbagallo. Giuliano VApostata. Genova, A. F. Formiggini, 1911,

di pp. 66.

È uno dei profili del Formiggini ; fatto con molto garbo e scritto

bene, sì che si legge volentieri e tutto di un fiato. L'autore assume la

difesa di Giuliano, ed è mosso da convinzione, che dà anima e calore

alle sue parole. E la difesa è condotta narrando e mettendo in luce ed

interpretando i fatti piìi che esponendo e ribattendo le accuse ; dal che

viene anche chiarezza e brevità, la quale costituisce un obbligo non

facile dei profili. Un solo appunto mi permetto ora. L'opera militare di

Giuliano, in Occidente ed in Oriente, è valutata ed apprezzata dal Bar-

bagallo, che ne espone la grandezza e la necessità e ne mette anche in

rilievo la continuità col grande precedente dell'Impero Romano. La

continuità esiste, ma non c'è soltanto il collegamento col passato, bensì

ancora coll'avvenire, chi avvicini la spedizione, in Oriente, di Giuliano

colle guerre e colle spedizioni orientali di Eraclio, di Giovanni Trimisces

di altri ancora. In Giuliano c'è così anche l'antecessore di basileis bi-

zantini.

C. 0. Z.

Wilhelm Eckert. Dìalehtischer Scherz in den frUheren Gespràchen Pia-

tons. Nurnberg, Sebald, 1911, di pp. 145.

È buona dissertazione di laurea e frutto di lunghi studi su Platone ;

e c'è dell'acume e della finezza, dati necessari a stabilire dove un autore
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come Platone faccia sul serio o por Lscberzo, e sbagli, se mai, apposta

od involontariamente. Se avesse sbagliato apposta, allo scopo di imitare

i sofisti, questi avrebbero anche ragione di dolersene, e comprenderemmo

come Gorgia dicesse che Platone era un Archiloco ed i suoi dialoghi

avevano del giambo ; e comprenderemmo quell'altro materiale antiplato-

nico che c'è alla fine del libro XI di Ateneo. Altro però è la possibilità

od anche la verisimiglianza che Platone abbia, almeno talvolta, fatto

ricorso a tale procedimento, ed altro che vi abbia ricorso realmente in

luoghi determinati. Qui il disaccordo sarà inevitabile; n'e tutti saranno

convinti che il criterio dell' Eckert abbia quella portata generale di

rinnovare l'interpretazione platonica, alla quale crede l'autore.

C. 0. Z.

Edwakd B. Clapp. The 'OaQiaivg of Theocritus. BQvkelej, the University

Press, 1911, di pp. 7.

E un estratto delle University of California Puhlications, e il Clapp vi

dimostra con finezza il lato debole o l'insussistenza degli argomenti

addotti per non assegnare VòaQt,aTvs a Teocrito. Il punto più lungamente

discusso è il verso

EOTt, y.al iv Ksveoloi cpiÀ^fi,aai àSea zéQìfitg

che appare anche nell'idillio 3, v. 20. Del delizioso bozzetto si esamina

anche la lingua, il dialetto, la sintassi per averne confronto coll'uso

teocriteo ; ma sopratutto si gusta il valore artistico. E ciò massima-

mente importa; e tutte le altre considerazioni e questioni sono secon-

darie di fronte a questa. Il breve studio è perciò benissimo condotto e

degno dell'autore.

C. 0. Z.

Richard Wùnsch. Aus einemgriechischen Zauberpapyrus. Bonn, A. Marcus

u. E. Weber's Verlag, 1911, di pp. 31. — Richard Wunsch. Antike

Fluchtafeln herausgegeben und erkldrt. Bonn, A. Marcus u. E. Weber's

Verlag, 1912, di pp. 31.

Entrambi i volumetti appartengono alla opportunissima raccolta di

Kleine texte fùr Vorlesungen und Ubungen editi da H. Lietzmann, anzi

il secondo è alla seconda edizione; e il miglior giudizio è sempre la

conferma dei fatti. Il primo volumetto è complemento del secondo, ren-

dendo largamente accessibile una parte importante di un testo di

natura non lontana dal contenuto delle iscrizioni raccolte nell'altro.

Si tratta precisamente delle 1. 2441-2707 del papiro Suppl. gr. 574 della

Biblioteca Nazionale di Parigi, pubblicato già dal Wessely. La materia

magica è spiegata nelle dotte note, le quali, se non pretendono ad es-
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sere complete (come dice modestamente il Wiinsch), offrono ricco ma-

teriale lessicale e reale in materia dove una guida sicura è molto pre-

ziosa. Ricordiamo che il Wùusch pel testo si valse anche di una fotografia

procurata dal Dieterich, la cui operosità in materia di storia della re-

ligione rifulge sempre piìi grande.
C. 0. Z.

Friedrich Ackermann. Das III&ANON bei So^ìhokles. Ein Beitrag zur

Kenntnis seiner Kunst. Borna-Leipzig, R. Noske, 1910, di pp. vi-83.

E una dissertazione di laurea, che studia un elemento propriamente

retorico nella tragedia sofoclea, procedendo dall'identificazione del ni-

d'avóv coWelnóg. Non sempre Vely,óg dell'eloquenza è e può essere VelKÓg

della poesia ; sicché si comprende che l'A. procede all'eguaglianza del-

Veinóg o Tvi&avóv al kuÀóv, all' olnovofiiìióv. Sicché il valore, più che

esserne precisato, ne vien fuori vago e indeterminato. E ciò ha la con-

seguenza sui risultati che FA. deduce dall'esame di due tragedie, VElettra

e VEdipo re — risultati alquanto scarsi.

C. 0. Z.

Ettrtpidis Fahulae. Ediderunt R. Prinz et N. Wecklkin. Voi. I, pars II,

Alcestis. Edidit Rud. Phinz. Editio tertia quam curavit N. Wecki.ein.

Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, MCMXlI, di pp. 60.

Non è ristampa, come si vede subito anche dall'ipotesi, che presenta

qualche variazione nel testo e nell'apparato critico. Però nelF (^Aquoto-

qxlvovg yQafAiAatmov hnód'saig) p. 4 1. 4 esiterei a stabilire la lacuna

col Kirchhoff, perchè l'indicazione didascalica non si prefiggeva di essere

completa se non per Em-ipide, del quale si annoverano i quattro drammi;

di Sofocle invece si dice soltanto che fu il primo, ma il titolo dei drammi

non è dato. Che la fonte prima di questa indicazione fosse completa e desse

per Sofocle e per il terzo le notizie che noi vorremmo sapere, non vuol

dire senz'altro che anche il grammatico ce le volesse offrire tutte e tra-

scrivesse e sunteggiasse più di quanto ci è pervenuto. Perciò non pen-

serei al TQÌTog. La citazione dagli scolii all'Oreste 1691 è opportuna;

tanto meglio che fosse ravvicinata ad un giudizio di Aristotele, Ar.

p. 1453 a 22 sgg., che si occupa appunto delle due diverse maniere nella

fine delle tragedie.

II V. 16 non ha trovato grazia neppure questa volta dal Wecklein, per

quanto nell'appendice critica riporti la congettura di un anoniìno, non

infrequentemente rammentato e certo non sfornito d'ingegno. L'appen-

dice stessa si è arricchita di materiali nuovi ; ma l'edizione è rimasta

sostanzialmente la stessa nei criterii e nell'esecuzione.

C. 0. z.
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AuiSTOTELis Ethica Nic.omachea. Recognovit Fkanciscus Susemihl. Edilio

tertia. Cui-avit Otto Ai>elt. Lipsiae, B. G. Teubner, MOMXII. di

pp. xxx-279.

Questa edizione dell'Apelt non ha bisogno di essere presentata, ba-

stando rammentare quello che si propose l'Apelt stesso, cioè di attenersi

alla lezione dei mss. più del Susemihl, e più di quanto egli stesso avesse

fatto nella seconda edizione, e di indicare a pie di pagina i riscontri

coW Ethica Eudemia e coi Magna Moralia. Si comprende di per se che

l'elenco bibliografico sia stato ammodernato e messo al corrente. Così

l'edizione potrà bastare a molla lettura per parecchi e parecchi anni

ancora.
C. 0. Z.

0. Berthold. Die Unverioundbarkeit in Sage und Aherglauhen der Gvie-

chen, mit einem Anhang iieher den Unverwimdbarkeitsglauben bei an-

deren Volkern, hesonders den Germanen {Religionsgeschichtliche Ver-

suche und Vorarbeiten begrilndet von A. Dieterich u. R. Wììnsch,

hrgb. von R. Wunsch u. L. Deubner. XI Band, 1 Heft). Giessen,

A. Topelmann, 1911, di pagg. 73.

L'argomento, l'invulnerabilità {àrgcoaia) nella leggenda e nella super-

stizione dei Greci, meritava davvero una trattazione esauriente quale

ha saputo fare l'autore. A rigor di termine non si può dire che sia nuovo,

esistendo lavori speciali intorno a questo o a quell'eroe invulnerabile,

in cui anche di cotesta loro natura privilegiata è discorso ampiamente —
mi limito a citare il libro del Wiirtheim De Aiacis patria cidtu origine

(Lugduni Batav. 1907) — ma uno studio d'insieme completo mancava

ancora. Il Berthold si occupa successivamente, in nove capitoli densi di

notizie attinte alle fonti originali e sottoposte a severo esame critico,

del leone nemeo, di Aiace [Telamonio] e Caineo, di Cicno, di Meleagro,

Niso e Pterelao, di Minosse, di Achille, di Talo, delle Arpie, di Messapo,

degli Aloadi, e di Giasone. Sono altrettante, direi, brevi monografie, che

costituiscono un contributo preziosissimo a ricerche mitologiche. Il de-

cimo e ultimo capitolo riguarda l'invulnerabilità nella superstizione, ed

è alla sua volta un buon contributo alla letteratura folkloristica della

Grecia antica. L'appendice esce dal campo dei nostri studi. Per questi

sono molto importanti le conclusioni a cui è giunto l'autore : nell'epica

più antica, i poemi omerici e i frammenti dei Ciclici, non si trovano

tracce di leggende d'invulnerabilità; le prime tracce occorrono presso

Pindaro e nei poeti tragici. Quindi originariamente non erano invulne-

rabili ne Achille uè Aiace ; come tali figurano nello svolgimento poste-

riore della saga. In qualche caso, ad esempio per Giasone, l'invulnera-
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bilità è soltanto temporanea, e acquistata per effetto di pratiche di

magia. La teoria messa avanti da qualche mitologo moderno, che l'in-

vulnerabilità sia lo strascico di un originario carattere divino, e conse-

guentemente in un eroe invulnerabile s'abbia a vedere un essere in

origine divino, almeno per ciò che riguarda la Grecia, è contraddetta

dai fatti.

Domenico Bassi.

H. Thiersch. Art den Ràndern des romischen Reichs. Sechs Vortràge ìlher

antike KuUur. Miinchen, 0. Beck, 1911, di pagg. viii-151.

È una rapida corsa attraverso alla storia politica in largo senso e

religiosa e alla civiltà dell' Egitto, dell'Arabia, della Siria, dell'Asia mi-

nore, dell'Africa settentrionale e dei paesi del Rodano e del Reno, di

tutte le regioni ai confini dell' impero romano. L'autore come non dice,

così non pretende di dire cose nuove ; ha attinto a buone fonti, alcune

anche italiane, e ha messo insieme con garbo molte notizie esatte e

interessanti. Riguardano pivi particolarmente i nostri studi i cenni in-

torno alla cultura e alle scuole di Alessandria, all'ellenismo, alle con-

seguenze della conquista romana ; sono però cenni brevissimi, quali

richiedeva il carattere stesso delle conferenze tenute dal Thiersch a

Karlsruhe nel Viktoriapensionat per signore. Il volume contiene appunto

il testo di coteste conferenze, al quale furono aggiunte note bibliogra-

fiche. La trattazione è, ne altra forse poteva essere, superficiale in sommo

grado; e anche ciò spiega la brevità del mio annunzio del libro.

D. B.

0. Weinreich. Der Triig des Nektanehos. Leipzig u. Berlin, B. G. Teubner,

1911, di pagg. x-164.

È noto che alcuni degli storiografi di Alessandro Magno credettero

che egli fosse figlio del dio Ammone. Contro questa tradizione ne sta

un'altra, consacrata nel ' romanzo di Alessandro ', che cioè Nectanebo,

re dell'Egitto, presa la figura di Ammone si fosse unito con Olimpia,

madre del principe macedone, e lo avesse generato. L'assunzione delle

forme della divinità libica costituisce appunto 1' ' inganno di Nectanebo '.

Della fortuna della leggenda attraverso i secoli, dalle sue origini al se-

colo XVII, in tutte le letterature, si occupa il Weinreich, e naturalmente

anche delle leggende affini e parallele, fra cui quella di Mundus e

Paulina, ricordata la prima volta nella ^lovSatarj ''AQ%aioXoyla di Giu-

seppe [Flavio]. Le sue erudite ricerche non interessano che in minima

parte i nostri studi : dei sei capitoli, nei quali si divide l'opera, soltanto

il primo, " Die antìken Beispiele „, può richiamare l'attenzione dei filo-

logi. È indubbiamente assai istruttivo, e l'argomento vi è trattato con
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rigore di metodo e con un corredo di dottrina sicura e profonda. No-

tevole Vexcursits " Mysterium und Mystik „, che getta molta luce su una

delle forme delia superstizione antica, la unto mystka. Altro in un pe-

riodico di filologia classica non posso aggiungere, e forse ho

già detto anche troppo.

D. B.

B. Pennacchietti. Osservazioni sulla Poetica d'Aristotele. Catania, tip. La

Siciliana, F.lli Perrotta, 1911, di pp. 40.

Le osservazioni che il P. raccoglie in questo opuscolo son di due

specie: alcune, dopo un breve accenno generico alla composizione ed

alla bibliografia dell'operetta aristotelica, riguardano proposte critiche

di spostamenti in diversi passi (VI 1450 b 2, IX 1451 b 34, XV 1454

b 1, XVIII 1455 b 25-33, XXIV 1460 a 12-19); altre, occasionate dalla

discussione su tali congetture e specialmente dalla confutazione delle

idee espresse dallo Heidenhain, vertono sul gran conto in cui lo Stagirita

tenne Omero. Lo H. (Die Arten der Tragedie bei Aristoteles, ecc.), vole-

rebbe provare che il grande filosofo biasimò il grande poeta: il P. ribatte

tale asserzione riconfermando la gran fama di Omero nel mondo antico,

e sopra tutto in quello che professava le arti intellettuali, e la vene-

razione che per Omero professò Aristotele. Del quale perciò l'A. raccoglie

i principali luoghi omerici, per dimostrare come il filosofo abbia voluto

difendere il poeta contro il criticismo cavilloso dei filosofi e dei sofisti,

a ciò sospinto particolarmente dalla polemica platonica. Meglio cte uno

studio esauriente, questo del P. rappresenta una buona recensione po-

lemica, con piccole aggiunte congetturali e con qualche idea generale

che però non brilla per originalità.

Emilio Bodeero.

Alkindi, Tideus und Pseudo Euklid. Drei optische Werke, hrsg. und

erklàrt von f Axel Anthon Bjornbo und Seb. Vogl. Leipzig, B. G.

Teubner, 1911, di pp. 8-vin-176.

Uno dei compilatori di questo libro, il Bjornbo, è morto in età ancor

giovine il 6 ottobre 1911, prima che il libro vedesse la luce. Per ciò

dell'operoso e diligente scienziato si legge, premessa al fascicolo, la

biografia, dovuta a H. G. Zeuthen, e la bibliografia, di Raph. Meyer,

onde risulta quanto il B. avesse contribuito alla storia delle scienze

matematiche, e quanto avesse prodotto anche in altri campi meno
speciali: in questa pubblicazione egli è stato l'editore del testo, di cui

il Vogl è l'illustratore. Il volume fa parte delle Abhandlungen zur Ge-

schichte der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Antcen-

dungen, raccolta fondata da Moritz Cantor, e ne è il quaderno xxvi, 3.



— 622 —

Contiene il testo critico degli opuscoli ottici di Giacomo Alkindi, di

Tideo figlio di Teodoro e dello pseudo Euclide, secondo la versione

latina di Gherardo Cremonese; il primo s'intitola Liher Jacob Alkindi

de causis diuersitatum aspectus et dandis demonstrationibus geometricis

super eas, il secondo Sermo de eo quod [ìiidet] homo in speculo et in eo,

qiiod non est speculum, et de causis illius, quem collegit ex libris antiquorum

Tideus filius Theodori a Regoui medicus, il terzo Tractatus \^i)seudo]

Euclidis de speculisi al testo critico di ciascun opuscolo, curato dal B.,

segue l'illustrazione storica e scientifica del V., ed il fascicolo si con-

clude con la dissertazione critica e la descrizione dei mss., fatte dal B.,

e con un indice dei nomi. L'autore del primo opuscolo è il famoso

scienziato e filosofo arabo al Kindì, detto per antonomasia il filosofo ;

ben poco si sa del Tideo, figlio di Teodoro, autore del secondo opuscolo,

che però doveva esser molto conosciuto nel medio evo; dell'autore del

terzo anche meno : il B. inclina però a credere e cerca di dimostrare,

che i tre opuscoli sian frutto della vasta operosità scientifica arabo-

greco-ebraica medio evale. Sul traduttore Gherardo Cremonese gli

autori rimandano all'opera del principe Baldassarre Boncompagni, ro-

mano, che fu degnissima illustrazione della storia delle scienze, special-

mente matematiche (n. 1821), alla cui memoria l'Italia non ha dato

ancora l'onore che le conviene.
E. B.

Eduard Schwartz Characterkojìfe aus der antiken Literatur. Zweite

Reihe. Fiinf Vortràge (Diogenes und Krates, Epikur, Theokrit, Era-

tosthenes, Panlus). Leipzig, B. G. Teubner, 1911, di pp. vi-142.

Sono cinque profili, non articoli d'enciclopedia o trattazioni dottrinali,

ma veri ritratti letterari, tratteggiati con quella sintetica esattezza che

fa riconoscere dietro ad ogni parola la serietà e la garanzia dell'infor-

mazione. Nel primo, posta la diversità, impossibile a rendersi in italiano,

tra cynisch und kynisch l'autore parla di Diogene corinzio e del suo

soggiorno in Atene ; dopo un cenno alle caratteristiche ed alla vita

cinica (kynische Tracht und kynisches Leben) risale ad Antistene, per

mostrar quali relazioni lo congiungono a Diogene, e tratteggiata la sua

opposizione alla civiltà, il suo cosmopolitismo, e la sua azione su l'uma-

nità, passa a Cratete, mostrandolo sotto l'aspetto letterario, specialmente

come divulgatore estetico della dottrina cinica. Di Epicuro lo S. espone

rapidissimamente la vita e, con ordinata chiarezza, le linee fondamentali

del sistema in ogni sua manifestazione; di Teocrito dice commistamente

la vita e l'arte, ponendo in risalto la sua originalità specialmente

tecnica; di Eratostene fa un campione della filosofia scientifica dei

Cirenaici, spiegando anche la sua opera di bibliotecario e di maestro;
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di San Paolo sinteticamente e con rara f^enialità fa vedere la grande

opera di integrazione dello insegnamento cristiano, per mezzo dello

spirito classico. I profili dello Schwartz non sono però opera cosi impor-

tante che debba desiderai'sene la traduzione: è lecito però esprimer

l'augurio che anche da noi in un simile modo, conscienzioso e bril-

lante insieme, si provveda a diffondere la conoscenza delle grandi e

delle medie figure dell'antichità.

E. B.

P. BoKowNEW. Die Leulcipp-Frage. Ein Beitrag zur Forschung nach der

historischen Stelhuig der Atomistilc. Dorpat, Druck von Ed. Berg-

mann, 1911, di pp. 19.

È un capitoletto, compilato con sufficiente preparazione, sul valore

che ha la figura di Leucippo nelle ricerche su la concezione dell'ato-

mismo. In realtà l'autore chiarisce ancora una volta quel che già si

sapeva ne può dirsi che rechi nuove luci importanti su Leucippo e

l'atomismo. È lodevole in questo lavoretto la cura ordinata della scelta

dei testi e la buona conoscenza della principale letteratura generale

deirargomento.
E. B.

Wilhelm Dietrich. Der Platonische Dialog Parmenides und die Ideenlehre.

Nurnberg, Benedikt Hilz, 1910, di pp. 60.

Questa tesi di laurea presenta una fedele esposizione del dialogo

platonico da cui si intitola, posta in relazione con la dottrina platonica

delle idee. Del Parmenide il D. propone una ripartizione espositiva a

bastanza geniale : egli anzi tutto esamina il posto che il dialogo occupa

nella dottrina generale delle idee, e secondo l'opinione dei critici mo-

derni più accreditati, soffermandosi a riscontrare il valore della dottrina

stessa nel Fedone e nella Repubblica. Divide poi il dialogo in due

parti, la prima delle quali verte su la soluzione del problema della

relazione delle idee e della loro dipendenza dal fenomeno; la seconda

parte ha per contenuto una ricerca su l'uno, ma apparentemente non

ha a che fare con la dottrina delle idee, offrendo secondo l'ipotesi del-

l'autore un'esemplificazione dialettica. Il D. ripartisce per ciò il dialogo

in quattro Antinomie, ciascuna delle quali si suddivide a sua volta in

tesi ed antitesi, così che il dialogo risulta composto in otto parti, sim-

metria questa che il metodo della composizione platonica rende perfet-

tamente verosimile. Di ciascuna tesi e di ciascuna antitesi il D. presenta

l'analisi, concludendo il suo scritto con l'esposizione delle opinioni degli

storici moderni della filosofia e della greca in ispecie e degl'illustratori

delle dottrine di Platone ed in particolare del Parmenide, sul valore

/
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del dialogo in relazione alla più generale teoria platonica delle idee.

Qualche luce al principio sostenuto nel suo scritto gli sarebbe potuta

venire dalla conoscenza degli studi fatti in proposito dal nostro Lom-

bardo Radice ed anche da alcune acute osservazioni del Zocco. Ma già,

per la paludata dottrina germanica la bibliografia italiana è clandestina.

E. B.

Werner Wilhelm Jaeger. Studien zur Entstehungsgeschichte der Meta-

physih des Aristoteles. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1912,

di pp. viii-198.

Questo importante lavoro su la storia della formazione della Metafisica

d'Aristotele sarà di grande aiuto, non solo per i problemi formali che risolve,

ma anche per chiarire molti dubbi circa l'opera aristotelica e specialmente

circa la Metafisica. 11 libro si divide in due parti: la prima su la composi-

zione, la seconda su la forma ed il valore letterario della Metafisica»

precedute da una breve introduzione in cui si esaminano le principali

opinioni di coloro che hanno preceduto l'autore in una simile ricerca

(Brandis, Michelet, Brummerstadt, Zahlfleisch, Titze, Glaser, Bonitz,

Brandis, Ravaisson, Krische, Zeller, Schwegler, Christ, Rose, Shute,

Natorp, Godeckmeyer, Lasson). Nella prima parte si esaminano le dupli-

cazioni minori, i brani ed i capitoli erratici, la duplicazione maggiore

(K 1-8), i brani riconnessi e quelli riassunti; nella seconda parte l'autore

tratta della pubblicazione e della divisione dell'opera aristotelica, sce-

verando le parti essenziali della raccolta e descrivendo il processo onde

uscì il complesso dei libri metafisici. Mi riservo di trattar più a lungo

di quanto non sia consentito accennandovi con un semplice riassunto

da nota bibliografica, dell'importante pubblicazione, che è dedicata al

Diels ed al Wilamowitz ed è integrata da due indici alfabetici, l'uno, dei

passi citati, l'altro, delle cose notevoli: basti qui limitarci ad osservare

come lo Jaeger abbia audacemente assunto un tema fra i più ardui e con

tutto ciò meno originali e lo svolga con rigore di metodo e con spesso per-

suasiva novità di vedute.

E. B.

Papiri greci e latini. Volume primo, n.' 1-112 con 13 tavole fotocollo-

grafiche. Firenze, Succ. B. Seeber ; Lipsia, 0. Harrassowitz ; 1912,

di pp. xiv-227 (Pubblicazioni della Società italiana per la ricerca

dei Papiri greci e latini in Egitto).

Dei 112 esemplari qui pubblicati cinque soli sono latini^ de' quali

tre letterarii (Cic. in Verr. Act. I, 1 ; Frammenti della Catilinaria di

Sallustio ; Vergil. Aen. IV 66-68. 99-102) ; tutti gli altri sono greci.

E questi, salvo pochissimi letterarii che riguardano sopratutto Omero,
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Esiodo, Isocrate, Dionisio Trace, due frammenti di commedia, alcuni

epigrammi, alquanti frammenti di evangeli e qualche altro di diverso

argomento (come appunti di retorica, di scuola, oroscopi, tavoletta ma-

gica, ecc.), sono in gran parte registrazioni (di agnelli, di bestiame),

ricevute, quietanze, ordini di pagamento, vendite, mutui, malleverie,

affitti, contratti diversi, lettere, ecc. I più sono adunque testi documen-

tarli, che coi letterarii " la 'Società italiana' si è procurati o per mezzo

di scavi fatti eseguire in Egitto (ad AschmunOn e a Behnesa, finora),

per acquisti da negozianti e contadini : su papiro per la massima

parte, ma anche su cocci, pergamena e piombo ,, come scrive Gerolamo

Vitelli nella sua breve prefazione, nella quale tributa i debiti elogi ai

varii illustratori che collaborarono alla pubblicazione.

Sebbene, a dir vero, questi testi, e letterarii e documentarli, non ab-

biano, in generale, grande importanza, e taluni importanti non sieno

papiri, come, p. e., il n. 2. Evangelium Lucae XXII 45 sqq., forse del

sec. IV, che contiene notevoli varianti ed è su pergamena ; tuttavia

alcuno richiamerà certamente l'attenzione degli studiosi, dal punto di

vista storico, o giuridico, o antiquario, o linguistico, o filologico ; e noi

dobbiamo perciò rallegrarci, che anche nel nostro paese si cominci a por-

tare qualche contributo alla papirologia greca e latina dell'Egitto. Siamo,

senza dubbio, arrivati un po' tardi ; ma meglio tardi che mai ! Del resto

le tavole fotocollografiche contenute nel bel volume non ci lasciano in-

vidiare le pubblicazioni straniere di tal genere : inoltre i XIII indici

(Nomi di persone; Re ed imperatori ; Consoli; Indizioni; Mesi e giorni;

Funzionarli, ufficii, titoli, civili e militari ; Nomi geografici e topogra-

fici ; Tasse, gravami etc. ; Religione (j)agana e cristiana) e Culto, Magia,

Astrologia ; Monete, Pesi e Misure ; Parole latine o scritte in caratteri

latini ; Peculiarità grafiche e grammaticali ; Elenco generale di parole)

rendono agevole lo studio di questa prima collezione sotto i più sva-

riati aspetti.

E. S.

Exempla Codicum Graecorum Litteris minusculis scriptorutn annorumque

notis instructorum. Volumen prius : Codices Mosquenses. Ediderunt

Gregokius Cereteli et Sergius Sobolevski. Mosquae, Sumptibus In-

stituti Archaeologici Mosquensis (Leipzig, in Commission bei Otto

Harrassowitz), MDCCCGXI (Testo in fol. di pp. 15, e tavole 43 di

cent. 51 X 39).

Nella Praefatio di questa prima parte, dedicata ai codici di Mosca

(la seconda sarà consacrata a codici di Pietroburgo), gli egregi editori

dichiarano :

Duo sunt quae in hoc opere componendo nobis proposuimus, ut et

Rivinta di filologia, ecc., XL. 40
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tirones haberent, ad quae se in legendis codicibus graecis, litteris mi-

nusculis scriptis, exercerent, eaque secundum annorum ordinem digesta,

et docti viri optimos codices, annorum notis instructos, qui in biblio-

thecia Mosquensibus et Petropolitanis servantur, cognoscere possent.

" Etenim, qui ante nos idem facere conati erant, Amphilochius et

Sabas, libros haud sane inutiles, at ad doctorum hominum usum parum

idoneos ediderunt, quoniam codieum exempla, quae exhibent, cum non

arte photographica sed manu scripta sint, non veram propriae unicuique

eorum scripturae speciem praebeut. Quo factum est, ut codices graeci,

qui in bibliotbecis Rossicis servantur, quamquam ratione palaeographica

minime contemnendi sunt, cum multa ad illa studia promovenda con-

ferant, etiam iis, qui eius rei periti sunt, fere ignoti iaceant. ,

E noi crediamo, in verità, che sia questo un eccellente contributo

agli studi paleografici. Soltanto osserviamo che, con poche pagine di

più dedicate alla descrizione delle 43 bellissime tavole, si sarebbe potuto

dare opportunamente la trascrizione diplomatica dei varii fogli ripro-

dotti, di quelli, almeno, di men facile lettura; mentre, così come "e

la pubblicazione, per quanto riguarda il confronto che si rende neces-

sario nelle esercitazioni, non sarà sempre agevole, nei casi dubbi, avere

a mano, pur se esista, il relativo testo a stampa. Del resto i testi qui

riprodotti riguardano tutti scrittori dell'evo cristiano, come Basilio

Magno, Gio. Crisostomo, Gio. Climaco, Teodoreto, Gregorio Nazianzeno,

Isacco Siro, ecc.; inolti'e evangeliari, vangeli, salmi, vite di santi, ora-

zioni, atti di apostoli, lettere, opuscoli ascetici, ecc. E quanto all'età dei

codici, partendo dagli anni 880 (tav. I) e 899 (tav. E), se ne hanno 8

del sec. X; 10 dell'XI; 3 del XH; 8 del XIII; e 13 del XIV.

E. S.

Inscriptiones latitine. Collegit Ernestus Diehl. Bonuae, A. Marcus et

E. Weber, MCMXII, di pp. xxnx di testo in 4°, e 50 tavole.

È questo il quarto volume della Collezione pubblicata dagli egregi

editori di Bonn, Marcus e Weber, col titolo Tabulae iti usum scholarum

editae sub cura lohannis Lìetzmann, della quale vedranno la luce,

fra non poco, parecchi altri volumi, come Antike PortrSts; Bihelatlas;

Inscriptiones graecae ; Vasenkunde ; Die Kretisch-Mykenische Kultur
;

Delphi ; Griechische BiUinenaltertìimer ; Athen ; Aìtchristìiche Kunst. C'è

veramente da rallegrarsi di questo genere di pubblicazioni, che ad una

perfetta riproduzione di documenti e monumenti in nitide tavole foto-

tipiche uniscono un testo di opportune illustrazioni, ed anche — ciò che

non è poco importante — una singolare mitezza di prezzo. E vorremmo

pure che questo volume di iscrizioni latine fosse nelle mani de' nostri

studenti di filologia classica, i quali vi troverebbero un buon manuale
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di paleografla latina epigrafica " inde a primis rudimentia per viginti

fere saeciila usque ad iufimum medium aevum ,. Di fatto dal lapis Romuli

(tav. 1), dalle dedicationes Pisaurenses (tav. 2), dai coci Fnlisci e dalle

laminae Norbanae (tav. 3), si giunge sino alla iscrizione del sepolcro di

Nicolò V, m. nel 1455 (tav. 50 d). Si noti, per altro, che, ad ulteriore

illustrazione di tav. 29 e (che è il titolo sepolcrale scritto in corsivo CIL

VI 27556, riprodotto pure in proporzioni più piccole in tav. 23 L 13),

si hanno incisi nelle pagg. xm-xxvi del testo numerosi esempi della

stessa scrittura corsiva, tolti da grafiti e da tavole cerate di Pompei :

anzi del dipUjchum CIL IV 3340 I del 15 di Cr., del triptychum CIL IV

3340 XL dell'a. 57, come di altri triptycha del 58 e del 59, è stampata

a fianco la trascrizione in caratteri odierni, con grande vantaggio dei

principianti. Del resto solo di rado è data la trascrizione di una epi-

grafe nel testo illustrativo, il quale si limita quasi sempre alle più in-

dispensabili indicazioni : spesso vi è citato solo il numero dell'epigrafe

nei XV voli, del CIL ed in altre collezioni, come in quelle del Biicheler,

del Dessau, del Diehl stesso, del Forcella, del Kehr, del Marucchi, del

Ritschl, del De Rossi, indicate con apposite abbreviazioni. Aggiungasi

che nel testo si trovano raccolte in ordine alfabetico e spiegate le

litterae singulares e i compendia (i nomina sacra sono pure disposti al-

fabeticamente e dichiarati a parte) : una pagina col titolo Conspectus

tàbuìarum et imaginum ci presenta l'epoca a cui appartengono le iscri-

zioni, tavola per tavola ; e finalmente il Titidorum conspectus pone a

riscontro con ogni singola epigrafe per ordine di volumi e di numeri

le collezioni del Corpus, del Dessau, del Diehl, ecc.

E. S.
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RASSEGNA DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE

Classical Philology. VII. 1912. 2. — 0. Schroedek, The new MetriCy

pp. 137-176 [Traduzione dall'originale tedesco per opera di P. Shorey.

La nuova metrica, di cui rimase il principal rappresentante, fino alla

sua morte, Enrico Weil [Études de littératiire et de rhythmique grecques.

Paris 1902), si distingue dalla 'vecchia' metrica del Rossbach e del

Westphal soprattutto per ciò che riguarda 1) i metri eolici ; 2) - e qui

sono capiscuola il Bergk e 1' Usener (rispettivamente : Ueber das àlteste

Versmass der Griechen 1854, e Altgriecìiischer Vershaii 1887) - gli enoplii;

3) i periodi ; 4) la storia del verso. Questi quattro punti sono trattati

ampiamente in quattro capitoli speciali, di cui non è ]30ssibile riassu-

mere in breve il contenuto]. — R. Henning Webb, On the origin of Roman
satire, pp. 177-189 [Rassegna e critica delle opinioni de' filologi moderni

intorno all'argomento. Contro l'origine dramatica, che l'autore propugna,

della satira romana sta il fatto che la esistenza di una satura dramatica

è ignorata dai critici antichi, compresi Orazio, Quintiliano,
Diomede, e le sue fonti, Svetonio, Ver rio, e probabilmente

Varrone; ed è attestata soltanto da Livio in VII, 2, passo molto

controverso, che diede e dà luogo a moltissimi dubbi. D'altra parte :

altri fatti letterari tolgono credito ai dubbi intorno alla detta origine;

e l'accenno di Livio non può a ogni modo non riguardare la satura
;

e l'elemento essenziale della satira romana, come fu concepita da

Ennio, sembra un naturale ampliamento di un drama originario

trasformato dalle circostanze e dal genio di un poeta in una nuova

forma letteraria]. — A. Shev?an, Recent ho me rie literature, pp. 190-211

[In massima parte rassegna bibliografica, qua e là con schiarimenti,

delle ultime pubblicazioni, di qualunque genere e in tutte le lingue,

intorno ad Omero e ai poemi omerici. Segue un'appendice, con elenco

di lavori, dal 1902 in qua, su la questione Itaca-Leukas, e sul disco di

Festo]. — W. A. Heidel, On Anaximander, pp. 212-234 [Riassumo

il pivi brevemente possibile cotesto lavoro importantissimo. Anassi-
mandro chiamava il suo ànBiQov V àQxfj di tutte le cose, da cui tutto

proviene e a cui tutto ritorna. Egli per primo usò il termine àQ%ri nel

suo significato tecnico ; per Teofrasto àQ%fi è sinonimo di aTOL%eLov.

Nel concetto di Anassimandro VàQXìj doveva essere Unei-Qog. Nella

filosofia posteriore àQ%iq equivale a nt^yri, e s' incontra l'espressione àQ^ì]

nal Qi^a. Anassimandro designava il processo dell'origine del
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mondo con le parole i'xyiQiaig o àjiónQtaig {éxK^iveaO'ai o ànoKQlvead^at),

e per lui era la conseguenza del ' moto perpetuo ', KlvTjaig àlòiog, inti-

mamente connesso con la ^xKQiaig. Di A n a s s i m a n d r o è notevole

anche la dottrina cosmica o Iegf,'e del mondo della 'giustizia e ven-

detta ', SIki] e rìaig, che noi conosciamo per le notizie conservateci da

Simplicio]. — E. H. Stuktevant, Uuqvox}}, pp. 235-244 [Intorno al

vero significato di ndQvo^, cioè 'locusta', e alla connessione dell'insetto

con esseri mitologici, ai quali ne vennero gli epiteti naQvÓTnog, noQ-

vonlbìv, KOQvoTciùìv, chc richiamano a un antichissimo culto dell'animale,

culto forse già trovato dalle genti greche nel paese da loro occupato.

C'è tutto un gruppo di vocaboli che si collega con la parola nàQvoif},

vale a dire che risale alla radice tcuqv-, fra cui IIaQvàa{a)óg, il celebre

monte della Focide, IldQvijg, il monte dell'Attica, IIa.QVMv, un monte

in Laconia, ecc. Quanto al culto, Eracles KoQvontoìv era adorato sul

monte Oeta, Apollo IlaQvóniog sul Sipilo, e Zeus, allontanatore delle

locuste, sul monte Tmolo. Anche nomi personali, come ndQvoip, IlaQ-

vÓTcrig, IlQdvixog, KdQvo)^, si riconnettono al nome dell'insetto e pos-

sono aver avuto i loro prototipi nel tempo preellenico]. — Notes and

discussions : J. C. Rolfk, On Ve 7' gii Ed. VI 34, p. 245 [In Mnemosyne

XXXIX 440 (v. Rivista XL 377) J. J. Hartman propose teres invece di

tener; è una congettura non solo inutile, ma dannosa: la vera lezione

è tener, nel senso di ' giovanile '. Prove cioè esempi da Orazio e

Claudi ano]. — Lo stesso, On Ho race Serm. I 4, 26, pp. 246-247

[Contro il Lejay in Revue de philologie XXXI. 1907, p. 58, conferma e

sostiene con gran copia di esempi la lezione aut ab avaritia aut misera

conditione laborat]. — P. Shoref, Emendation of Philo ' De praemiis et

poenis' I (II, p 408 M ; 5, p. 336 Cohn), p. 248 [qìÉQTavog invece di

q)d-aQTÓg]. — E. T. M., On Caes. B. C. 1 2, 6 'ante certam dieìn',

pp. 248-250 [Significa in generale :
' fino ad un giorno determinato '

;

il giorno doveva essere fissato in seguito. Cotesta è Tunica interpreta-

zione possibile]. — F. W. Wright, Oaths in M e 7i an d er-Supplementa,

p. 250 [Aggiunta a una sua dissertazione, Studies in Menander (Balti-

more 1911), riguardo ai giuramenti nel comico]. — H. W. Prescott,

PI a II tu s' Mercator 59 and L a mb i n u s' tiote, p. 251 [conimulcium, già

letto dal Lambino, è la lezione vera ; cfr. Cicerone, Epp. ad Atticum

I XIV 5].

The Classical Revieiv. XXVI. 1912, 3. — A. Platt. Theognidea,
pp. 73-76 [Note di critica del testo : 93 ÓQfjai, 118 ^ff^' S ti Sei nÀéovog

169 forse ^// fidìfievog, TjÒQev 273 iv invece di tù)v 276 nazad-f^ 334 oi-

delg yàg -nara^àg 445 ènéQ^evai 411 axéQ^oì invece di tl^oj 535 xf-
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cpaÀìjv 597 ^fiev 609 TiQoaa^iaQzfi 667 y^&i^ invece di ^lòri 729 sg. (p.

àv&Q(Ó7tovs è'daxov ti. ti. U.,
\

fA,vQoi.iévovg 819 sg. commento : nulla da

mutare 929 XQìjfAaTa Àcpaiov ? 946 Tcdai 1001 forse 6' oi'aoi invece di

(J' el'ffw 1193 ófioToi]. — H. A. Ormebod, A note on the eastern trade-

route in Asia Minor, pp. 76-77 [Testimonianze letterarie dirette sulle

strade commerciali orientali nell'Asia minore non ci sono giunte ; le

notizie indirette che abbiamo ci illuminano alquanto intorno alle rela-

zioni commerciali dai tempi più antichi fra l'Egeo e le regioni interne

dell'Asia minore e se ne può dedurre che la via principale costeggiasse

il Meandro]. — E. A. Sonnenschein, Hidden quantities, pp. 78-80 [Studio

di metrica latina, che non è possibile riassumere in breve. Mi limito

ad avvertire che fra altro l'autore considera la quantità della vocale

davanti a gn, i composti di ad e dis, come ascendo, distinguo, i perfetti

in -exi, i verbi in -sco ecc.]. — A. Lang, Achaeans and Ho m e r
, pp. 80-81

[A proposito dello studio dell'Allen, Homerica. I. The Achaeans in Class.

Rev. XXV. 1911, pp. 233-36 (v. Rivista XL 368): le divergenze di opi-

nioni fra' due filologi non sono in fondo sostanziali, e il Lang può quindi

ammettere la giustezza di talune conclusioni dell'ALLEN]. — Notes:

J. H. MoDLTON, MvTji^iEla àòìjÀa, pp. 81-82 [Intorno a Plutarco De

Iside et Osiride e. 46. 47, riguardo alla dottrina dei Magi]. — M. E. Hirst,

The gates of V i r g il' s Underwofld : a reminiscence of Lucretius,
pp. 82-83 [La descrizione virgiliana, Eneide VI 273-289, delle porte del-

l'inferno — descrizione che si può dividere in vari capitoli — è un'eco

delle cose dette da Lucrezio, III 978-1023, " non soltanto nel con-

cetto, bensì anche nella fraseologia e nella cadenza ,]. — R. C. Seat^n,

On A p II. Rh d. I 668 sqq., p. 83 [Non è necessaria nessuna corre-

zione; basta dare a naQ&svixaì, ciò che non pare impossibile, il senso di

' antiche donzelle ', ancient maidens]. — A. Sloman, On Ho race, Carm.

4, 5, 1, pp. 83-84 [Ancora (v. Rivista XL 369) su ' Divis arte bonis '].

Idem. 4. — J. E. Harry, Ajax furens {Soph. Ai. 143-147), pp. 105-108

[Commento; forse è preferibile %ei}i&v invece di /Ifi^dJv' e iTiofiavfj

invece di Ì7t7io/A.av^ : la frase %ELfiùv^ èni^dvTa corrisponde alla prece-

dente, vv. 137 sg., 8tav jiÀtjyìj èni^fi]. — H. Richabds, Ticenty lines of

the ' Agamemnon ', pp. 108-109 [I vv. 83-103 sono fuori posto ; andreb-

bero collocati dopo il 257]. — ?, -4 seventeenth-century archaeological

explorer and his methods, pp. 109-114 [L'argomento non riguarda se non

molto indirettamente la filologia classica, e quindi per noi basta il ti-

tolo]. — D. A. Slater, Was the fourth Eclogue written to celebrate the

marriage of Octavia to Mark Antony? A literary parallel, pp. 114-119

[Il parallelismo è dato dall'epitalamio catulliano di Peleo e Tetide —
c'è corrispondenza fra i due carmi anche nella loro disposizione sche-

matica — e se ne deduce che la IV ecloga può benissimo essere stata
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scritta per celebrare il matrimonio di Ottavia con M. Antonio: i nuovi

Peleo e Tetide orano Antonio e Ottavia ; non sarebbe stato un compli-

mento per Ottaviano assimilarlo all'eroe j^reco]. — E. A. Sturtevant,

'0 matre pulrhra fìlia ptilchrior, pp. 119-122 [Commento alla nota ode

oraziana; si tratta di Canidia e di sua fi<?lia Tindarys]. — Notes:

T. HuDSON-WiLLiAMs, A ttotc OH ouqhI^civ, pp. 122-123 [Erodoto IV

64. Polluce II 233; il significato del vocabolo latino pt/«re nel senso

di detrahere pilos, e plumare - deplumare]. — J. v. der Valk, Lncretius

HI 691-694, p. 123 [694 legge : Et lapis oppressus sub frictis fritgibus

asper]. — S. B. Slack, V ir gii, Aen. XII 161, ib. [ingenti mole sta

bene]. — J. V. Powell, Th ne. VII 47. 1, ib. [{bnò) Toìg]. — W. Ridgeway,

The origin of tragedy : a replij, pp. 134-139 [Risposta a A. W. Pickahd,

che nel n° di marzo 1912 della Class. Eeview pubblicò una recensione

dell'opera del R. dal titolo indicato ; nella risposta è riassunta in breve

la storia dell'origine della tragedia greca].

The American Journal of Philologtj. XXXI II. 1. 1912. 129. — E. Fitcii,

Apollo ni US Rhodius and Cijzicus, pp. 43-56 [Argon. I 936-1152:

questo passo dell'opera è, per la forma, poesia ; ma in realtà la sua

principale importanza non è poetica, bensì topografica e archeologica.

La visita degli Argonauti a Cizico, come è narrata da Apollonio,
" e una singolare combinazione di elementi „. Per lo più si crede che

la combinazione o fusione debba essere attribuita al poeta stesso, e non

alle sue fonti; invece è avveniito il contrario, che cioè egli la trovò

già fatta nelle sue fonti stesse. La questione topografica può servire

molto all'interpretazione del testo e degli scoli di Apollonio]. —
W. Wakrkn Wilson, The Partheneion of Al k m a n [Fragment 23 Bergk),

pp. 57-67 [Note critiche ed esegetiche; fra altro: 15 ànéòiXog àÀy.d

' help carne not ' — 50 sg. »7 oi)% ÓQf^g ; ó fièv yJÀr^g
\

alvinziy. óg (in-

vece di 'EvsTiKÓs) — 85 sgg. éyò)v f.ihv avzà
\
naqoévog ^i d À a n dz (od-'

av co ^é^aaa
\

yÀav§ — 92 sgg. z(p re yÙQ aiiQa(pÓQ(p \
advcòg è n é o lk e

71 d À Àrj V '

\
T<p Kv^egvdz^ òè XQV I

^^1^ *'"^ f-idÀ^ fi %h v {à%hv) &ym —
98 sg. àvxl <5' \è vv é a\

\
naCòcùv òeK[àg oV àsl,\ÒEL\. — J. A. Scott,

Phoinix in the lliad, pp. 68-77 [Tratta la questione, che riguarda l'unità

del poema, se Fenice avesse parte o meno nella versione originale della

TtQsa^eia del 1. IX, questione che si può risolvere ponendo mente al

modo in cui Fenice è introdotto nei seguenti libri dell'Iliade. Ora " tutto

concorre a dimostrare che egli era un originario, benché di poca im-

portanza, partecipante all'azione dell'Iliade „]. — E. Capps, Ila^aÀova&ai

in Arisi ophanes ' Anagyrus. Fr. 55 E, pp. 78-82 [L'attivo può si-
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gniflcare iiixta lavare o simul lavare ; il medio {nagaÀovad-ai e appunto

medio, e non passivo) significa " gei a bath on the side „, incidentemente].

Idem. Sujìplement. XXXIII. 1. 1912. Whole n° 129. — W. Sherwood

Fox, The JoHNS Hopkins Tahellae defixwnum, pp. 68 [Contenuto : biblio-

grafia; e. I : le T. d. dell'Università J. H. : § 1, storia e descrizione;

§ 2, ricostruzione ; § 3, descrizione delle tabelle ricostruite. — e. Il :

testo e note: § 1, Piotius
; § 2, Ai'onia; § 3, Vesonia; § 4, Secimda;

§ 5, Aquilia
; § 6, trascrizione di frammenti. Note ai singoli §§ escluso

il 6° — e. Ili : § 1, paleografia delle tabelle
; § 2, numero delle mani

[di scrittura] ; § 3, provenienza [dal Lazio e da Roma]
; § 4, data [I sec.

a. C. per tutte e cinque le tabelle] — Indici. Sono aggiunte 9 tavole,

di cui due in fotografia].

Mnemosyne. Bihliotheca philologica tarava. N.S. XL. 1912. 2. — Iohannis

Iacobi Reiskii animadversiones ad A r r i ani ' Indicam ' edidit A. G. Roos,

pp. 137-144 [I 3 p. 1, 6 sg. f]aav, l^éneixa MifioiaC), ènl òe Mriòoiai

II 7 p. 2, 21 sg. {ai) ì) aiti] d'dÀaaaa II 9 p. 2, 26 sg. 'Tq^daiog óÀiyoi

fihv III 3 p. 3, 9 sg. y^g {fu) nQÒg é'o} nal [elvai yÙQ òòòv /?.) tovto

inoltre dopo tò nélayog dev'essere caduto {xò nÀdios) IV 3 p. 4, 14

forse avT o V IV 13 p. 5. 15 sg. o xov te "Igtqov o tòv NeìÀov VI 2

p. 7, 21 sg. ^lÀttlùìv VI 6 p. 8, 3 sg. èoiKÒg èazl VII 9 p. 9, 25 tia-

raòel^ai Vili 11 p. 11, 2 sg. v-azà xaixò IX 5 p. 11, 29 sg. y.al {za)

hneQ IX 8 p. 12, 8 sg. zay^vzeQov zòJv tzuq' àÀÀoìv cioè "/.aQTz&v X 9

p. 13, 22 sg. fiévTOi ye XI 10 p. 15, 1 nÀaóojaiv o KÀaóevovaiv XIV 6

p. 18, 30 TZQÒg éadzeQov XVI 9 p. 21, 27 sg. nÀazsirjv ze e poi o fieio)

va espunto ov XVII 7 p. 23, 5 àvenofilad-ij XX 3 p. 25, 31 sg. com-

mento XX 6 p. 26, 17 ijd>j XX 9 p. 26, 27 Tzdvv ijdfj TidÀai XXI, 3

p. 27, 20 sg. 7tozt/^(p ? XXIII 1 p. 30, 2 èTt^^oÀog XXVII 5 p. 35, 4 sg.

àÀÀ' MOTZEQ èv {yófiazi (o zd(pQq)) zcp) noTa^u<^ XXVIII 1 p. 35, 30

TZQÙJzoi èv avzolatv XXIX 14 p. 38, 14 sg. commento XXIX 15 p. 38, 19

ajieÙQovoLv {òAiyov) Saov XLI 2 p. 52, 2 7voQd-f*(p invece di l<T&f4,(p

XLI 7 p. 52, 19 sg. espungere yf^g o leggere cmò z^g 'OfiriQizù>v y^g

XLIII 1 p. 53, 27 za [ihv {jiQÒg fioQétjv àvefiov) KazrjKBL XLIII 2 p. 54, 1 sg.

Tovzov {zòv) èxovza XLIII 10 p. 54, 31 {za) zavzrj], — J. .1. H(artman),

Emendatur Xen. ' Anab.'' IV 5, 27, p. 144 [avfifivovzi invece di avft-

lia&óvzi], — P. H. Damsté, Ad P. Annii Fiori fragmentum de Ver-

gilio oratore an poeta, pp. 145-146 [ed. Rossbach p. 183 in tempio (otium)

— ib. 10 recognosco\ ' hic\ inqiiam, ' Florum — p. 184, 17 cuius tu

quoque mihi — 185, 18 negant (et) patriam oppure negant, (uegant) pa-

triam — ib. 20 multas (cioè civitates) — 186, 6 portai (et) — ib. 18 et

[quam] aegro\. — I. van Wageningen, Cerdo, sive de nominihus propriis
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latinis appellativorum loco adhibitifì, pp. 147-172 [Per i Greci Kégòoìv è

sempre, dovunque nome proprio o indichi un artefice infimo che cerca

guada{?no {KéQÒog) con lavori manuali o designi uno schiavo. In Roma

Cerilo fu importato da operai e da schiavi, ma si deve attatto escludere

che in latino cotesto vocabolo sia divenuto un puro appellativo cioè

equivalga a operaritcs, opifex infimi generis. Di qui l'autore prende occa-

sione per elencare i nomi propri latini usati come appellativi (l'elenco

è in ordine alfabetico da Abdera a Zo'ilus), e ne desume che ci sono

alcuni nomi geografici, quali Etiripus, Tempe, che si possono chiamare

appellativi puri ; dei nomi personali, fra cui principalmente Apicius,

Cicero, Zuilus..., nessuno entrò ne nel linguaggio comune ne nella

lingua letteraria come appellativo puro, mentre sono quasi innumere-

voli quelli di Romani probi et fortes et integri (Acidini, Aemilii, Camilli,

Decii, Fabii, Palili, Regiili, Scipiones, ecc.) che fungono da appellativi

nel senso vero della parola. Quanto ai nomi greci epici e mitologici

latinizzati, alcuni [Aiax, Alexander, Belides, Castor, Prometheus, ecc.)

spesso sono adoperati appellativamente per scherzo o ludibrio ; altri

(Achilles, Amazon, Cassandra, Clytaemestra, Nestor, ecc.) saltem locis 2)aulo

gravioribus], — H. Wagenvookt H. Fil., In Taciti Dialogum adnota-

tiones, pp. 173-178 [cap. 7 quod si non nitro oritur — 10 inserere passini

famae — ib. ferat senza te — ib. [aut] elegisse ...dicturam. tolle igitiir...

superiorem. sentio .. .ferri- nobis {autein) ... in quibus [expressis] sì etc.

— 11 a proposito di in Nerone — 21 nec unum 'de popiilo'' Canuti aut

Atti ' de Furnio et Toranio ', quosque . . . probant : ipse mihi Calvus-vix-

satis facit. — 26 frequens sicut hi'' ita et {aliis) exclamatio]. — P. H.

Damsté, Notulae criticae ad Silium Itali e um, pp. 179-207 [(Con-

tinuazione; V. Rivista XL 182). — Sono presi in esame poco meno di

100 luoghi dei libri XIII-XVll]. — v. L(ef,uwen), Ad Eupolidis frag-

menta nova, pp. 207-208 [Il fram. 3 comincia con i versi, noti prima

d'ora [rò 'x^a^.y.iov]
\

[d-ég^aivé ^' ^^fv vt.aì d'iti]] néTteiv Ti\yà
\

[y.éÀev,

iva aTtÀdyxvoiai] avyyevó^Ed-a. — fr. I 8 forse ènei ^évov tiv' ovt

&ai,\zov ovH eq)aaze d'^éìpeiv. Ricostruzione della seconda parte del me-

desimo fr. : [vvif 5ia\x:Qéipsiv oUv TiQcòTa f.ièv
| XQV KaÀÀlav

\
rovs év

(lUKQolv Teiy^olv d-dii , -à {Qi.)(n{'>]T)iKW-\teQoi yixQ eiaiv iifi&v, — |
Ni-

K'flQazóv z" ^AzaQvéa,
\
[tQO(pìf\v dióóvva %oCvi,-A,ag

\

[iQelg àÀq)ÌTùj]v éxd-

oiip.
I
[éyù) 6è zàniÀoma (5]j/ zÙ)v /Qì^uazaìv

|

[oid' à]v zQi%òg Ttgialf^tjv.

Seguono li 6. V 5. V 10. VI 10 sgg.]. — A. Poutsma, Ad PI ut are hi

Vitam Artaxersis pp. 209-212 [XXVII in. commento a proposito di

àfid^ag e àQuaf^d^ag ; èiil [ècp') che dovrebbe essere piuttosto èv ;
zòv

jittQE^eÀd-óvza (invece di Tigoe^eÀ&óvza) ^ (non Jtaì) — XXVIII ex. ^ov-

Àaa&ai [zò (iovÀófievov) e adoperato in senso passivo — XT f. àvaiQùiv...

àvtjQìiKEv come in Senofonte /. C. V 1, 1 ày.ovaag . . . i\y.ovaa, Vili
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4,9 ènuKovctìv . . .i^Tii^Kovaa]. — S. A. Naber, Ad Xenophontis libel-

lum De re equestri, pp. 213-221 [Anzitutto a proposito dei freni (X 6) e del

ferramento dei cavalli (IV 3. V 9). Seguono note critiche : I § 1 è§a-

Àeiìpofiev § 12 eò%aXt,vóteQOv li § 1 {oò) óokeÌ IV § 2 è§a^yrjd'fi § 4

d-Qiyiiip V § 1 »cf<5v e Vili § 1 oQ&ia VI § 9 èvéanóvii, — L o n g o

Pastor. p. 260, 19 neQiaanelsv non neQiTtéaoiev]. — J. J. Hahtman, Ad

Virgilii eclogam X, pp. 222-228 [Osservazioni di vario genere, soprat-

tutto riguardo al fatto se Gallo possa essere stato ad un tempo pastore

(o cacciatore) e soldato]. — Lo stesso, Ad Ci e. Verr. Il § 83 {ed. Pe-

TERSON Ox. MCMVII), p. 228 [siimmam invece di suam]. — P. H. Damsté,

Epistula critica ad Iacobum Ioanne.m Hartman De Tibullo poeta, pp. 228

[IV II 23 muUos assumite in annos — ib. in 16 con Argtiar forse si al-

lude al concubito di Marte e Venere -- ib. iv 23 lautus invece di laetus

— ib. vi 3 Tota e la lezione vera ; 22 sg. : Sic tu gmta. veni,...]. . .vetns

ut sit amor — ib. viii 4 sta bene Arretino agro ablativo ; 6 : Non tem-

pestiva est saepe propinqua via — ib. xiii 1-2 nulla da mutare]. —
J. J. Hartman, Ad PI ut a r eh i Moralìa annotationes criticae, pp. 237-

250 [Sono presi in esame poco meno di 40 luoghi]. — Lo stesso. Ad

Ci e. Verr. II § 84, p. 250 [La legge 'sintattica' richiederebbe suam

e reddidisset].

Le Musée Belge. Revue de philologie classique. XVI. 1912. 2. — P. Grain-

DOR, Un épisode de la vie d'He'rode Atti cus
, pp. 69-90 [Iscri-

zione metrica, greca, inedita, in 17 distici, di cui gli ultimi quattro non

interi, del 175 o 176 d. C, che celebra le accoglienze solenni fatte ad

Erode Attico al suo ingresso in Atene. Ampio commento soprattutto sto-

rico]. — R. NiHARD, Le prohlème des ' Bacchantes ' d'Eurip)ide,

pp. 91-119 [Il lavoro continuerà e certamente l'autore giungerà a con-

clusioni, che a suo tempo riassumerò. Nella parte finora pubblicata sono

passate in rassegna in un I" capitolo le interpretazioni moderne, e in

un 11° si studia la concezione della tragedia in Euripide; una con-

clusione parziale qui c'è ed è questa, che il poeta appartiene alla nuova

generazione comparsa in Atene verso la metà del sec. V a. G., e in modo

generale ha seguito le opinioni correnti al suo tempo. Un'altra è la

stessa a cui era giunto il Croiset [Revue bleu genn. 1910 p. 65): " Eur.

est un penseur en mème temps qu'un poète dramatique. Mais ce qui

ressort, je crois, de toute étude impartiale et complète de son théàtre,

c'est qu'il est poète dramatique avant d'étre penseur ,]. — J. Révay,

Bibliographie de Minucius Felix depuis 1906, pp. 121-126 [Biblio-

grafia ragionata; il lavoro è un complemento della Bibliografia Minu-

ciana del Waltzing pubblicata in cotesto Musée Belge VI 1902, pp. 5-51
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e X 190G, pp. 245-248]. - A. Roerscu, Lipsiana, pp. 127-134 [Edi-

zione di tre lettere di J u s t e L i p s e ] . J. B. Poukens, Syntaxe des

inacriptions latines d'Afrique, pp. 135-180 [Il lavoro, tutto a citazioni,

non si può riassumere; debbo limitarmi a recare i titoli dei capitoli:

dopo l'introduzione (in cui si discorre, fra altro, della Africitas cioè del

latino africano) e un indice bibliografico, 'Sintassi di concordanza':

' A. Singolare e plurale. B. Confusione dell'uso delle persone. C. Contu-

sione dei generi. D. Confusione dei casi '].

Revite de l'instruction publiqiie en Belgique. IN. 1912. 1 e 2. — É. Boisacq,

Études étymologiques, p]). 1-8 [l. ciTtiog 'poirier', ciniov 'poire'': ì&t. pirus

' poirier', pirum 'poire' (" il greco ànt,og -ov \dÀi. pirus -um rimontano a

un medesimo vocabolo mediterraneo e preindoeuropeo, che potè essere

un * apiso; oramai caduto in dimenticanza. Si tratta di uno dei nume-

l'osi casi in cui i Greci, e in parte gl'Italici, adottarono i nomi indigeni

delle piante, nuove per essi, che scoprirono nei paesi solatii al tempo

del loro arrivo dalle regioni brumose dell'Europa centrale „). — II. Grec

d'ióg ' chacal ' {d-oìF- nel senso primitivo di ' strangolatore ' era in rap-

porto apofonico con óàFog e duriti (slavo, appunto ' strangolatore '), in

quanto questi rimontano a un indoeuropeo * dhàw; il lido-frigio Kav-

óavÀi]g ha il senso accertato di ' strangolatore del cane ', e 'd'wg è in

connessione etimologica con cotesti vocaboli : il nome del ' lupo-sciacallo
'

dev'essere stata una parola del Mediterraneo orientale, donde poi si

estese in varie regioni]. — J. De Dkcker, Ad Sen. rhet., Suas. II, 10,

pp. 9-17 [Legge: Hhjhs suasoriae feci mentionem, non quia in ea suiti-

litatis erat aliquid, quod vos excitare posset, sed ut scirctis quam nitide

Fuscus dixisset, vel quam licenter; ipse sententiam Feram? Vestri arbitrii

erit, utriim explicationes ejus luxuriosas putetis an Vel Poeticas. Pollio

Asinius aiebat hoc non esse suadere, Lascivire vero; Do nihil fuisse Tam

Inventione a re amotum quam has explicationes Fusci, quas nemo nostrum

non alias alia incUnatione vocis velut sua quisque modulatione cantaiat;

at quia semel in mentionem incidi Fusci, ex omnibus suasoriis celebres

descriptiunculas subtexam, etiamsi nihtl occurrerit quod quisquam alius

Nihil nisi stiasor dilexerit]..

Revue des études anciennes. XIV. 1912. 2. — H. Lechat, Notes arcìiéo-

logiques {Art grec). V, pp. 117-186 [Scultura: ara di Afrodite e di Adone

(rilievi a Roma — il cosidetto ' Trono Ludovisi ' — e a Boston). Accenni

letterarii al mito e bibliografia dell'argomento]. — G. Seure, Études sur
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quelques types curieux du cavalier thrace, pp. 137-166 [Descrizione di monu-

menti rappresentanti una divinità indigena delle popolazioni barbare

tracio-mesie, chiamata di solito 'dio cacciatore' o 'dio cavaliere'. In gran

parte sono anepigrafi ; altri non fanno menzione se non del cavaliere

ora col suo epiteto comune di •fJQcog ora assimilandolo ad Apollo o ad

Asclepio. E per noi basta]. — C. Jullian, Notes gaUo-romahtes. LIV. Atta-

logies de diverses sortes, pp. 167-174 [Mi limito a recare i titoli dei §§,

dacché nulla riguarda nemmeno lontanamente la filologia classica: Les

fruits de la terre promise. Les guides sacrés de l'exode. Les clocìtettes

magiqnes. La route des Alpes. Survirances du poulpe (su monete). Étangs

artificiels. Les tentacules vers les fleiwes]. — L. Colas, La voie roniaine de

Bordeaux à Astorga dans sa traversée des Pyrénées, pp. 175-188 [Descri-

zione particolareggiata della via; fra altro si dimostra in modo inconte-

stabile che Vlmus Pyraenens dell'Itinerario di Antonino è Saint-Jean-le-

Vieux]. — M, Clero, La Massiliographie, pp. 190 192 [È un ms del sec. XVI
saggio di una storia di Marsiglia: il Clekc ne desume uno, notizia rela-

tiva all'assedio di Massalia per opera di G. Cesare]. — C. Jullian, Chro-

niq ne gallo- roniaine, pp. 197-202 [Notizie in massima parte bibliogi-afiche].

— G. Radet, Chronique des études anciennes, pp. 222-224 [Altre notizie

bibliografiche su Creta e Micene, Delfo e l'Etolia, la battaglia di Sala-

mina, l'arcaismo capillare delle dame romane].

Idem. 8. — P. Waltz , Hésiode charron et geometre, pp. 225-238

[Commento al v. 426 di Opere : TQianld'ai^iov 6' aipiv rd^uveiv òenaòÒQtfi

àiA,d^rj. Il procedimento seguito da Esiodo per fabbricare una ruota

circolare è analogo a quello indicato da Aristofane [Uccelli 998-

1007) per disegnare un circolo sul suolo: anzitutto si segnavano due

diametri le cui dimensioni erano determinate con un calcolo e con

esperienze preliminari
;

poi se ne univano le quattro estremità con

quattro àxplóeg che permettevano di verificare se i quattro angoli erano

diritti ; le àtpìóeg dovevano essere di una dimensione prevista]. —
G. Seure, Etudes sur quelques types curieux du cavalier thrace, pp. 239-

261 [(Continuazione dal fase, preced. della Revue). — I Traci non crea-

rono il tipo ' sculpturale ' del loro dio 'cavaliere'; il culto però di

questo era veramente nazionale , ma il ' cavaliere ' non fu il solo dio

nazionale dei Traci. — Continuerà]. — A. Cdny, Questions gréco-orien-

tales. II. Uhypothhe préhellénique et le gr. /ìaatÀ-svg, hébr. ba^al, etc,

pp. 262-266 [La parola (iaatÀevg non è d'origine semitica]. - C. Sour-

DiLLE, Une théorie recente sur la formation du mythe d'Épaphos, pp. 267-

276 [Ampia recensione del lavoro di I. M. Linforth, Epaphos and the

Egyjytian Apis (University of California Puhlications in Classical Fhilology.

II. 1910, pp. 81-92). Secondo lo studioso americano Epaphos è parola greca,

ma il mito non è punto greco, bensì egiziano : Epafo non è altro che il
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dio-vitello Api. Ora il recensente dimostra che cotesta teoria, nella sua

parte essenziale, non è ammissibile]. — A. Jardé, Aineia ou Ainos?

pp. 277-278 [Teofrasto Ilùt. pi. Vili 4. 4, Caus. plAY \\A: Plinio

Hist. nat. XVIII 12. 6: i due autori hanno confuso Aineia e Ainos : non

rimane che a localizzare il frumento precoce, di 40 giorni, in modo

molto vago nella Grecia del nord]. — E. Ernault, J. Hatzkeld, ''Ayya-

QEVù)-'EyyaQ£ù), pp. 279-282 [Iscrizione d'Olimpia, Dittenbeugiìr in ^rc/i.

Zeit. 1877 p. 38, n. 38 {= Olympia V n. 335): in èvyuQovvies si deve

cercare un termine della jcoivrj, ed è èyyaqla da riattaccare ad dyyuQos,

àyyaQEVù), àyyaQeCa. 1 'Poìfiacot ol èvyaQovineg dell'iscrizione costitui-

vano a Elide una società privata di trasporti, e verosimilmente di tras-

porti per terra. Corrispondono ai vavyiÀtiQoi così frequenti nei porti

greci e particolarmente a Delo, fra' quali pare abbondassero gl'Italiani].

— J. Déchelette, La poinme des lances antiques, p. 282 [A proposito di

una notizia di Cassio Dione LXXVI (LXXVII Boissevain) 12, 3:

i pomi di rame (o di bronzo?) che ornavano le lance, a cui accennalo

storico, dalla parte opposta alla punta, si trovano già in Omero ed erano

in uso ancora al tempo dell'impero romano]. — C. Jullian, Notes gallo-

romaines. LV. Ulysse en Germanie, pp. 283-284 [Le parole di Tacito

(Germ. 3): adjecto Laertae patris nomine possono trarre in errore; ri-

mangono però due fatti e cioè la diffusione, nel mondo antico, della

religione omerica e la diffusione, nei paesi renani, dell'alfabeto greco].

— Ph. Fabia, Officiers gaulois dans les légions romaines au F*" siede de

notre ère {Tacite, Hist. IV 61 et 74), pp. 285-291 [Molti Galli, prima

di Traiano, erano stati ora comandanti di eserciti o di legioni, ora go-

vernatori di province e quindi tribuni legionari; ciò risulta dai due

luoghi dello storico]. — A. Blanchet, L'avènement de Postume à l'empire

(Monunient numismatique qui se rapporte à ce fait historique)
, pp. 292-

298 [Illustrazione di una medaglia di bronzo che nel verso rappresenta

Postumo in atto di arringare le sue truppe per comunicar loro l'ordine

che egli aveva ricevuto di depositare a Colonia il bottino conquistato

sui Franchi]. — Questions Hannibaliques : XII. T. Montanari, JoMrnaZ rfe

la marche d'Hannihal, pp. 299-304 [Dall'arrivo al Rodano alla seconda

battaglia all'entrata fra le Alpi : distanze secondo Polibio; dal Ro-

dano a Gap (alla Durance cominciarono le disgrazie del passaggio delle

Alpi); la prima battaglia (ebbe luogo presso Gap; l'antica Vopincum,

capitale dei Tricorii)]. — C. Jullian, Chronique gallo-romaine, pp. 308-

312 [Notizie bibliografiche].

Napoli, 6 agosto 1912.

Domenico Bassi.
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PUBBLICAZIONI RICEVUTE DALLA DIREZIONE

Domenico Bassi. Mitologia greca e romana. Ad uso delle scuole e delle

persone colte. Con 97 illustrazioni nel testo e IV tavole fuori testo.

Firenze, G. C. Sansoni, 1912, di pp. xix-339.

E. G. SiHLER. C. Julius Caesar Sein Leben nach den Quellen kritiscli

dargestellt. Deutsche, vom Verfasser selbst besorgte, berichtigte

und verbesserte Ausgabe. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner, 1912,

di pp. vii-274.

Otto Rossbach. Castrogiovanni das alte Henna in Sizilien nebst einer

Untersucliung iiber griechisclie und italisclie Todes- und FriJhlings-

gotter und neun Abbildungen. Leipzig und Berlin, B. G. Teubner,

1912, di pp. 47.

Matthias Gelzner. Die Nobilitat der romischen Republik. Leipzig und

Berlin, B. G. Teubner, 1912, di pp. vi-120.

Eduard Hermann. Griechische Forschungen. I. Die Nebensatze in den

griechischen Dialektinscliriften in Vergleich mit den Nebensatzen

in der griechischen Literatur und Die Gebildetensprache im Grie-

chischen und Deutschen. Mit zwei Tafeln. Leipzig und Berlin,

B. G. Teubner, 1912, di pp. vtii-346.

Eduard Meyer. Histoire de l'antiquité. Tome premier. Introduction à

l'étude des sociétés anciennes (évolution des groupements humains).

Traduit par Maxime David. Paris, Paul Geuthuer, 1912, di pp. viii-284.

CicERONis orationum Scholiastae Asconius. Scholia Bobiensia. Scholia

Pseudasconii Sangallensia. Scholia Cluniacensia et recentiora Am-

brosiana ac Vaticana. Scholia Lugdunensia sive Gronoviana et eorum

Excerpta Lugdunensia. Recensuit Thomas Stangl. Voi. II: Commen-
tarios continens. Vindobonae, F. Tempsky ; Lipsiae, G. Freytag;

1912, di pp. 352, in gr. 8 [I voli. I e III sono in preparazione].

G. D'Amato. AVM (ATJM) Principio fondamentale originario delle arti

umane. Genova, Lib. ed. E. Spiotti, 1913, di pp. 297.

Philostratus. In honour of Apollonius of Tyana. Translated by J. S.

Phillimore. In two volumes. Voi. I, di pp. cxxviii-141. Voi. II, di

pp. 296. Oxford, at the Clarendon Press, 1912.

Lesebuch aus Aristoteles mit Erlauterungen fiir den Schulgebrauch

herausgegeben von Gustav Schneidkr. Wien, F. Tempsky ; Leipzig,

G. Freytag; 1912, di pp. 83.
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John Williams Wuitiì. The verse of Greek comedy. London, Macmillan

and Co., 1912, di pp. xxx-479.

Skrifter ut<?ifaa af'Kiingl. HumanÌHti.ska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.

Band 10 : Beitrilge zur indogermanischen Wortforschung von P.

PKKS.SON. Teli 1, di pp. vin-5.50. Teil 2, pp. 551-1111. Uppsala, A.-B.

Akademiska Bokhandeln ; Leipzig?, Otto Harrassowitz; 1912.

Adolfo Gandiglio. Sintassi latina. Parte prima per la IH" ginnasiale.

Rocca S. Casciano, Licinio Cappelli, 1912, di pp. 132.

Frank Egleston Roiìhins. The Hexaemeral Literature. A study of the

Greek and Latin Commentaries on Genesia. A dissertation. The
University of Chicago Press. Chicago, Illinois, 1912, di pp. v-104.

R. Cagxat. La frontière militaire de la Tripolitaine à l'epoque romaine

(Extrait des Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, Tome XXXIX, pp. 77-109).

Édouakd Cuq. Le Sénatus-consulte de Délos de l'an 166 avant notre ère

(Estr. dai " Mémoires „ citt., voi. cit., pp. 139-161).

Giuseppe Ciuffa. La fine del mondo, le sibille, la fede e la scienza. Ri-

sposta ad alcune satire e critiche sul volume: Le sibille e le pre-

dizioni che si vanno avverando. Subiaco, Tip. dei monasteri, 1912,

di pp. vii-130.

Attilio Dal Zotto. Contributo al testo critico di sessanta Epigrammi
Greci. Feltre, Tip. P. Castaldi, 1912, di pp. 59.

Virgilio. Eneide (libro IL). Testo ; versione e note di Luciano Vischi.

Rocca S. Casciano, Licinio Cappelli, 1912, di pp. xin-63.

Berenice Pennacchietti. Sulle fonti dell'Alessandra di Licofrone. Catania,

Vincenzo MugHa, 1912, di pp. 20.

D. Cartosio. Vosque quoque lacus undae (ad Catull. XXXI 13). Aquilae,

typis Societatis artium graphicarum, MDCCCCXII, di pp. 18.

Wilhelm Gbrhausser. Der Protreptikos des Poseidonios. Inaugural-Dis-

sertation. Munchen, Buchdruckerei von C Wolf u. Sohn, 1912,

di pp. 76.

Maximus Lenchantin de Gdbernatis. De Horatio Cercidae imitatore (Estr.

dal " BoUett. di Filologia classica ,, Ann. XIX, Fase. 2-3, pp. 52-55).

Ettoee Romagnoli. Rodi nel canto di Pindaro (Dalla " Nuova Antologia „,

16 luglio 1912), di pp. 10.

B. L. Ullman. Horace and Tibullus (Estratto da " The American Journal

of Philology „ voi. XXXIIl, 2, pp. 149-167).

Joseph Edward Harry. Studies in Sophocles (University of Cincinnati

Studies, Series II, voi. VII, No. 3), di pp. 46.

The Languages in American Education. Michigan (University Bulletin,

New Series, voi. XIII, No. 5), di pp. 64.

Reform in Grammatica! Nomenclature. Michigan (University Bulletin,

voL cit., No. 6), di pp. 64.

Nunzio Maccarrone. Il latino delle iscrizioni di Sicilia (Estratto dagli

Studj romanzi „ pubblicati dalla Società Filologica Romana a cura

di E. Monaci, n° 7), di pp. 46.
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Adolfo Gandiglio. Intorno alle poesie latine di Leone XIII (Estratto dal

fascicolo di Marzo 1912 della " Rivista d'Italia ^, pp. 433-457).

A. Cassarà. I luoghi Esiodei intorno alla Creazione della donna. Catania,

Tip. Monaco e Mollica, 1911, di pp. 46.

Platone. Ione. Traduzione di Antonino Cassarà. Catania, Vincenzo Muglia,

1912, di pp. xiv-22.

Umberto Mancuso. Una nuova rappresentanza figurata di Saffo ? (Estratto

dal periodico " Classici e Neolatini ,, n° 2, anno 8°), di pp. 6.

Eranos. Acta philologica Suecana. Voi. XI, n. 2. I

Transactions and Proceedings of the American Philological Association,
J

1910. Volume XLI.

Harvard Studies in Classical Philology. Volume XXIII, 1912.

Classical Philology (The University of Chicago Press). Voi. VII, n. 3.

The Classical Review. Voi. XXVI, nn. 5 e 6.

The Classical Quarterly. Voi. VI, n. 3.

The Journal of Philology. Voi. XXXII, n. 63.

The American Journal of Philology. Voi. XXXIII, n. 2 (130).

Modem Language Notes. Voi. XXVII, n. 4.

Mnemosyne. Bibliotheca philologica Batava. Voi. XL, n. 3.

Revue de l' Instruction publique en Belgique. Voi. LV, nn. 1 e 2.
"*

Le Musée Belge. Voi. XVI, n. 3.

Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée Belge. Voi. XVI, nn. 4-6.

Revue des études anciennes. Voi. XIV, n. 3.

Bulletin de correspondance Hellénique. Ann. XXXV, nn. 5-12.

Byzantinische Zeitschrift. Voi. XXI, nn. 1 e 2.

Bibliotheca philologica classica. Voi. XXXIX, n. 1.

Atene e Roma. Ann. XV, nn. 163-164.

Bollettino di filologia classica. Ann. XIX, nn. 2-4.

Rivista d'Italia. Ann. XV, nn. 7 e 8.

Classici e Neolatini. Ann. Vili, n. 2.

* Didaskaleion ,. Studi filologici di Letteratura Cristiana antioa. Ann. 1,

Torino, 3 ottobre 1912.

Giuseppe Magrini gerente responsabile.
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