
















Cicerone, de legibus III, 34-36 

Quis autem non sentit omnem auctoritatem optimatium tabellariam legem abstulisse? Quam populus liber 
numquam desideravit, idem oppressus dominatu ac potentia principum flagitavit. Itaque graviora iudicia de 
potentissimis hominibus extant vocis quam tabellae. Quam ob rem suffragandi nimia libido in non bonis 
causis eripienda fuit potentibus, non latebra danda populo, in qua bonis ignorantibus quid quisque sentiret, 
tabella vitiosum occultaret suffragium. Itaque isti rationi neque lator quisquam est inventus nec auctor 
umquam bonus. XVI [35] Sunt enim quattuor leges tabellariae, quarum prima de magistratibus mandandis: 
ea est Gabinia, lata ab homine ignoto et sordido. Secuta biennio post Cassia est de populi iudiciis, a nobili 
homine lata L. Cassio, sed, pace familiae dixerim, dissidente a bonis atque omnis rumusculos populari 
ratione aucupante. Carbonis est tertia de iubendis legibus ac vetandis, seditiosi atque inprobi civis, cui ne 
reditus quidem ad bonos salutem a bonis potuit adferre. [36] Uno in genere relinqui videbatur vocis 
suffragium, quod ipse Cassius exceperat, perduellionis. Dedit huic quoque iudicio C. Coelius tabellam, 
doluitque quoad vixit se ut opprimeret C. Popillium nocuisse rei publicae. 

 
Cic., pro Plancio 49 

ain tandem? una centuria praerogativa tantum habet auctoritatis ut nemo umquam prior eam tulerit quin 
renuntiatus sit aut eis ipsis comitiis consul aut certe in illum annum; aedilem tu Plancium factum esse 
miraris, in quo non exigua pars populi, sed universus populus voluntatem suam declararit, cuius in honore 
non unius tribus pars sed comitia tota comitiis fuerint praerogativa? 
 

Livio 1, 43 

Haec omnia in dites a pauperibus inclinata onera. Deinde est honos additus. Non enim, ut ab Romulo 
traditum ceteri servaverant reges, viritim suffragium eadem vi eodemque iure promisce omnibus datum 
est; sed gradus facti, ut neque exclusus quisquam suffragio videretur et vis omnis penes primores civitatis 
esset; equites enim vocabantur primi, octoginta inde primae classis centuriae, ibi si variaret—quod raro 
incidebat—[fiebat] ut secundae classis vocarentur; nec fere unquam infra ita descenderunt ut ad infimos 
pervenirent. Nec mirari oportet hunc ordinem qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus, 
duplicato earum numero centuriis iuniorum seniorumque, ad institutam ab Ser. Tullio summam non 
convenire. Quadrifariam enim urbe divisa regionibus collibus qui habitabantur, partes eas tribus appellavit, 
ut ego arbitror, ab tributo; nam eius quoque aequaliter ex censu conferendi ab eodem inita ratio est; neque 
eae tribus ad centuriarum distributionem numerumque quicquam pertinuere. 

 

 



 

 

Cicerone, de legibus III, 1, 2-3 

Videtis igitur magistratus hanc esse vim ut praesit praescribatque recta et utilia et coniuncta cum legibus. 
Ut enim magistratibus leges, ita populo praesunt magistratus, vereque dici potest, magistratum esse legem 
loquentem, legem autem mutum magistratum. [3] Nihil porro tam aptum est ad ius condicionemque 
naturae — quod quom dico, legem a me dici intellegi volo — quam imperium, sine quo nec domus ulla nec 
civitas nec gens nec hominum universum genus stare, nec rerum natura omnis nec ipse mundus potest. 
Nam et hic deo paret, et huic oboediunt maria terraeque, et hominum vita iussis supremae legis 
obtemperat 
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Livio 8.13.10-14 

Priusquam comitiis in insequentem annum consules rogarent, Camillus de Latinis populis ad 

senatum rettulit atque ita disseruit: 'Patres conscripti, quod bello armisque in Latio agendum fuit, 

id iam deum benignitate ac virtute militum ad finem venit. Caesi ad Pedum Asturamque sunt 

exercitus hostium; oppida Latina omnia et Antium ex Volscis aut vi capta aut recepta in deditionem 

praesidiis tenentur vestris. Reliqua consultatio est, quoniam rebellando saepius nos sollicitant, 

quonam modo perpetua pace quietos obtineamus. Di immortales ita vos potentes huius consilii 

fecerunt ut, sit Latium deinde an non sit, in vestra manu posuerint; itaque pacem vobis, quod ad 

Latinos attinet, parare in perpetuum vel saeviendo vel ignoscendo potestis. Uoltis crudeliter 

consulere in deditos victosque? licet delere omne Latium, vastas inde solitudines facere, unde 

sociali egregio exercitu per multa bella magnaque saepe usi estis. Voltis exemplo maiorum augere 

rem Romanam victos in civitatem accipiendo? materia crescendi per summam gloriam suppeditat. 

Certe id firmissimum longe imperium est quo oboedientes gaudent. Sed maturato opus est quidquid 

statuere placet; tot populos inter spem metumque suspensos animi habetis; et vestram itaque de eis 

curam quam primum absolvi et illorum animos, dum exspectatione stupent, seu poena seu beneficio 

praeoccupari oportet. Nostrum fuit efficere ut omnium rerum vobis ad consulendum potestas esset; 

vestrum est decernere quod optimum vobis reique publicae sit.' 

[14] Principes senatus relationem consulis de summa rerum laudare sed, cum aliorum causa alia 

esset, ita expediri posse consilium dicere, [si] ut pro merito cuiusque statueretur, [si] de singulis 

nominatim referrent populis. Relatum igitur de singulis decretumque. Lanuuinis civitas data 

sacraque sua reddita, cum eo ut aedes lucusque Sospitae Iunonis communis Lanuuinis municipibus 

cum populo Romano esset. Aricini Nomentanique et Pedani eodem iure quo Lanuvini in civitatem 

accepti. Tusculanis servata civitas quam habebant crimenque rebellionis a publica fraude in 

paucos auctores versum. In Veliternos, veteres cives Romanos, quod totiens rebellassent, graviter 

saevitum: et muri deiecti et senatus inde abductus iussique trans Tiberim habitare, ut eius qui cis 

Tiberim deprehensus esset usque ad mille pondo assium clarigatio esset nec priusquam aere 

persoluto is qui cepisset extra vincula captum haberet. In agrum senatorum coloni missi, quibus 

adscriptis speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt. Et Antium nova colonia missa, cum eo 

ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscribi coloni vellent; naves inde longae abactae 

interdictumque mari Antiati populo est et civitas data. Tiburtes Praenestinique agro multati neque 

ob recens tantum rebellionis commune cum aliis Latinis crimen sed quod taedio imperii Romani 

cum Gallis, gente efferata, arma quondam consociassent. Ceteris Latinis populis conubia 

commerciaque et concilia inter se ademerunt. Campanis equitum honoris causa, quia cum Latinis 

rebellare noluissent, Fundanisque et Formianis, quod per fines eorum tuta pacataque semper 

fuisset via, civitas sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque eiusdem iuris condicionisque cuius 

Capuam esse placuit. Naves Antiatium partim in navalia Romae subductae, partim incensae, 

rostrisque earum suggestum in foro exstructum adornari placuit, Rostraque id templum appellatum. 

Prima che fossero indetti i comizi per l’elezione dei consoli dell’anno seguente, Camillo riferì al 

senato sulla questione del trattamento da usarsi ai popoli latini, così parlando: «O padri coscritti, il 

compito che nel Lazio era stato affidato alla guerra e alle armi è già stato condotto a termine, grazie 

al favore degli dei e al valore dei nostri soldati. Gli eserciti nemici sono stati sconfitti a Pedo e 

All’Astura: tutte le città latine, e Anzio nel territorio dei Volsci, sono state conquistate con la forza 

o costrette alla resa, e sono ora occupate dai nostri presidi. Rimane da deliberare, poiché troppo 

spesso essi turbano la nostra quiete con le loro ribellioni, in qual modo possiamo tenerli tranquilli 

con una duratura pacificazione. Gli dei immortali vi hanno lasciato così piena facoltà di decidere su 

questo punto, che da voi soli dipende se il Lazio deve ancora esistere oppure no. Dunque voi potete 

assicurarvi un’eterna pace nei rapporti coi Latini o con l’infierire o col perdonare. Volete usare la 



maniera forte verso i nemici arresi e sconfitti? Potete distruggere tutto il Lazio, e fare un deserto 

spopolato di quella terra donde spesso avete tratto un valoroso esercito alleato, che vi è stato utile in 

molte ed importanti guerre. Volete sull’esempio dei vostri antenati accrescere la potenza di Roma 

accogliendo i vinti nella cittadinanza? Avete un’occasione propizia per ingrandirvi acquistandovi 

grande gloria. Certo l’impero di gran lunga più stabile è quello a cui i sudditi ubbidiscono 

volentieri. Ma qualunque cosa decidiate di fare, bisogna fare in fretta. Voi tenete tanti popoli con 

l’animo sospeso tra la speranza e il timore, ed occorre che al più presto liberiate voi stessi da ogni 

preoccupazione nei loro riguardi, e colpiate i loro animi con la pena o col beneficio, mentre sono 

ancora storditi nell’attesa. Era compito nostro mettervi nella condizione di poter deliberare 

considerando ogni aspetto della questione: a voi tocca ora scegliere il partito migliore per voi e per 

la repubblica».  

[14] I capi del senato approvarono le idee espresse dal console sulla linea politica da tenere, ma 

dissero che, diversa essendo la posizione delle singole città, si poteva prendere una decisione 

conforme ai meriti di ciascuno solo se si apriva la discussione sui vari popoli uno per uno. Quindi si 

discusse e si decise caso per caso. Ai Lanuvini fu concessa la cittadinanza romana e furono lasciati i 

propri culti religiosi, a condizione che il tempio e il bosco sacro di Giunone Salvatrice diventassero 

patrimonio comune degli abitanti di Lanuvio e del popolo romano. Gli Aricini i Nomentani e i 

Pedani furono accolti nella cittadinanza alle stesse condizioni dei Lanuvini. Ai Tuscolani fu lasciata 

la cittadinanza, che essi già avevano; della ribellione fu ritenuta responsabile non l’intera città, ma 

alcuni pochi istigatori. I Velletrani, antichi cittadini romani, furono trattati duramente, perché tante 

volte si erano ribellati: furono abbattute le mura della città, i membri del senato furono allontanati e 

costretti ad abitate al di là del Tevere: chi fosse stato sorpreso al di qua del Tevere doveva pagare 

un’ammenda fino a mille assi, e colui che l’avesse preso non poteva lasciarlo in libertà fino a 

quando non pagava la somma dovuta. Nelle terre appartenenti ai nobili furono mandati dei coloni, e 

con la loro immissione Velletri riprese l’antico aspetto popoloso. Anche ad Anzio fu mandata una 

nuova colonia, e fu concessa facoltà agli Anziati di iscriversi anch’essi come coloni se lo volevano. 

Furono tolte agli Anziati le navi da guerra, e fu interdetta a quel popolo la navigazione marittima, 

ma fu concessa la cittadinanza romana. I Tiburtini e i Prenestini furono privati di una parte delle 

terre, non soltanto per la recente ribellione, colpa che era comune agli altri Latini, ma perché un 

tempo, per insofferenza della dominazione romana, avevano unito le loro armi a quelle dei Galli, 

popolo barbaro. Alle altre popolazioni latine fu tolto il diritto di matrimonio, di commercio e di 

riunione fra le diverse città. Ai Campani, in grazia dei loro cavalieri, perché non avevano voluto 

prender parte alla ribellione insieme coi Latini, e ai Fondani e ai Formiani, perché il passaggio dei 

Romani attraverso alle loro terre era sempre stato sicuro e tranquillo, fu concessa la cittadinanza 

senza diritto di suffragio. Ai Cumani ai Suessulani furono concessi gli stessi diritti e le stesse 

condizioni che a Capua. Le navi degli Anziati furono in parte condotte nei cantieri romani e in parte 

incendiate, e fu decretato che i loro rostri ornassero il palco eretto nel foro: a quello spazio 

consacrato fu dato il nome di Rostri.  

 



Livio 33.32.4-10 

Ad spectaculum consederant, et praeco cum tubicine, ut mos est, in mediam aream, unde sollemni 

carmine ludicrum indici solet, processit et tuba silentio facto ita pronuntiat: 'senatus Romanus et T. 

Quinctius imperator Philippo rege Macedonibusque deuictis liberos, immunes, suis legibus esse 

iubet Corinthios, Phocenses, Locrensesque omnes et insulam Euboeam et Magnetas, Thessalos, 

Perrhaebos, Achaeos Phthiotas'. percensuerat omnes gentes quae sub dicione Philippi regis 

fuerant. Audita voce praeconis maius gaudium fuit quam quod uniuersum homines acciperent: uix 

satis credere se quisque audisse et alii alios intueri, mirabundi uelut ad somni vanam speciem; 

quod ad quemque pertinebat, suarum aurium fidei minimum credentes, proximos interrogabant. 

reuocatus praeco, cum unusquisque non audire modo sed uidere libertatis suae nuntium aueret, 

iterum pronuntiauit eadem. tum ab certo iam gaudio tantus cum clamore plausus est ortus 

totiensque repetitus ut facile appareret nihil omnium bonorum multitudini gratius quam libertatem 

esse. ludicrum deinde ita raptim peractum est ut nullius nec animi nec oculi spectaculo intenti 

essent: adeo unum gaudium praeoccupauerat omnium aliarum sensum voluptatium. 

Avevano perso posto per lo spettacolo e, secondo l’usanza, il banditore, accompagnato da un 

trombettiere, si avanzò al centro dello stadio, da dove soleva annunziare, con una formula solenne, 

l’inizio dei giochi. Imposto il silenzio con uno squillo di tromba, così proclama: «Il senato romano e 

il generale Tito Quinzio, sconfitti il re Filippo e i Macedoni, ordinano che siano liberi, esenti da 

tributi, autonomi i Corinzi, i Focesi, i Locresi tutti e l’isola di Eubea, i Magneti, i Tessali, i Perrebi, 

gli Achei della Ftiotide». Aveva elencato tutti i popoli che erano stati sotto il dominio del re Filippo. 

Dopo aver ascoltato le parole del banditore, in tutti la gioia fu troppo grande per poter essere goduta 

appieno. Ciascuno riusciva a stento a convincersi di aver udito bene e si guardavano l’un l’altro 

stupefatti, come davanti alle vane apparenze di un sogno; ciascuno, per la parte che lo riguardava, 

non credendo alle proprie orecchie interrogava i vicini. L’araldo, richiamato perché tutti volevano 

non solo ascoltare ma anche vedere l’annunziatore della propria libertà, ripeté il medesimo 

proclama. Allora la gioia ormai sicura fece scoppiare un applauso così fragoroso, e tante volte 

ripetuto, da mostrare chiaramente come per quella moltitudine di tutti i beni nessuno fosse più caro 

della libertà. I giochi si svolsero poi rapidamente, senza che né l’animo né gli occhi di alcuno 

fossero intenti allo spettacolo: a tal punto quel sentimento di gioia, da solo, li aveva resi insensibili 

ad ogni altro piacere.  

Livio 32.28 

C. Cornelio et Q. Minucio consulibus omnium primum de prouinciis consulum praetorumque 

actum. (2) Prius de praetoribus  transacta res quae transigi sorte poterat: urbana Sergio, peregrina 

iurisdictio Minucio obtigit; Sardiniam Atilius, Siciliam  Manlius, Hispanias Sempronius citeriorem, 

Heluius ulteriorem est sortitus. (3) Consulibus Italiam Macedoniamque sortiri  parantibus L. 

Oppius et Q. Fuluius tribuni plebis impedimento erant, quod longinqua prouincia Macedonia esset 

(4) neque  ulla alia res maius bello impedimentum ad eam diem fuisset quam quod uixdum 

incohatis rebus in ipso conatu gerendi belli  prior consul reuocaretur: (5) quartum iam annum esse 

ab decreto Macedonico bello; quaerendo regem et exercitum eius  Sulpicium maiorem partem anni 

absumpsisse; Uillium congredientem cum hoste infecta re reuocatum; (6) Quinctium rebus  diuinis 

Romae maiorem partem anni retentum ita gessisse tamen res ut, si aut maturius in prouinciam 

uenisset aut hiems  magis sera fuisset, potuerit debellare: (7) nunc prope in hiberna profectum ita 

comparare dici bellum ut, nisi successor  impediat, perfecturus aestate proxima uideatur. (8) His 

orationibus peruicerunt ut consules in senatus auctoritate fore dicerent  se, si idem tribuni plebis 

facerent. Permittentibus utrisque liberam consultationem patres consulibus ambobus Italiam  

prouinciam decreuerunt, (9) T. Quinctio prorogarunt imperium donec successor ex senatus 

consulto uenisset. Consulibus  binae legiones decretae et ut bellum cum Gallis Cisalpinis qui 

defecissent a populo Romano gererent. (10) Quinctio in  Macedoniam supplementum decretum, sex 



milia peditum, trecenti equites, sociorum naualium milia tria. (11) Praeesse eidem  cui praeerat 

classi L. Quinctius Flamininus iussus. Praetoribus in Hispanias octona milia peditum socium ac 

nominis Latini  data et quadringeni equites, ut dimitterent ueterem ex Hispaniis militem; et 

terminare iussi qua ulterior citeriorue prouincia  seruaretur. (12) Macedoniae legatos P. Sulpicium 

et P. Uillium, qui consules in ea prouincia fuerant, adiecerunt. 

Essendo consoli Gaio Cornelio e Quinto Minucio ci si occupò prima di tutto delle province dei 

consoli e dei pretori. Venne prima risolta la questione delle province dei pretori, che si poteva 

sbrigare con l’estrazione a sorte. La provincia urbana toccò a Sergio, la iurisdictio peregrina a 

Minucio; Atilio ebbe in sorte la Sardegna, Manlio la Sicilia, Sempronio la Spagna Citeriore, Elvio 

la Spagna Ulteriore. I consoli stavano per tirare a sorte l’Italia e la Macedonia quando i tribuni della 

plebe Lucio Oppio e Quinto Fulvio lo impedirono sostenendo che la Macedonia era una provincia 

lontana e che fino ad allora nulla aveva maggiormente intralciato le operazioni di guerra quanto il 

richiamare il console uscente appena all’inizio delle operazioni, in pieno sforzo militare. Già tre 

anni erano passati dalla dichiarazione di guerra alla Macedonia. Sulpicio aveva impiegato la 

maggior parte dell’anno a cercare il re e il suo esercito. Villio, mentre stava per entrare in contatto 

con il nemico, era stato richiamato senza aver completato l’azione. Quinzio, pur trattenuto in Roma 

la maggior parte dell’anno da cerimonie religiose, aveva tuttavia condotto le operazioni in modo 

tale che, se fosse arrivato più presto nella provincia o se più tardi fosse giunta la brutta stagione, 

avrebbe potuto finire la guerra. Ora, benché fosse sul punto di portarsi nei quartieri d’inverno, si 

diceva che preparasse un piano di guerra in base al quale, se un successore non glielo impediva, 

sembrava in grado di concludere la guerra nell’estate successiva. Con tali argomenti convinsero i 

consoli a dichiarare che si sarebbero rimessi alle decisioni del senato, se i tribuni della plebe 

avessero fatto lo stesso. Visto che gli uni e gli altri lasciavano libertà di decidere, i senatori 

assegnarono per decreto ad entrambi i consoli la provincia d’Italia e prorogarono il comando a Tito 

Quinzio fino a quando per decisione del senato gli venisse mandato un successore. Ad ogni console 

furono assegnate con decreto due legioni con l’incarico di combattere i Galli Cisalpini che avevano 

defezionato dal popolo romano. Per Quinzio in Macedonia vennero decretati rinforzi consistenti in 

seimila fanti, trecento cavalieri e tremila marinai alleati. Lucio Quinzio Flaminino venne incaricato 

di mantenere il controllo della flotta. Ai pretori per le Spagne vennero affidati ottomila fanti 

ciascuno, alleati e latini, e quattrocento cavalieri, perché congedassero di là i veterani; vennero 

inoltre incaricati di tracciare il confine tra la provincia della Spagna Ulteriore e quella della Spagna 

Citeriore. In Macedonia vennero anche inviati come legati Publio Sulpicio e Publio Villio, che 

erano stati da consoli in quella provincia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valerio Massimo 4.1.10 

Ne Africanus quidem posterior nos de se tacere patitur. qui censor, cum lustrum conderet inque 

solitaurilium sacrificio scriba ex publicis tabulis sollemne ei precationis carmen praeiret, quo di 

immortales ut populi Romani res meliores amplioresque facerent rogabantur, 'satis' inquit 'bonae et 

magnae sunt: itaque precor ut eas perpetuo incolumes seruent', ac protinus in publicis tabulis ad 

hunc modum carmen emendari iussit. Qua uotorum uerecundia deinceps censores in condendis 

lustris usi sunt: prudenter enim sensit tunc incrementum Romano imperio petendum fuisse, cum 

intra septimum lapidem triumphi quaerebantur, maiorem autem totius terrarum orbis partem 

possidenti ut avidum esse quicquam ultra adpetere, ita abunde felix, si nihil ex eo, quod optinebat, 

amitteret. 

Neppure l’Africano minore ci fa tacere di sé. Al termine della sua censura, mentre compiva il 

consueto rituale espiatorio e lo scriba gli suggeriva nel corso del sacrificio solenne la formula tratta 

dai libri pubblici, con la quale gli dei immortali venivano scongiurati di rendere migliori e più 

grandi le sorti del popolo romano: «Esse sono già abbastanza buone e grandi», disse, «e perciò 

prego gli dei che le conservino tali per sempre»; e diede subito ordine che la formula dei libri sacri 

fosse trasformata in questo senso. Da quel giorno in poi i censori, in simili frangenti, usarono questa 

moderazione: perché l’Africano allora saggiamente avvertì che l’impero di Roma aveva dovuto 

chiedere agli dei un incremento allorché aspirava al trionfo entro sette miglia dalla città, mentre, ora 

ch’esso possedeva la maggior parte del mondo, come era segno di avidità desiderare dell’altro, così 

ci si poteva pienamente contentare se non perdeva nulla di quel che già possedeva.    

Livio 38.51.10-11 

Vestrum quoque quibus commodum est, Quirites, ite mecum, et orate deos, ut mei similes principes 

habeatis, ita, si ab annis septemdecim ad senectutem semper vos aetatem meam honoribus vestris 

anteistis, ego vestros honores rebus gerendis praecessi. 

«Anche chi tra voi, ne abbia la possibilità, o Quiriti, venga con me, e preghi gli dei di avere una 

classe di dirigenti simile a me, con questa premessa: se a diciassette anni fino alla vecchiaia voi mi 

avete sempre anticipato la mia età con i vostri onori, e io ho preceduto i vostri onori con le mie 

imprese». 














































