
Livio II, 32 









Tac., Ann. III, 26-28 

[26] Vetustissimi mortalium, nulla adhuc mala libidine, sine probro, scelere eoque sine 
poena aut coercitionibus agebant. neque praemiis opus erat cum honesta suopte 
ingenio peterentur; et ubi nihil contra morem cuperent, nihil per metum vetabantur. 
at postquam exui aequalitas et pro modestia ac pudore ambitio et vis incedebat, 
provenere dominationes multosque apud populos aeternum mansere. quidam 
statim aut postquam regum pertaesum leges maluerunt. hae primo rudibus 
hominum animis simplices erant; maximeque fama celebravit Cretensium, quas 
Minos, Spartanorum, quas Lycurgus, ac mox Atheniensibus quaesitiores iam et 
plures Solo perscripsit. nobis Romulus ut libitum imperitaverat: dein Numa 
religionibus et divino iure populum devinxit, repertaque quaedam a Tullo et Anco. 
sed praecipuus Servius Tullius sanctor legum fuit quis etiam reges obtemperarent. 

[27] Pulso Tarquinio adversum patrum factiones multa populus paravit tuendae 
libertatis et firmandae concordiae, creatique decemviri et accitis quae usquam 
egregia compositae duodecim tabulae, finis aequi iuris. nam secutae leges etsi 
aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissensione ordinum et apiscendi 
inlicitos honores aut pellendi claros viros aliaque ob prava per vim latae sunt. hinc 
Gracchi et Saturnini turbatores plebis nec minor largitor nomine senatus Drusus; 
corrupti spe aut inlusi per intercessionem socii. ac ne bello quidem Italico, mox civili 
omissum quin multa et diversa sciscerentur, donec L. Sulla dictator abolitis vel 
conversis prioribus, cum plura addidisset, otium eius rei haud in longum paravit, 
statim turbidis Lepidi rogationibus neque multo post tribunis reddita licentia 
quoquo vellent populum agitandi. iamque non modo in commune sed in singulos 
homines latae quaestiones, et corruptissima re publica plurimae leges. 

 
 



[28] Tum Cn. Pompeius, tertium consul corrigendis moribus delectus et 
gravior remediis quam delicta erant suarumque legum auctor idem 
ac subversor, quae armis tuebatur armis amisit. exim continua per 
viginti annos discordia, non mos, non ius; deterrima quaeque 
impune ac multa honesta exitio fuere. sexto demum consulatu 
Caesar Augustus, potentiae securus, quae triumviratu iusserat 
abolevit deditque iura quis pace et principe uteremur. acriora ex eo 
vincla, inditi custodes et lege Papia Poppaea praemiis inducti ut, si a 
privilegiis parentum cessaretur, velut parens omnium populus 
vacantia teneret. sed altius penetrabnat urbemque et Italiam et 
quod usquam civium corripuerant, multorumque excisi status. et 
terror omnibus intentabatur ni Tiberius statuendo remedio quinque 
consularium, quinque e praetoriis, totidem e cetero senatu sorte 
duxisset apud quos exsoluti plerique legis nexus modicum in 
praesens levamentum fuere. 





 





 



Livio IV, 3 





STORIA ROMANA 

Lezione 20/03/2020 



Polibio VI, 11 

ἦν μὲν δὴ τρία μέρη τὰ κρατοῦντα τῆς πολιτείας (ἅπερ 
εἶπα πρότερον ἅπαντα), οὕτως δὲ πάντα κατὰ μέρος 
ἴσως καὶ πρεπόντως συνετέτακτο καὶ διῳκεῖτο διὰ 
τούτων ὥστε μηδένα ποτ᾽ ἂν εἰπεῖν δύνασθαι 
βεβαίως μηδὲ τῶν ἐγχωρίων πότερ᾽ ἀριστοκρατικὸν 
τὸ πολίτευμα σύμπαν ἢ δημοκρατικὸν ἢ μοναρχικόν. 
καὶ τοῦτ᾽ εἰκὸς ἦν πάσχειν. ὅτε μὲν γὰρ εἰς τὴν τῶν 
ὑπάτων ἀτενίσαιμεν ἐξουσίαν, τελείως μοναρχικὸν 
ἐφαίνετ᾽ εἶναι καὶ βασιλικόν, ὅτε δ᾽ εἰς τὴν τῆς 
συγκλήτου, πάλιν ἀριστοκρατικόν: καὶ μὴν εἰ τὴν τῶν 
πολλῶν ἐξουσίαν θεωροίη τις, ἐδόκει σαφῶς εἶναι 
δημοκρατικόν. 



Polibio VI, 11, 11 

     Erano dunque tre gli elementi dominanti nella 
costituzione (…); ogni cosa in particolare era stata 
disposta e veniva regolata per mezzo loro in modo così 
equo e opportuno che nessuno, nemmeno tra i nativi, 
avrebbe potuto dire con sicurezza se il sistema politico 
nel suo insieme fosse aristocratico, democratico o 
monarchico. Ed era naturale che la pensassero così. A 
fissare lo sguardo sull’autorità dei consoli, infatti, esso ci 
sarebbe apparso senz’altro monarchico e regale; a 
fissarlo su quella del Senato, invece, aristocratico; se 
invece uno avesse considerato l’autorità del popolo, 
sarebbe sembrato chiaramente democratico. 



Cic., rep. I, 46 



Cic., rep. I, 46 
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Storia romana 



Cic., leg. III.1.2 

 [2] Marcus: 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.  

 



Cic., leg. III.1.2 

Voi vi rendete dunque conto che questa è l'essenza del 
magistrato, di sovraintendere e dare prescrizioni 
giuste ed utili ed in armonia con le leggi. Come 
infatti le leggi stanno al di sopra dei magistrati, così i 
magistrati stanno al di sopra del popolo, e si può dire 
veramente che il magistrato è una legge parlante, la 
legge invece è un magistrato muto. 

 



Cic., rep. II.2 



Cic., rep. II.2 



Gellio, NA XV.27 

 Quid sint “comitia calata,” quid “curiata,” quid 
“centuriata,” quid “tributa,” quid “concilium”; atque 
inibi quaedam eiusdemmodi. 

In libro Laelii Felicis Ad Q. Mucium primo scriptum 
est Labeonem scribere “calata” comitia esse quae pro 
conlegio pontificum habentur, aut regis aut 
flaminum inaugurandorum causa. 

Eorum autem alia esse “curiata,” alia “centuriata”; 
“curiata” per lictorem curiatum “calari,” id est 
“convocari,” “centuriata” per cornicinem. 



Gellio, NA XV.27 

Isdem comitiis, quae “calata” appellari diximus, et sacrorum 
detestatio et testamenta fieri solebant. Tria enim genera 
testamentorum fuisse accepimus: unum, quod calatis comitiis 
in populi contione fieret, alterum in procinctu, cum viri ad 
proelium faciendum in aciem vocabantur, tertium per familiae 
emancipationem, cui aes et libra adhiberetur. 

In eodem Laeli Felicis libro haec scripta sunt: “Is qui non 
universum populum, sed partem aliquam adesse iubet, non 
'comitia,' sed ' concilium' edicere debet. Tribuni autem neque 
advocant patricios neque ad eos referre ulla de re possunt. Ita 
ne 'leges' quidem proprie, sed 'plebis scita' appellantur quae 
tribunis plebis ferentibus accepta sunt, quibus rogationibus 
ante patricii non tenebantur, donec Q. Hortensius dictator 
legem tulit, ut eo iure quod plebs statuisset omnes Quirites 
tenerentur.” 



Gellio, NA XV.27 

Item in eodem libro hoc scriptum est: “Cum ex 
generibus hominum suffragium feratur, 
'curiata' comitia esse, cum ex censu et aetate 
'centuriata,' cum ex regionibus et locis, 
'tributa'; centuriata autem comitia intra pomerium 
fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari 
oporteat, intra urbem imperari ius non sit. Propterea 
centuriata in campo Martio haberi exercitumque 
imperari praesidii causa solitum, quoniam populus 
esset in suffragiis ferendis occupatus.” 



Gellio, NA XV.27 



Gellio, NA XV.27 



Livio I.43 

Haec omnia in dites a pauperibus inclinata onera. Deinde est honos 
additus. Non enim, ut ab Romulo traditum ceteri seruauerant 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—secundae classis; 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.  

 



Livio I.43 

Tutti questi obblighi e gravami vennero fatti ricadere sui ricchi, però essi 
ricevettero in cambio dei privilegi: infatti il voto non fu più individuale, 
concesso a tutti senza distinzione con lo stesso valore e lo stesso diritto, 
secondo l’uso introdotto da Romolo e mantenuto dagli altri re, ma venne ad 
avere un peso diverso secondo le classi, di guisa che nessuno in apparenza era 
escluso dal voto, ma in realtà tutto il potere politico era in mano dei cittadini di 
condizione più elevata. I cavalieri infatti erano chiamati per primi a votare; 
seguivano le ottanta centurie della prima classe; se vi era disaccordo fra queste, 
cosa assai rara, veniva chiamata la seconda classe, e quasi mai si scendeva tanto 
da giungere ai gradi più bassi. Non c’è da meravigliarsi che l’ordinamento 
attuale, istituito dopo che fu raggiunto il numero di trentacinque tribù, 
raddoppiando il numero delle tribù con le due centurie degli iuniori e dei 
seniori, non corrisponda la numero stabilito da Servio Tullio. Egli divise in 
quattro parti i rioni e i colli abitati della città, e chiamò queste divisioni tribù, 
da tributo, io ritengo; infatti fu Servio ad introdurre il sistema di distribuire il 
peso dei tributi secondo il censo; ma le tribù di Servio Tullio non avevano 
nessuna relazione colla divisione e col numero delle centurie. 



Velleio Patercolo II.32.1 

Digna est memoria Q. Catuli cum auctoritas tum 
verecundia. Qui cum dissuadens legem in contione 
dixisset esse quidem praeclarum virum Cn. 
Pompeium, sed nimium iam liberae rei publicae 
neque omnia in uno reponenda adiecissetque: "si 
quid huic acciderit, quem in eius locum 
substituetis?" subclamavit universa contio: "te, Q. 
Catule". Tum ille victus consensu omnium et tam 
honorifico civitatis testimonio e contione discessit '.  



Velleio Patercolo II.32.1 



Denario di Marco Giunio Bruto 
(metà del primo secolo a. C.) 



Denario di Publio Porcio Leca 
(fine secondo secolo a. C.) 



Livio 8.13.10-14 

 [13, 10] 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. 

[13, 10] 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.  

 



Valerio Massimo 4.1.10 

Ne Africanus quidem nos de se 

tacere patitur. 

posterior  

qui censor, cum lustrum 

conderet inque solitaurilium sacrificio 

scriba ex publicis 

carmen praeiret, quo 

tabulis sollemne ei 

di precationis  

immortales ut populi Romani res meliores 

amplioresque facerent rogabantur, 'satis'  

inquit 'bonae et magnae sunt: itaque  

precor ut eas perpetuo incolumes seruent', 



    Valerio Massimo 4.1.10 



Liv. 33.32.4-10 



Livio 33.32.4-10 



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. 



Livio 32.28 



Livio 42.47.1-9 



   Livio 42.47.1-9 



Livio 42.47.1-9 

Livio 42.47.1-9 





                  Floro 1.34 = 2.18 
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LA CRISI 

10/04/2020 



LA REPUBBLICA FRATTA 
Cic., rep. I, 31 

Nam ut videtis mors Tiberii Gracchi et iam ante 
tota illius ratio tribunatus divisit populum 
unum in duas partes.  



 
Appiano, Guerre civili I, 2 



Appiano, Guerre civili I, 2 



Appiano, Guerre civili I, 2 



Appiano, Guerre civili I, 2 



L’età della crisi 

15-16-17/04/2020 





Plutarco, Vita di Silla 30, 5 - 31 



Plutarco, Vita di Silla 30, 5 - 31 



Plutarco, Vita di Silla 30, 5 - 31 



Plutarco, Vita di Silla 30, 5 - 31 



Appiano, BC I 95-96 (442-446) 



Appiano, BC I 95-96 (442-446) 



Appiano, BC I 95-96 (442-446) 



Appiano, BC I 95-96 (442-446) 



Cic., Att. II, 3 (dic. 60) 



Cic., Att. II, 3 (dic. 60) 



Cic., Att. II, 3 (dic. 60) 



Cic., Att. II, 3 (dic. 60) 



Svetonio, Vita di Cesare 20 
Inito honore primus omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurna acta 

confierent et publicarentur. Antiquum etiam re[t]tulit morem, ut quo mense fasces 
non haberet, accensus ante eum iret, lictores pone sequerentur. Lege autem 
agraria promulgata obnuntiantem collegam armis foro expulit ac postero die in 
senatu conquestum nec quoquam reperto, qui super tali consternatione referre 
aut censere aliquid auderet, qualia multa saepe in levioribus turbis decreta erant, 
in eam coegit desperationem, ut, quoad potestate abiret, domo abditus nihil aliud 
quam per edicta obnuntiaret. 

 

Unus ex eo tempore omnia in re publica et ad arbitrium administravit, ut nonnulli 
urbanorum, cum quid per iocum testandi gratia signarent, non Caesare et Bibulo, 
sed Iulio et Caesare consulibus actum scriberent bis eundem praeponentes 
nomine atque cognomine, utque vulgo mox ferrentur hi versus: 

 

non Bibulo quiddam nuper sed Caesare factum est: 

nam Bibulo fieri consule nil memini. 



Svetonio, Vita di Cesare 20 
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Svetonio, Vita di Cesare 79 

Adiecit ad tam insignem despecti senatus contumeliam multo arrogantius 
factum. Nam cum in sacrificio Latinarum revertente eo inter inmodicas ac 
novas populi acclamationes quidam e turba statuae eius coronam lauream 
candida fascia praeligata inposuisset et tribuni plebis Epidius Marullus 
Caesetiusque Flavus coronae fasciam detrahi hominemque duci in vincula 
iussissent, dolens seu parum prospere motam regni mentionem sive, ut 
ferebat, ereptam sibi gloriam recusandi, tribunos graviter increpitos 
potestate privavit. Neque ex eo infamiam affectati etiam regii nominis 
discutere valuit, quamquam et plebei regem se salutanti Caesarem se, non 
regem esse responderit et Lupercalibus pro rostris a consule Antonio 
admotum saepius capiti suo diadema reppulerit atque in Capitolium Iovi 
Optimo Maximo miserit. Quin etiam varia fama percrebruit migraturum 
Alexandream vel Ilium, translatis simul opibus imperii exhaustaque Italia 
dilectibus et procuratione urbis amicis permissa, proximo autem senatu 
Lucium Cottam quindecimvirum sententiam dicturum, ut, quoniam 
fatalibus libris contineretur Parthos nisi a rege non posse vinci, Caesar rex 
appellaretur. 



Svetonio, Vita di Cesare 79 
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Plutarco, Vita di Cesare, 61, 6-8 

Quando Cesare, però, rifiutò il diadema, tutto il 
popolo applaudì con vigore. Di nuovo gli venne 
offerto e in pochi batterono le mani, Cesare rifiutò 
per la seconda volta e tutti di nuovo applaudirono. 
Il tentativo era chiaro; Cesare alzatosi, ordinò di 
portare la corona nel Campidoglio: furono viste le 
sue statue incoronate da diademi reali.  



Da Cesare ad Augusto 

22-23/04/2020 



Suet., Vita di Cesare 82 

Assidentem conspirati specie officii circumsteterunt, ilicoque Cimber 
Tillius, qui primas partes susceperat, quasi aliquid rogaturus 
propius accessit renventique et gestu in aliud tempus differenti 
ab utroque umero togam adprehendit: deinde clamantem: 'ista 
quidem vis est!' alter e Cascis aversum vulnerat paulum infra 
iugulum. Caesar Cascae brachium arreptum graphio traiecit 
conatusque prosilire alio vulnere tardatus est; utque 
animadvertit undique se strictis pugionibus peti, toga caput 
obvoluit, simul sinistra manu sinum ad ima crura deduxit, quo 
honestius caderet etiam inferiore corporis parte velata. Atque ita 
tribus et viginti plagis confossus est uno modo ad primum ictum 
gemitu sine voce edito, etsi tradiderunt quidam Marco Bruto 
irruenti dixisse: καὶ σὺ τέκνον; Exanimis diffugientibus cunctis 
aliquamdiu iacuit, donec lecticae impositum, dependente 
brachio, tres servoli domum rettulerunt.  



Suet., Vita di Cesare 82 

Quando fu messo a sedere, i congiurati gli si fecero attorno come per 
rendergli onore, e immediatamente Cimbro Tillio, che si era assunto 
il compito di dare il segnale, gli si avvicinò come per chiedergli 
qualcosa, e poiché Cesare gli opponeva un rifiuto e col gesto 
mostrava di voler rinviare quella faccenda a un altro momento, lo 
afferrò per la toga su entrambe le spalle; e mentre egli gridava: «Ma 
questa è violenza!» uno dei due Casca lo colpì di fronte, ferendolo 
poco sotto la gola. 

Cesare, afferrato il braccio di Casca, lo trapassò con lo stilo, e tentò di 
balzare in piedi ma venne fermato da un’altra ferita. Quando si 
accorse che da ogni parte gli venivano addosso coi pugnali levati, si 
avvolse il capo nella toga, e con la sinistra ne tirò giù il lembo fino ai 
piedi per cadere più decorosamente , con anche la parte inferiore 
del corpo coperta. 



Suet., Vita di Cesare 82 

In questo atteggiamento venne trafitto da ventitré 
ferite, avendo emesso un solo gemito senza 
articolare parola, dopo che gli era stato inferto il 
primo colpo. Qualcuno però ha tramandato che, 
rivolto a Marco Bruto mentre questi gli si 
avventava addosso, abbia esclamato: “Anche tu, 
figlio?”. Giacque esanime a terra per qualche 
tempo, mentre tutti fuggivano, fino a quando tre 
schiavi, depostolo su una lettiga con un braccio 
penzoloni, lo riportarono a casa. 



Plut., Vita di Cesare 68 
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Appiano, BC IV, 8-11 (31-45) 





Res gestae 1.1-4 

Annos undeviginti natus exercitum privato consilio et 
privata impensa comparavi, per quem rem publicam [a 
do]minatione factionis oppressam in libertatem 
vindic[avi. Eo nomi]ne senatus decretis honorificis in 
ordinem suum m[e adlegit, C. Pansa et A. Hirti]o 
consulibu[s, c]onsul[a]rem locum s[ententiae dicendae 
simul dans, et im]perium mihi dedit. Res publica n[e 
quid detrimenti caperet, me] propraetore simul cum 
consulibus pro[videre iussit. Populus] autem eodem 
anno me consulem, cum [consul uterque bello 
ceci]disset, et triumvirum rei publicae constituend[ae 
creavit]. 

 



Res gestae 1.1-4 

All’età di diciannove anni, per decisione personale e a mie 
spese ho allestito un esercito grazie al quale ho restituito la 
libertà alla repubblica oppressa dal dominio di una fazione. 
Per questa ragione il Senato con dei decreti onorifici mi ha 
ammesso nel suo ordine, sotto il consolato di Gaio Pansa e 
Aulo Irzio, dandomi contemporaneamente il rango 
consolare per esprimere il mio parere, e mi ha conferito 
l’imperium. Affinché la repubblica non soffrisse qualche 
danno, (il Senato) mi ha ordinato di prendere delle misure 
in qualità di propretore insieme con i consoli. Il popoli, poi, 
nello stesso anno mi ha eletto console, poiché entrambi i 
consoli erano caduti in guerra, e triumviro per la 
restaurazione della repubblica. 
 



Res gestae 34 

In consulatu sexto et septimo, postqua[m b]el[la civil]ia 
exstinxeram, per consensum universorum [po]tens re[ru]m 
om[n]ium, rem publicam ex mea potestate in senat[us 
populi]que R[om]ani [a]rbitrium transtuli. Quo pro merito 
meo senat[us consulto Au]gust[us appel]latus sum et 
laureis postes aedium mearum v[estiti] publ[ice coronaq]ue 
civica super ianuam meam fixa est, [et clu]peus [aureu]s in 
[c]uria Iulia positus, quem mihi senatum po[pulumq]ue 
Rom[anu]m dare virtutis clement[iaequ]e et iustitiae et 
pieta[tis cau]sa testatu[m] est p[er e]ius clupei 
inscriptionem. Post id tem[pus a]uctoritate [omnibus 
praestiti, potest]atis autem nihilo ampliu[s habu]i quam 
cet[eri, qui m]ihi quoque in ma[gis]tra[t]u conlegae 
f[uerunt]. 

 



Res gestae 34 

Durante il mio sesto e settimo consolato, dopo aver posto fine 
alle guerre civili, essendo in possesso del potere assoluto 
per consenso universale, ho trasferito la repubblica dal mio 
potere alla libera determinazione del Senato e del popolo 
romano. E per questo merito sono stato chiamato Augusto 
per senatoconsulto, gli stipiti della mia casa sono stati 
decorati con allori per ordine pubblico, sopra la porta della 
mia casa è stata affissa la corona civica e nella Curia Giulia è 
stato esposto uno scudo d’oro che il Senato e il popolo 
romano mi hanno assegnato per il mio valore, la mia 
clemenza, la mia giustizia e la mia pietà, come attesta 
l’iscrizione sopra lo scudo. Da allora sono stato superiore a 
tutti in autorità, ma non ho avuto più potere degli altri che 
sono stati miei colleghi in ciascuna magistratura. 

 



Liv., Per. 134 

Caesar, rebus compositis et omnibus provinciis in 
certam formam redactis, Augustus quoque 
cognominatus est.  



Il nuovo assetto augusteo e le 
dinamiche di successione 

24/04/2020 



Suet., Aug. 37 

 Quoque plures partem administrandae rei p. caperent, nova officia 

excogitavit: curam operum publicorum, viarum, aquarum, alvei 
Tiberis, frumenti populo dividundi, praefecturam urbis, triumviratum 
legendi senatus et alterum recognoscendi turmas equitum, 
quotiensque opus esset. 

 

Escogitò anche, perché un maggior numero di cittadini prendesse 
parte all’amministrazione dello stato, nuovi uffici: la cura delle 
opere pubbliche, delle strade, delle acque, dell’alveo del Tevere, 
della distribuzione del grano al popolo; la prefettura urbana; un 
triumvirato per scegliere i senatori e un altro per passare in 
rassegna i cavalieri ogni volta che fosse necessario. 



Suet., Aug. 28 
De reddenda re publica bis cogitavit: primum post oppressum 

statim Antonium, memor obiectum sibi ab eo saepius, 
quasi per ipsum staret ne redderetur; ac rursus taedio 
diuturnae valitudinis, cum etiam, magistratibus ac senatu 
domum accitis, rationarium imperii tradidit. Sed reputans 
et se privatum non sine periculo fore et illam plurium 
arbitrio temere committi, in retinenda perseveravit, 
dubium eventu meliore an voluntate. Quam voluntatem, 
cum prae se identidem ferret, quodam etiam edicto his 
verbis testatus est: «ita mihi salvam ac sospitem rem 
publicam sistere in sua sede liceat atque eius fructum 
percipere, quem peto, ut optimi status auctor dicar et 
moriens ut feram mecum spem, mansura in vestigio suo 
fundamenta rei publicae quae iecero». Fecitque ipse se 
compotem voti misus omni modo, ne quem novi status 
paeniteret. 

 



Suet., Aug. 28 
Due volte pensò di restaurare la repubblica: una prima volta subito 

dopo aver fiaccato Antonio, ricordando che da questo gli era stato 
ripetutamente rinfacciato che dipendeva proprio da lui il fatto che 
essa non fosse restaurata; poi, di nuovo, perché stanco di una lunga 
malattia. In questa occasione, anzi, convocate le autorità e il Senato 
in casa sua, consegnò loro un rendiconto finanziario dell’impero. 
Ma, considerando che come privato cittadino egli sarebbe stato 
sempre in pericolo, e che era rischioso affidare lo Stato all’arbitrio di 
più persone, continuò a tenerlo in pugno lui. Non si sa se con 
miglior risultato o con miglior intenzione. Questa intenzione egli 
non solo la sbandierò di tanto in tanto, ma una volta giunse a 
proclamarla in un editto: “Vorrei proprio che mi fosse possibile 
rimettere al suo posto sana ed indenne la repubblica, e godere il 
frutto che io cerco di questa restaurazione, di essere detto ciò 
fondatore di un ottimo stato, e di portare con me, morendo, la 
speranza che rimangano salde le fondamenta dello Stato, quali io 
avrò gettato”. Ed egli stesso fu realizzatore del suo voto, sforzandosi 
in ogni modo a che nessuno avesse a dolersi della nuova situazione. 
 



 
Gellio, Noctes Atticae 15.7.3 = fr. 22 Malcovati  

 

IX Kal. Octobris. (23 settembre 1 d.C.) 
'Ave, mi Gai, meus asellus iucundissimus, quem semper 

medius fidius desidero, cum a me abes. Set praecipue 
diebus talibus, qualis est hodiernus, oculi mei requirunt 
meum Gaium, quem, ubicumque hoc die fuisti, spero 
laetum et bene valentem celebrasse quartum et 
sexagesimum natalem meum. Nam, ut uides, 
κλιμακτῆρα communem seniorum omnium tertium et 
sexagesimum annum evasimus. Deos autem oro, ut, 
mihi quantumcumque superest temporis, id salvis nobis 
traducere liceat in statu rei publicae felicissimo 
ἀνδραγαθούντων ὑμῶν καὶ διαδεχομένων stationem 
meam.' 
 



Gellio, Noctes Atticae 15.7.3 = fr. 22 Malcovati  
 

Salve, mio Gaio, mio carissimo asinello, che sempre io 
desidero quando mi sei lontano. Ma soprattutto nei 
giorni come quello dʼoggi i miei occhi cercano il mio 
Gaio, che, ovunque sia, spero celebri lieto e in buona 
salute il mio sessantaquattresimo compleanno. Perchè, 
come tu vedi, sono sfuggito ai sessantatré anni, al 
climaterio comune a tutti i vecchi. Prego anche gli dei 
che quanto mi rimane di vita, possa trascorrerlo sano e 
salvo, con il nostro stato in fiorenti condizioni, mentre 
voi vi mostrate coraggiosi e vi preparate a succedere al 
mio posto.  



Tac., Ann. I, 31 

Isdem ferme diebus isdem causis Germanicae legiones 
turbatae, quanto plures tanto violentius, et magna spe fore 
ut Germanicus Caesar imperium alterius pati nequiret 
daretque se legionibus vi sua cuncta tracturis. (...) Igitur 
audito fine Augusti vernacula multitudo, nuper acto in urbe 
dilectu, lasciviae sueta, laborum intolerans, implere 
ceterorum rudes animos: venisse tempus quo veterani 
maturam missionem, iuvenes largiora stipendia, cuncti 
modum miseriarum exposcerent saevitiamque centurionum 
ulciscerentur. Non unus haec, ut Pannonicas inter legiones 
Percennius, nec apud trepidas militum auris, alios validiores 
exercitus respicientium, sed multa seditionis ora vocesque: 
sua in manu sitam rem Romanam, suis victoriis augeri rem 
publicam, in suum cognomentum adscisci imperatores.  

 



Tac., Ann. I, 31 

Press’a poco negli stessi giorni e per le stesse ragioni, si sollevarono anche le 
legioni di Germania, con tanta maggior violenza in quanto erano più 
numerose, ed animate dalla speranza che Germanico non sopportasse il 
dominio di un altro e si affidasse ai soldati, che con la loro violenza 
trascinerebbero tutto dietro di sé. (...) Udita la morte di Augusto, il volgo 
della città venuto all’esercito in seguito alle recenti leve, uso alle 
dissolutezze, intollerante di ogni fatica, cominciò a scaldare la testa ai rozzi 
provinciali, proclamando che era venuto il tempo in cui si doveva 
pretendere per i veterani un congedo anticipato, per i giovani paghe 
migliori, per tutti un freno alle miserie; era anche ora che si vendicassero 
della crudeltà dei centurioni. Queste cose non le diceva uno solo, come 
aveva fatto Percennio in Pannonia, e neppure si sussurravano alle trepide 
orecchie dei soldati, che volgevano lo sguardo ad altri eserciti più forti, ma 
da molte bocche si levava il grido della rivolta, e si proclamava che le sorti 
di Roma erano nelle mani dei soldati, che per le loro vittorie si era esteso il 
dominio dello stato e che dal loro nome prendevano, a loro volta, nome i 
generali.  

 



Tac., Hist. I, 14-16 



Tac., Hist. I, 14-16 



Tac., Hist. I, 14-16 



Tac., Hist. I, 14-16 



Tac., Hist. I, 14-16 



Erodiano 2.6.6-11 
 Ἰουλιανῷ δέ τινι, ἤδη μὲν τὴν ὕπατον τετελεκότι ἀρχήν, δοκοῦντι δὲ ἐν 

εὐπορίᾳ χρημάτων εἶναι, ἑστιωμένῳ [δὴ] περὶ δείλην ἑσπέραν διηγγέλη τὸ 
στρατιωτικὸν κήρυγμα παρὰ μέθην καὶ κραιπάλην· ἦν γὰρ καὶ τῶν ἐπὶ βίῳ 
μὴ σώφρονι διαβεβλημένων. πείθουσιν οὖν αὐτὸν ἥ τε γυνὴ καὶ ἡ θυγάτηρ 
τό τε τῶν παρασίτων πλῆθος ἀναθορόντα τοῦ σκίμποδος δραμεῖν ἐπὶ τὸ 
τεῖχος καὶ τὰ πραττόμενα μαθεῖν (…). ἐπεὶτοίνυν τῷ τείχει προσῆλθεν, 
ἐβόα [τε] πάντα δώσειν ὅσα βούλονται ὑπισχνούμενος, παρεῖναί τε αὑτῷ 
πάμπλειστα χρήματα καὶ θησαυροὺς χρυσοῦ καὶ ἀργύρου πεπληρωμένους 
ἔλεγε. (…) καθέντες δὲ κλίμακα τὸν Ἰουλιανὸν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνεβίβασαν. 
οὐ γὰρ πρότερον ἀνοῖξαι τὰς πύλας ἤθελον πρὶν ἢ τὴν ποσότητα μαθεῖν 
τῶν δοθησομένων χρημάτων. ὃ δ’ ἀνελθὼν τήν τε Κομμόδου μνήμην 
αὐτοῖς καὶ τὰς τιμὰς καὶ τὰς εἰκόνας, ἃς ἡ σύγκλητος καθεῖλεν, 
ἀνανεώσεσθαι ὑπέσχετο, καὶ πάντων δώσειν ἐξουσίαν ὧν εἶχον ἐπ’ 
ἐκείνου, ἑκάστῳ τε στρατιώτῃ τοσοῦτον ἀργύριον ὅσον μήτε αἰτῆσαι μήτε 
λήψεσθαι προσεδόκησαν· τὰ δὲ χρήματα μὴ μελλήσειν, ἀλλ’ οἴκοθεν ἤδη 
μεταπέμψεσθαι. τούτοις ἀναπεισθέντες οἱ στρατιῶται καὶ ταύταις ἀρθέντες 
ταῖς ἐλπίσιν αὐτοκράτορά τε τὸν Ἰουλιανὸν ἀναγορεύουσι. 

 



Erodiano 2.6.6-11 
Ma verso sera l’offerta dei soldati fu comunicata anche a un certo Giuliano, che già era 

stato console e veniva considerato molto ricco. Questi si trovava a tavola, intento a 
bere e a mangiare smoderatamente: infatti era famigerato per la sua dissolutezza. 
Subito la moglie, la figlia, e la folla dei parassiti, lo convinsero a precipitarsi dal suo 
posto e a correre verso le mura del campo per rendersi conto di ciò che accadeva. 
(…) Quando giunse sotto le mura, cominciò a gridare promettendo che avrebbe 
pagato tutto ciò che i soldati potevano chiedere, e vantandosi di avere immense 
ricchezze, e forzieri pieni di oro e di argento. (…) Sicché gettarono una scala e 
fecero salire sul muro Giuliano: infatti non volevano aprire le porte prima di aver 
appreso l’ammontare del futuro donativo. Una volta entrato, Giuliano promise loro 
che avrebbe riabilitato la memoria di Commodo, restaurando le iscrizioni 
onorifiche e le statue che il senato aveva fatto distruggere; inoltre affermò che 
avrebbe concesso loro tutti i diritti di cui godevano durante l’impero di Commodo, 
e che avrebbe dato a ciascun pretoriano tanto denaro quanto non si era mai 
sognato, nonché di ottenere, di chiedere; anzi questo denaro l’avrebbe fatto 
portare da casa senza ulteriore indugio. I soldati, persuasi da siffatti argomenti, e 
soddisfatti dalle promesse, proclamarono Giuliano imperatore.  

 



 
Cassio Dione 76 (75).7.4 

 
μάλιστα δ᾽ ἡμᾶς ἐξέπληξεν ὅτι τοῦ τε Μάρκου 

υἱὸν καὶ τοῦ Κομμόδου ἀδελφὸν ἑαυτὸν ἔλεγε, 

τῷ τε Κομμόδῳ, ὃν πρῴην ὕβριζεν, ἡρωικὰς. 

 

Ci rendeva sgomenti il suo continuo definirsi 
figlio di Marco e fratello di Commodo e la sua 
concessione di onori divini a quest’ultimo, 
che, fino a poco tempo prima, aveva 
oltraggiato.   

 

 



Erodiano 3.10.5 

τὸν δὲ πρεσβύτερον, ᾧ γνήσιον μὲν ἦν ὄνομα 
Βασσιανὸς πρὶν ἐς τὸν βασίλειον οἶκον 
παρελθεῖν, ὅτε δὲ τὴν τῆς ἀρχῆς τιμὴν εὐτύχησε, 
Σεβῆρος Ἀντωνῖνον ὠνόμασε, Μάρκου θελήσας 
αὐτὸν προσηγορίαν φέρειν.  

 

Non appena le sue ambizioni di potere erano state 
coronate dal successo, Severo aveva assegnato al 
suo primogenito (il cui nome, prima che la sua 
famiglia salisse al trono era Bassiano) il nome di 
Antonino, desiderando ch’egli in tal modo 
richiamasse il ricordo di Marco 



Il tardoantico 
14/05/2020 



Ammiano Marcellino 16.10.4-16 













Editto dei prezzi, praef. II, 106-137 





Suet., Aug. 101 
Testamentum L. Planco C. Silio cons. III. Non. Apriles, ante annum et quattuor menses quam 

decederet, factum ab eo ac duobus codicibus, partim ipsius partim libertorum Polybi et 
Hilarionis manu, scriptum depositumque apud se virgines Vestales cum tribus signatis aeque 
voluminibus protulerunt. Quae omnia in senatu aperta atque recitata sunt. Heredes instituit 
primos: Tiberium ex parte dimidia et sextante, Liviam ex parte tertia, quos et ferre nomen 
suum iussit, secundos: Drusum Tiberi filium ex triente, ex partibus reliquis Germanicum 
liberosque eius tres sexus virilis, tertio gradu: propinquos amicosque compluris. Legavit 
populo Romano quadringnties, tribubus tricies quinquies sestertium, praetorianis militibus 
singula milia nummorum, cohortibus urbanis quingenos, legionaris trecenos nummos: quam 
summam repraesentari iussit, nam et confiscatam semper repositamque habuerat. Reliqua 
legata varie dedit perduxitque quaedam ad vicies sestertium, quibus solvendis annuum diem 
finiit, excusata rei familiaris mediocritate, nec plus perventurum ad heredes suos quam milies 
et quingenties professus, quamvis viginti proximis annis quaterdecies milies ex testamentis 
amicorum percepisset, quod paene omne cum duobus paternis patrimoniis ceterisque 
hereditatibus in rem publicam absumpsisset. Iulias filiam neptemque, si quid iis accidisset, 
vetuit sepulcro suo inferri. Tribus voluminibus, uno mandata de funere suo complexus est, 
altero indicem rerum a se gestarum, quem vellet incidi in aeneis tabulis, quae ante 
Mausoleum statuerentur, tertio breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique 
esset, quantum pecuniae in aerario et fiscis et vectigaliorum residuis. Adiecit et libertorum 
servorumque nomina, a quibus ratio exigi posset. 

 



Suet., Aug. 101 
Le vergini Vestali produssero il testamento ch’egli aveva redatto sotto il consolato di Lucio Planco 

e Gaio Sestilio il terzo giorno prima delle None di aprile, un anno e quattro mesi prima di 
morire, e scritto in due rotoli, in parte di sua mano e in parte per mano dei liberti Polibio e 
Ilarione; e produssero anche tre rotoli allo stesso modo sigillati. Tutto fu aperto e letto nel 
Senato. Istituì primi eredi: Tiberio per metà più un sesto, Livia per un terzo, e a entrambi 
imponeva di portare il suo nome; eredi in secondo grado: Druso figlio di Tiberio per un terzo, 
e per le parti rimanenti Germanico e i suoi tre figli maschi; in terzo grado molti parenti e 
amici. Al popolo romano legò quaranta milioni di sesterzi, alle tribù tre milioni e mezzo, ai 
soldati pretoriani mille per ciascuno, cinquecento alle coorti urbane, trecento ai legionari: e 
queste somme dispose che fossero pagate subito, giacché le aveva sempre tenute riposte in 
serbo. Altri legati lasciò, alcuni fino a due milioni di sesterzi, a soddisfare i quali stabilì il 
termine di un anno, scusandosi con la modestia delle sue sostanze e dichiarando che ai suoi 
eredi non sarebbero toccati più di cento cinquanta milioni di sesterzi, sebbene negli ultimi 
vent’anni avesse da testamenti di amici ricevuto mille quattrocento milioni: ché, insieme coi 
due patrimoni paterni e con altre eredità, aveva speso quasi tutto per lo stato. Proibì che le 
due Giulie, la figlia e la nipote, venendo a morte fossero deposte nel suo sepolcro. Dei tre 
altri rotoli, in uno aveva raccolto le disposizioni per i suoi funerali, in un altro l’elenco delle 
opere da lui compiute, che voleva inciso su tavole di bronzo da collocarsi davanti al suo 
mausoleo; nel terzo una sommaria relazione su tutto l’Impero, quante truppe fossero sotto le 
insegne in ciascuna regione, quanto denaro fosse nell’erario, nelle sue casse e in residui da 
riscuotere delle pubbliche entrate; e aggiungeva anche i nomi dei liberti e dei servi ai quali si 
sarebbero potuti chiedere i conti. 

 



Ovidio, Fasti 

1.590 

et tuus nomine Augusto dictus avus 

1.607-608 

Sed tamen humanis celebrantur  honoribus omnes, /  
hic socium summo cum Iove nomen habet 

1.609-612 

Sancta vocant augusta patres, augusta vocantur / 
templa sacerdotum rite dicata manu: / huius et 
augurium dependet origine verbi / et quodcumque 
sua Iuppiter auget ope.  



Suet., Aug. 7 
Infanti cognomen Thurino inditum est, in memoriam maiorum originis, 

vel quod regione Thurina recens eo nato pater Octavius adversus 
fugitivos rem prospere gesserat. Thurinum cognominatum satis 
certa probatione tradiderim, nactus puerilem imagunculam eius 
aeream veterem, ferreis et paene iam exolescentibus litteris hoc 
nomine inscriptam, quae dono a me principi data inter cubiculi Lares 
colitur. Sed et a M. Antonio in epistolis per contumeliam saepe 
Thurinus appellatur, et ipse nihil amplius quam mirari se rescribit, 
pro obprobio sibi prius nomen obici. Postea Gai Caesaris et deinde 
Augusti cognomen assumpsit, alterum testamento maioris avunculi, 
alterum Munati Planci sententia, cum, quibusdam censentibus 
Romulum appellari oportere quasi et ipsum conditorem urbis, 
praevaluisset, ut Augustus potius vocaretur, non tantum novo sed 
etiam ampliore cognomine, quod loca quoque religiosa et in quibus 
augurato quid consecratur augusta dicantur, ab auctu vel ab avium 
gestu gustuve, sicut etiam Ennius docet scribens: Augusto augurio 
postquam incluta condita Roma est. 

 



Suet., Aug. 7 

Da fanciullo gli avevano dato il soprannome di Turino, vuoi per ricordare la sua origine, 
vuoi perché nel territorio di Turi il padre Ottavio, poco tempo dopo la sua nascita, 
aveva sconfitto gli schiavi fuggitivi. Ho potuto constatare con certezza che Augusto 
venne chiamato Turino, perché ho posseduto una vecchia effigie di bronzo che lo 
rappresenta fanciullo, con sopra scritto, a lettere di ferro quasi cancellate, tale 
soprannome; ho regalato questa effigie al nostro principe, che la venera tra i suoi 
dei domestici. Anche Marco Antonio, per ingiuriarlo, nelle sue lettere lo chiama 
spesso Turino: e Augusto meravigliandosi si accontenta di rispondere: «Non vedo 
perché debba considerare un insulto il mio primo nome». In seguito assunse il 
nome di Gaio Cesare, e poi il soprannome di Augusto. Il primo, in base al 
testamento del prozio, l’altro perché, mentre alcuni senatori erano del parere di 
attribuirgli quello di Romolo, quasi fosse stato il secondo fondatore di Roma, 
prevalse la proposta di Munazio Planco di chiamarlo invece Augusto, non tanto per 
attribuirgli un nome che non era mai statob usato prima, quanto per il significato 
onorifico di quella parola. Infatti si chiamano «augusti» i luoghi resi sacri dalla 
religione, e in cui si prendono gli auguri per consacrare qualcosa, sia che questa 
parola derivi da auctus sia che derivi da avium gestus o da gustus, come ci ricorda 
questo verso di Ennio: 

«Dopo che l’inclita Roma fu eretta con presagio augusto». 
 



Vell. Pat. 2.91 

Quod cognomen illi iure Planci sententia 
consensus universi senatus populique Romani 
indidit. 

 



Serv., ad Aen. 1.292 

Vera tamen hoc habet ratio, Quirinum Augustum 
esse, Remum vero pro Agrippa positum (…) nam 
adulans populus Romanus Octaviano tria obtulit 
nomina, utrum vellet Quirinus, an Caesar, an 
Augustus vocari. Ille ne unum eligendo partem 
laederet quae aliud offerre cupiebat, diverso 
tempore omnibus usus est, et primo Quirinus 
dictus est, inde Caesar, postea quod et obtinuit 
Augustus, sicut Svetonius probat et in Georgicis 
ostendit Vergilius. 

 

 



Serv., ad Aen. 7.153 

Augusta moenia, moenia augurio consecrata.  

 



 
Festo/Paolo, s.v. Augustus, p. 2 L 

 

Augustus locus sanctus ab avium gestu, id est 
quia ab avibus significatus est, sic dictus; sive 
ab avium gustatu, quia aves pastae id ratum 
fecerunt.  

 

 



Paolo, p. 327 L 

Romam Romulus de suo nomine appellavit, sed 
ideo Romam, non Romulam, ut ampliore 
vocabuli significatu prosperiora patriae suae 
ominaretur. 

 



Aug., RG 8.5 

Legibus novis m[e auctore l]atis m[ulta] exempla 
maiorum exolescentia iam ex nostro [saecul]o 
red[uxi et ip]se multarum rerum exempla 
imitanda post[eris tradidi] 

 



Paolo/Festo, s.v. civicam coronam, p. 37L 
 

Civicam coronam civis salutis suae causa 
servatus in proelio dabat, quae erat [i]lignea,  
frondem habens perennem. 

 



Val. Max. 2.8.7 

Lauream nec senatus cuiquam dedit nec 
quisquam sibi dari desideravit civitatis parte 
lacrimante. Ceterum ad quercum pronae 
porriguntur, ubi ob cives servatos corona 
danda est, qua postes Augustae domus 
sempiterna gloria triumphant. 

 

 



Cassio Dione 53.16.4 

Καὶ γὰρ τὸ τε τὰς δάφνας πρὸ τῶν βασιλείων 
αὐτοῦ προτίθεσθαι, καὶ τὸ τὸν στέφανον 
δρύινον ὑπὲρ αὐτῶν ἀρτᾶσθαι, τότε οἱ ὡς καὶ 
αεὶ τούς τε πολεμίους νικῶντι καὶ τοὺς 
πολίτας σώζοντι ἐψεφίσθη. 

 

 



Vell. Pat. 2.89 

Finita vicesimo anno bella civilia, sepulta 
externa, revocata pax, sopitus ubique 
armorum furor, restituta vis legibus, iudiciis 
auctoritas, senatui maiestas, imperim 
magistratuum ad pristinum redactum modum, 
tantummodo octo praetoribus adlecti duo. 
Prisca illa et antiqua rei publicae forma 
revocata.  

 



CIL I2, p. 231=Inscr.It. XIII.2.17, Fasti 
Praenestini, 13 gennaio 

E eid(us) np[- - -] / puta[- - -] / id est [- - -] / non [- - -] / al[- - -] / Corona 
querc[- - -] / Augusti poner[- - -] / p. R. rest[- - -]t[- - -]. 

  
  
A. Corona querc[ea, uti super ianuam domus Imp. Caesaris] /Augusti 

poner[etur, senatus decrevit, quod rem publicam] / p(opulo) 
R(omano) rest[it]u[it]. 

 
 B. Corona querc[ea a senatu, uti super ianuam Imp. Caesaris] /Augusti 

poner[etur, decreta quod cives servavit, re publica] / p(opuli) 
R(omani) rest[itu]t[a]. 

  
  

 
 



Suet., de gramm. 17 

M. Verrius Flaccus (…). Quare ab Augusto 
quoque nepotibus eius praeceptor electus, 
transiit in Palatium cum tota schola (…). 
Statuam habet Praeneste, in superiore fori 
parte circa hemicyclium, in quo fastos a se 
ordinatos et marmoreo parieti incisos 
publicarat. 

 



Gellio, NA 5.6.13; 15 
 

Masurius autem Sabinus in undecimo librorum 
memorialium ciuicam coronam tum dari 
solitam dicit, cum is, qui ciuem seruauerat, 
eodem tempore etiam hostem occiderat neque 
locum in ea pugna reliquerat (...). Hac corona 
ciuica L. Gellius, uir censorius, in senatu 
Ciceronem consulem donari a re publica 
censuit, quod eius opera esset atrocissima illa 
Catilinae coniuratio detecta uindicataque. 

 



Ovidio, Tristia 3.1.31-48 

Inde petens dextram "porta est" ait "ista Palati, / hic Stator, hoc 
primum condita Roma loco est." / Singula dum miror, uideo 
fulgentibus armis / conspicuos postes tectaque digna deo. / "Et Iouis 
haec" dixi "domus est?" Quod ut esse putarem, /  augurium menti 
querna corona dabat. / Cuius ut accepi dominum, "Non fallimur," 
inquam, / "et magni uerum est hanc Iouis esse domum. / Cur tamen 
opposita velatur ianua lauro, / cingit et augustas arbor opaca fores? 
/ Num quia perpetuos meruit domus ista triumphos, / an quia 
Leucadio semper amata deo est? / Ipsane quod festa est, an quod 
facit omnia festa? / Quam tribuit terris, pacis an ista nota est? / 
Utque uiret semper laurus nec fronde caduca / carpitur, aeternum 
sic habet illa decus? / Causa superpositae scripto est testata 
coronae: / seruatos ciues indicat huius ope. 

 







Lex Iulia de senatu habendo 

08/05/2020 



Properzio 4.1.11-14 

Curia, praetexto quae nunc nitet alta senatu, / 
pellitos habuit, rustica corda, / Patres. bucina 
cogebat priscos ad verba Quirites: / centum illi 
in prati saepe senatus erat. 

 



Suet., Aug. 35 
Senatorum affluentem numerum deformi et incondita turba erant 

enim super mille, et quidam in-dignissimi et post necem Caesaris 
per gratiam et praemium adlecti, quos orciuos uulgus 
uocabat_ad modum pristinum et splendorem redegit duabus 
lectionibus: prima ipsorum arbitratu, quo uir uirum legit, 
secunda suo et Agrippae (…). Quo autem lecti probatique et 
religiosius et minore molestia senatoria munera fungerentur, 
sanxit, ut prius quam consideret quisque ture ac mero 
supplicaret apud aram eius dei, in cuius templo coiretur, et ne 
plus quam bis in mense legitimus senatus ageretur, Kalendis et 
Idibus, neue Septembri Octobriue mense ullos adesse alios 
necesse esset quam sorte ductos, per quorum numerum decreta 
confici possent; sibique instituit consilia sortiri semenstria, cum 
quibus de negotiis ad frequentem senatum referendis ante 
tractaret. sententias de maiore negotio non more atque ordine 
sed prout libuisset perrogabat, ut perinde quisque animum 
intenderet ac si censendum magis quam adsentiendum esset. 

 



Suet., Aug. 35 
I senatori, divenuti una turba sconcia e disordinata, erano oltre mille: alcuni 

tra i più indegni, eletti per raccomandazione o per denaro dopo la morte 
di Cesare, venivano chiamati «orcini» dal popolo. Augusto li ricondusse al 
numero e allo splendore pristini con una duplice selezione: la prima a 
giudizio di loro stessi, facendo in modo che ciascuno ne scegliesse un 
altro; la seconda a giudizio suo e di Agrippa (…). Affinché quelli che erano 
stati scelti e approvati prendessero parte con maggior scrupolo e minore 
disagio ai lavori del Senato, stabilì che ognuno, prima di mettersi a sedere, 
facesse le suppliche con incenso e vino al dio nel cui tempio si teneva la 
riunione, e che di norma non si convocasse il Senato più di due volte al 
mese, alle calende e alle idi, e che nei mesi di settembre e di ottobre 
bastasse solo l’intervento di coloro che erano stati designati dalla sorte 
perch fosse raggiunto il numero legale nelle decisioni. Per ciò che 
concerne i suoi rapporti con il Senato, Augusto usò sorteggiare ogni sei 
mesi un certo numero di consiglieri di quell’ordine, con cui trattava in 
precedenza gli affari che poi venivano discussi in seduta plenaria. Nelle 
questioni di maggior importanza non chiedeva i pareri secondo la 
tradizione o l’ordine, ma a suo piacimento affinché tutti prestassero 
sempre la massima attenzione, come coloro che si sono riuniti più per 
decidere che per approvare. 

 



Cassio Dione 55.3.1-4 
τοῦτο μὲν δὴ τοιοῦτόν ἐστιν, ὁ δ᾽ Αὔγουστος τάς τε τῆς γερουσίας ἕδρας ἐν ῥηταῖς 

ἡμέραις γίγνεσθαι ἐκέλευσεν ῾ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν πρότερον ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν 
ἐτέτακτο καί τινες διὰ τοῦτο πολλάκις ὑστέριζον, δύο βουλὰς κατὰ μῆνα κυρίας 
ἀπέδειξεν, ὥστε ἐς αὐτὰς ἐπάναγκες, οὕς γε καὶ ὁ νόμος ἐκάλει, συμφοιτᾶν; (2) 
καὶ ὅπως γε μηδ᾽ ἄλλη μηδεμία σκῆψις τῆς ἀπουσίας αὐτοῖς ὑπάρχῃ, προσέταξε 
μήτε δικαστήριον μήτ᾽ ἄλλο μηδὲν τῶν προσηκόντων σφίσιν ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 
γίγνεσθαἰ, τόν τε ἀριθμὸν τὸν ἐς τὴν κύρωσιν τῶν δογμάτων ἀναγκαῖον καθ᾽ 
ἕκαστον εἶδος αὐτῶν, ὥς γε ἐν κεφαλαίοις εἰπεῖν, διενομοθέτησε, καὶ τὰ 
ζημιώματα τοῖς μὴ δι᾽ εὔλογόν τινα αἰτίαν τῆς συνεδρείας ἀπολειπομένοις 
ἐπηύξησεν. (3) ἐπειδή τε πολλὰ τῶν τοιούτων ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ὑπευθύνων 
ἀτιμώρητα εἴωθε γίγνεσθαι, κληροῦσθαί τε αὐτοὺς εἰ συχνοὶ τοῦτο ποιήσειαν, 
καὶ τὸν ἀεὶ πέμπτον λαχόντα ὀφλισκάνειν αὐτὰ ἐκέλευσε. τά τε ὀνόματα 
συμπάντων τῶν βουλευόντων ἐς λεύκωμα ἀναγράψας ἐξέθηκε: καὶ ἐξ ἐκείνου καὶ 
νῦν κατ᾽ἔτος τοῦτο ποιεῖται. (4) ταῦτα μὲν ἐπὶ τῇ τῆς συμφοιτήσεως αὐτῶν 
ἀνάγκῃ ἔπραξεν: εἰ δ᾽ οὖν ποτε ἐκ συντυχίας τινὸς μὴ συλλεχθεῖεν ὅσους ἡ χρεία 
ἑκάστοτε ἐκάλει ῾πλὴν γὰρ ὅτι ὁσάκις ἂν αὐτὸς ὁ αὐτοκράτωρ παρῇ, ἔν γε ταῖς 
ἄλλαις ἡμέραις ἐς πάντα ὀλίγου τὸ τῶν ἀθροιζομένων πλῆθος καὶ τότε καὶ μετὰ 
ταῦτα ἀκριβῶς ἐξητάζετὀ, ἐβουλεύοντο μὲν καὶ ἥ γε γνώμη συνεγράφετο, οὐ 
μέντοι καὶ τέλος τι ὡς κεκυρωμένη ἐλάμβανεν, ἀλλὰ αὐκτώριτας ἐγίγνετο, ὅπως 
φανερὸν τὸ βούλημα αὐτῶν ᾖ.  

 



Cassio Dione 55.3.1-4 
Quanto ad Augusto, egli ordinò che le sedute del Senato si tenessero in giorni 

prestabiliti. In precedenza, infatti, non vi era un criterio preciso che le regolasse e 
per questo alcuni membri spesso non si presentavano agli incontri; fissò dunque 
due assemblee ufficiali al mese, in modo tale che essi, almeno quelli convocati per 
legge, fossero obbligati ad incontrarsi in esse; (2) inoltre, affinché non avessero 
nessun’altra scusa per essere assenti, il principe stabilì che in occasione delle 
sedute senatoriali non si riunisse alcuna corte né alcun’altra assemblea che 
richiedesse la loro partecipazione. Fissò anche per legge il numero legale 
necessario per la convalida dei decreti, differenziandolo in base ai diversi tipi di 
decreti, citando però solamente i punti principali della questione, ed inasprì le 
sanzioni per coloro che abbandonavano la seduta senza una valida giustificazione. 
(3) Dal momento che molti di tali atti di assenteismo restavano generalmente 
impuniti a causa del grande numero di coloro che se ne rendevano responsabili, 
ordinò che, nel caso in cui fossero molti a commettere queste infrazioni, costoro 
venissero sottoposti a sorteggio e che uno ogni cinque estratti pagasse l’ammenda. 
Schedò i nomi di tutti i senatori su un registro e li espose in pubblico, e da allora 
questa prassi è applicata ancora oggi ogni anno. (4) Queste furono le misure che 
egli applicò per obbligare i senatori a riunirsi in assemblea; tuttavia, se per qualche 
eventualità essi si riunivano in numero inferiore rispetto a quanto era necessario in 
quella circostanza – poiché infatti durante tutti gli incontri, tranne quando 
l’imperatore stesso era presente, qualsiasi fosse il problema dibattuto, il numero di 
coloro che si erano riuniti era accuratamente contato sia al momento della 
riunione che più tardi – procedevano comunque con le loro deliberazioni e la loro 
decisione veniva verbalizzata, sebbene questa non entrasse in vigore come una 
regolare deliberazione, ma diveniva espressione della loro auctoritas, con cui 
rendevano manifesto il loro volere. 
 



Cic., Cato maior 38 

Venio in senatum frequens ultroue affero res 
multum et diu cogitatas. 

 



Varro, de vita populi Romani 70R=385S=69P  

 Itaque propter curam locus quoque quo suam 
quisque domo senator confert curia appellata. 

 
Varro, de lingua Latina 6.46 
Curiae, ubi senatus rem publicam curat, et illa ubi 

cura sacrorum publica. 
  
Varro, de lingua Latina 5.155 
Curiae duorum generum : nam et ubi curarent 

sacerdotes res divinas, ut curiae veteres, et ubi 
    senatus humanas, ut curia Hostilia. 
 

 



 
Aulo Gellio, NA 14.7.10 

 
Praeter haec de pignore quoque capiendo 

disserit deque multa dicenda senatori, qui, 
cum in senatum uenire deberet, non adesset. 

  

Oltre a ciò, Varrone tratta della presa di pegni e 
delle multe da applicare al senatore che, 
dovendo comparire in Senato, non si presenta.  

 



Cic., Phil. 1.12 
De supplicationibus referebatur, quo in genere senatores 

deesse non solent. Coguntur enim non pignoribus, sed 
eorum de quorum honore agitur gratia; quod idem fit, cum 
de triumpho refertur. Ita sine cura consules sunt ut paene 
liberum sit senatori non adesse. Qui cum mihi mos notus 
esset cumque e via languerem et mihimet displicerem, misi 
pro amicitia qui hoc ei diceret. At ille vobis audientibus cum 
fabris se domum meam venturum esse dixit. Nimis iracunde 
hoc quidem et valde intemperanter. Cuius enim malefici 
tanta ista poena est ut dicere in hoc ordine auderet se 
publicis operis disturbaturum publice ex senatus sententia 
aedificatam domum? Quis autem umquam tanto damno 
senatorem coegit? aut quid est ultra pignus aut multam? 
Quod si scisset quam sententiam dicturus essem, remisisset 
aliquid profecto de severitate cogendi.  
 



Cic., Phil. 1.12 
All’ordine del giorno erano delle solenni suppliche, e in questo caso i senatori 

generalmente partecipano alla seduta; poiché vengono all’adunanza non 
già per paura di dare la cauzione, ma in segno d’omaggio verso coloro che 
il Senato vuole onorare; la stessa cosa avviene quando è iscritta all’ordine 
del giorno la concessione di un trionfo. Allora i consoli sono a tal punto 
indifferenti, che i senatori sono quasi completamente liberi di assentarsi: 
una consuetudine, questa, a me ben nota; inoltre ero stanco del viaggio e 
non mi sentivo bene. Comunque, in considerazione della nostra amicizia, 
ho mandato ad avvertirlo. E invece egli ha detto – e voi l’avete udito – che 
sarebbe venuto a casa mia con una squadra di operai: un atteggiamento 
davvero fin troppo collerico, fin troppo privo di ogni senso di misura. Che 
colpa ho infatti io per meritare questa pena così grave? Al punto da osar 
dire in questa assemblea che avrebbe abbattuto con operai dello stato una 
casa costruita, per volontà del Senato, a spese dello stato! Chi d’altra parte 
ha mai minacciato una punizione così dura per indurre un senatore a 
partecipare alla seduta? O c’è forse una pena oltre la cauzione e 
l’ammenda? Ma se avesse saputo quale sarebbe stata la mia dichiarazione 
di voto, avrebbe certamente attenuato  un poco la durezza della 
convocazione.  
 



Aulo Gellio, NA 14.7 (1) 
1. Gnaeo Pompeio consulatus primus cum M. Crasso designatus est. 2. Eum 

magistratum Pompeius cum initurus foret, quoniam per militiae tempora 
senatus habendi consulendique, rerum expers urbanarum fuit, M. Varronem, 
familiarem suum, rogavit uti commentarium faceret εἰσαγωγικόν, sic enim 
Varro ipse appellat, ex quo disceret quid facere dicereque deberet, cum 
senatum consuleret. 3. Eum librum commentarium, quem super ea re 
Pompeio fecerat, perisse Varro ait in litteris quas ad Oppianum dedit, quae 
sunt in libro epistolicarum quaestionum quarto, in quibus litteris, quoniam 
quae ante scripserat non comparebant, docet rursum multa ad eam rem 
ducentia.  4.Primum ibi ponit, qui fuerint, per quos more maiorum senatus 
haberi soleret, eosque nominat dictatorem, consules, praetores, tribunos 
plebi, interregem, praefectum urbi; neque alii praeter hos ius fuisse dixit 
facere senatus consultum, quotiensque usus venisset, ut omnes isti 
magistratus eodem tempore Romae essent, tum quo supra ordine scripti 
essent, qui eorum prior aliis esset, ei potissimum senatus consulendi ius fuisse 
ait, 5. deinde extraordinario iure tribunos quoque militares, qui pro consulibus 
fuissent, item decemviros, quibus imperium consulare tum esset, item 
triumviros reipublicae constituendae causa creatos ius consulendi senatum 
habuisse. 

 
 



Aulo Gellio, NA 14.7 (2) 

6. Postea scripsit de intercessionibus dixitque intercedendi, ne 
senatusconsultum fieret, ius fuisse iis solis, qui eadem potestate qua ii, qui 
senatusconsultum facere vellent maioreve essent. 7. Tum adscripsit de 
locis, in quibus senatusconsultum fieri iure posset, docuitque 
confirmavitque, nisi in loco per augures constituto, quod “templum” 
appellaretur, senatusconsultum factum esset, iustum id non fuisse. 
Propterea et in curia Hostilia et in Pompeia et post in Iulia, cum profana ea 
loca fuissent, templa esse per augures constituta, ut in iis senatusconsulta 
more maiorum iusta fieri possent. Inter quae id quoque scriptum reliquit, 
non omnes aedes sacras templa esse ac ne aedem quidem Vestae templum 
esse. 8. Post haec deinceps dicit senatusconsultum ante exortum aut post 
occasum solem factum ratum non fuisse; opus etiam censorium fecisse 
existimatos, per quos eo tempore senatusconsultum factum esset. 
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9. Docet deinde inibi multa: quibus diebus haberi senatum ius non sit; 
immolareque hostiam prius auspicarique debere, qui senatum habiturus 
esset, de rebusque divinis prius quam humanis ad senatum referendum 
esse; tum porro referri oportere aut infinite de republica aut de singulis 
rebus finite; senatusque consultum fieri duobus modis: aut per 
discessionem, si consentiretur, aut, si res dubia esset, per singulorum 
sententias exquisitas; singulos autem debere consuli gradatim incipique a 
consulari gradu. Ex quo gradu semper quidem antea primum rogari 
solitum, qui princeps in senatum lectus esset; tum autem, cum haec 
scriberet, novum morem institutum refert per ambitionem gratiamque, ut 
is primus rogaretur quem rogare vellet qui haberet senatum, dum is tamen 
ex gradu consulari esset. 10. Praeter haec de pignore quoque capiendo 
disserit deque multa dicenda senatori qui, cum in senatum venire deberet, 
non adesset. 
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11. Haec et alia quaedam id genus in libro quo supra dixi 
M. Varro epistula ad Oppianum scripta executus est. 
12. Sed quod ait senatusconsultum duobus modis fieri 
solere, aut conquisitis sententiis aut per discessionem, 
parum convenire videtur cum eo, quod Ateius Capito in 
coniectaneis scriptum reliquit. 13. Nam in libro con. IIII 
Tuberonem dicere ait nullum senatusconsultum fieri 
posse non discessione facta, quia in omnibus 
senatusconsultis, etiam in iis quae per relationem 
fierent, discessio esset necessaria, idque ipse Capito 
verum esse adfirmat. Sed de hac omni re alio in loco 
plenius accuratiusque nos memini scribere. 
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