
InceÉezza della tradizlone

Livio, Prefazione 6:
ie regg"no" precedenti la fondazione di Roma o il progetto della sua fondazione, dato

.f," #rOOi"ono più ai racconti fantasiosi dei poeti che alla documentazione rigorosa

;;aù;;i;non à mia intenzione né confermarle né smentirle. Sia concessa agli antichi

la iacoltà di nobilitare I'origine delle città mescolando I'umano col divino.

Livio 11.21.34:
Ogni storico adotta un criterio arbitrario in meteria di cronologie e di liste di magistrati'

eia ciò consegue che è quasi impossibile riferire con esattezza la successione dei con-

soli e le date dégli eventi, quando non solo i fatti ma anche gli autori stessi sono awolti

nelle nebbie del Passato.

Livio Vl.1
si tratta di vicende poco chiare non soltanto per il fatto di essere successe in tempi anti-

.ni"Àiri (e quindi sirniti a quegli oggetti che si riescono a malapena a distinguere per la

grande distanza a cui si itorrn"ol, rt anche perché in quei tempi era raro e limitato l'.uso

ietta scrittura, il solo sistema affidabile per conservare il ricordo degli eventi passati, e

anche perché, pur trovandosene accenni nei registri dei pontefrci e in altri tipi di docu

menti òuOOfici e privati, ta maggior parte dei dati esistenti andò distrutta nell'incendio

di Roma.

Livio Vlll.40.4-5:
Non è facile scegliere tra le varie versioni e i diversi autori. Ho I'impressione che i fatti

siano stati atterati dagli elogifunebri o da false iscrizioni collocate sotto i busti' dato che

ogni tamigria cerca di-attribuirsi il merito di.gesta gloriose con menzogne che traggono

in"inganna. Da quella pratica discendono sicuramente sia le confusioni nelle.gesta dei

slngàli individui, sia quelle relative alle documentazioni pubbliche. Per quegli anni non

oilp""irr" oiàutori contemporanei agli eventi, sui quali ci si possa quindi basare con

cerlezza.

Cicerone, Repubblica ll'18, 33:
ma la storia romana è ;;;;;... dei re di quei tempi si è conservato appena il nome'

Cicerone, Bruto L6, 6L-2i
;;;;;; ili;-irÀìeri" irportanti si usava conservare i trofei e i monumenti' :ia ee.f j
ir"à*f i, "i,le 

loOi"tamif iari in memoria, sia per provare la propria nobiltà' Ma la verità

Oeffu itori, è stata molto corrotta da queste lodi. ln mezzo a queste sono molti infatti

gli scritti di cose mai awenute, come, per esempio, falsi trionfi, molti consolati' false

genealogie, falsi passaggi alla plebe...



Livio II, 32 









Livio IV, 3 





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., 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 





Livio 9.6.1-2

Primi consules prope seminudi sub iugum missi; 
tum ut quisque gradu proximus erat, ita 
ignominiae obiectus; tum deinceps singulae
legiones. (2) Circumstabant armati hostes, 
exprobantes eludentesque; gladii etiam
plerisque intentati, et vulnerati quidam 
necatique, si vultus eorum indignitate rerum 
acrior victorem offendisset.  





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.  

 



Cic., Pro Balbo, 21-22 

Tulit apud maiores nostros legem C. Furius (183 a.C.) de testamentis, tulit Q. Voconius 

(169 a.C.) de mulierum hereditatibus; innumerabiles aliae leges de civili iure sunt 

latae; quas Latini voluerunt, adsciverunt; ipsa denique Iulia, qua lege civitas est sociis 

et Latinis data, qui fundi populi facti non essent civitatem non haberent. In quo 

magna contentio Heracliensium et Neapolitanorum fuit, cum magna pars in iis 

civitatibus foederis sui libertatem civitati anteferret. Postremo haec vis est istius et 

iuris et verbi, ut fundi populi beneficio nostro, non suo iure fiant. Cum aliquid populus 

Romanus iussit, id si est eius modi ut quibusdam populis, sive foederatis sive liberis, 

permittendum esse videatur ut statuant ipsi non de nostris sed de suis rebus, quo iure 

uti velint, tum utrum fundi facti sint an non quaerendum esse videatur (…) 

  

Traduzione 

Al tempo dei nostri antenati Gaio Furio (183 a.C.) fece votare una legge sui testamenti e 

Quinto Voconio (169 a.C.) un’altra sul diritto di eredità delle donne; così pure furono 

presentate all’approvazione molte altre disposizioni in materia di diritto civile: di queste i 

Latini hanno adottato quelle che hanno voluto; in base alla stessa legge Giulia, infine, fu 

concessa la cittadinanza romana agli alleati e ai Latini con la condizione che fossero esclusi 

dalla cittadinanza quei popoli che non si facessero fundu. A questo proposito si ebbero 

forti dispute tra i cittadini di Eraclea e di Napoli, poiché gran parte di essi preferivano la 

libertà che il trattato assicurava loro al diritto di cittadinanza. Per finire, questa è la natura 



di questo principio di legge nel suo spirito e nella sua lettera, che cioè i popoli godono 

della facoltà del consenso non già in virtù di un loro proprio diritto legale ma per nostra 

concessione. [22] Quando il popolo romano ha fatto una legge di tal fatta che permetta 

legittimamente a dei popoli, confederati o liberi, di decidere da sé di quali norme legali 

intendono valersi per i loro affari allora si ritenga doveroso esaminare se i popoli abbiano 

o meno dato il loro consenso ; 

Paolo/Festo/Verrio Flacco, s.v. Fundus, 79L 

Fundus dicitur ager, quod planus sit ad similitudinem fundi vasorum. Fundus quoque dicitur 

populus esse rei, quam alienat, hoc est auctor 







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 





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 





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 



Svetonio, Vita di Cesare 20 



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 



Svetonio, Vita di Cesare 79 



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.  



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. 





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. 
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