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neil‘epoca del «tumultusgallicus»

DANIFLE CAPANELLI

Le fontí riferiscono aglí anni dellinvasionegallica una seriedi provvedi-
menti, díversi per naturae contenuto,ma tutti motivati con la necessitádi
fonteggiareun pericolo molto grave.

Nel 391 a.Cr. i Galli, superatala barrieraalpina,calanoversole pianure
dell’Italia centrale,e stringonod’assedioChiusi. La cittáetruscachiedeaiuto
a Roma.II Senatoé restioad impegnarsí,preferendoavviaretrattativecongli
Invasorí. Decide quindi l’invio di un ambasceriacompostada tre esponenti
della gens Fabia, cop lincarico di minacciareguerra ai Galli, ove questí
decidanodi portarea fondo l’attaccocontro Chiusi’.

Larroganteattitudinedegli ambasciatoriromani, provoca una risposta
altrettanto sprezzante2;i Fabi abbandonanoallora la loro missione, e,

Cfr. Liv. 5, 35, 4-6: Clusini novo bello exterriti, cum multitudinem,cum formashominum
invisitatas cernerentet genusarmorum,audirentquesaepeab iis cis Fadum ultraquelegiones
Rtruscorumfusas,quamquamadversusRomanosnullum cis íus societatisamicitiaeveerat,ms’
qued Veicutes consanguineosadversuspopulum Romanumnon, defendissentlegatosRoman
qul auxilium absenatuperentmisere, De auxilio nihil impetratum;legati tresM. Fabi Ambusti
filii missi, qui senatuspopulique Romaní nomine agerent cum Gallis nc a quibus nullam
iniuriam accepissentsocios populi Romani atque amicos oppugnarent.Romanis eos bello
quoquesi res cogattuendosesse;sed melius visum bellum ipsum amoverisi posset,et Gallos
novamgentempacepotius cognosciquamarmis.

2 Liv. 5, 36, 1-5: Mitis legatio,ni praeferoceslegatosGaltisquemagisquamRomanissimiles
habuisset,Quibus postquammandataedideruntin concilio [Gallorumj datur responsum:etsi
novum nomenaudiantRomanorum,tamencredereviros fortesessequorumauxilium aClusinis
in re trepida sit imploratum: et quoniam legationeadversusse maluerint quamarmis tueri
socios, nc se quidem pacemquamilli adferantaspernari,si Gallis egentibusagro, quemlatius
possideantquamcolantClusini, partemfinium concedant;aliter pacemimpetran non posse.Et
responsuncoramRomanisacciperevelle et si negeturager,coramiisdem Romanisdimicaturos,
ut nuntiaredomumpossentquantumGalli virtute ceterosmortalespraestarent.Quodnamid ms
essetagruma possessoribuspetereautminan armaRomanisquacrentihuset quid in Etruriarei
Gallisesset,cumilil se in armisius ferreet omniafortium virorumesseferociterdicerent,accensis
utrimqueanimis ad armadiscurritur et proelium conseritur.

Cerión,4. 1986. Editorial de la UniversidadComplutensedeMadrid.
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presentatisiai chiusini, Ii incitano alía Iotta contro l’invasore.Quindi, guidano
le milizie etruscheall’assalto dei nemici. Seguonoaspri scontri, durante
quali,violando lo msgentium,comeverráenfaticamentesottolineatopiú tardi
dai Galli, secondo la versione liviana, uno dei Romani uccide un capo
nemíco.

L’irritazione delle genti galliche per l’episodio é taleche essedecidonodi
chiedere soddisfazioneal Senato. In mancanza,avvertono,marcerannosu
Roma.

¡ patres, a scansodi guai peggiori, si orienterebberoa lasciareChiusi al
suo destino,ma poichénon intendonoassumerela responsabilitáesclusivadi
tale scelta,demandanoall’assembleapopolarel’ultima decisione~.

Per tutta risposta,i comizi non solo rifiutano ji diktat gallico, ma, per
colmo di sfida, eleggonoi tre Fabtal tribunatomilitare. La relativa delibera
viene ricordatasia da Livio che da Diodoro di Sicilia. Dopo la clamorosa
vittoria sullAllia, i Gallí pongono l’assedio a Roma, conquistandonedi
síancio i sobborghi,mentregranpartedella popolazionefugge,disperdendosi
per u contado(390 a.Cr.). Diii a poco il nemico stringeda vicino la rocca
capitolina,nella quale troyanorifugio gli ultimi difensori5.

Frattanto,M. Furio Camillo, da pocoesiliato per ayertentatodi imporre
alíaplebe1’offertaalía divinitá di partedel bottino conquistatocon la presa
di Veio6, alía testadegli Ardeatini assaleconsuccessolebandegallichedatesi
al saccheggiodel territorio circostanteRoma. A seguitodi ció, su pressione
dei Romani di Ardea, che vedono nel prestigioso condottiero l’unica
possibilitá di salvezzacontro la minaccia esterna,u Senatodecretache

Cfr. Liv. 5, 36, 8 ss.
~ Liv. 5,36, 10: .,,ubitantoplusgratiaatqueopesvaluereut quorumdepoenaagebaturtribuni

militum consularipotestatein insequentemannumcrearentur,L’intero episodio,anchein Diod. 14.
113: CIII. KzO’ 5v Si KVPOV gXzara ‘P>friov tbrohópraz Azovl3«<o;, vi ~caro~’vuvza;rl irCpaV
róizv ‘Atv:cn~’ KÚ,roi ri aravi Sív:ROóvzcgptyitIV; ótv~ptazKrratcx/lorro ny gaza~Oy¿pívroú
rs ‘A;avv,voo ,cari r&v AXrgcuv¿p¿ov,iK/iíÁóvrr; roo; ,caronaoi3vrci;Tvkkns’oz=.(2) Toúrovg 5’
iIv,oí ~pía’v&mró zJv iv Topp~viíSrhSaKa ,róÁcwv&,ro,K,«Oqva,mi; Si ~íaz flúíayor3; 2!pO rU.sv
Tpúnz4bvSK Oazzítwg ~Dyóvr.1g ZOV <St? ACVKI/.U’>VO yÚVÓJLC101 Ñ.lflKtUC/tóV CV rot)ra> no
zózo, ,aro¡~,javii. (3) Tav vi5,> KaÁr&v Kñtr’ AOx’~ Sitiojtivwv rqv /0)p.YV. CI Kl/Oíl gvví Xávwoveg
~rtsyov~.afióvrscrñv ,rokñwnázwK<í/JSVOV ;.óqov rcbv ópbv Izap& OcU«rrc<v. Ovrog 5’ rñroi5
Kat4LarwSOv;,¿ugOaroi3vra;i5azau¿Sovparv,Kqaw,Kni rol; vuvrcp00; KOIOoItizanvra; &n¿orazav
ú~rsslv gbpnvLv z~ Krtrozzc4aova¿v.(4) EI;fir¿ñvrc; ol3v aig Tu»»qvinv.KYi ról &pl( pSI Olmo zapi

xp¡gpupíoug,zftv ray. IGouaivwv, yápav tzrópOoov. KaO’ 6v Si xíóvov 3 Sapo; 5 z~v
Popniwv srp¿a/iczg a,rárrr¿z)wv aig Tívpnvínvroo; KIrICKCI/JOI:VODg Zz71 Otpntí&V «DV

(5) flzpnynv¿pavozSi oi ,zpicfic,g aig K,~,v¿c,ov, Ka, OuÚpñonvrÉ; ,rnpirn4iv ycvopóvqv,
ávbpwórapoz p&2ov q q,pov¡pcórcpo, yev’¡O¿vrag ,roxpsrc4oivro rotg Kouoivo¡g npS; roS;
7rO)JOpKouvrag. (6) Eú~papñonvrogSi Oxrsipov twv Stp<afL!>túJ1’ KII tul rJ’v ¿3vSo~ot¿pwv

rlpyWV YtOKttI voivro;, yvóvrac vi Ka.iroi rS ysyovó;,aig ‘Pépqv&ziarcb,.xv roO; i~«zr4aovru;
zov rpsa$Éurflv XCVá¿iKOv zotcgOv lrpoK.arn/gYpwvoV.(7) ‘fl & ycpooaízZO /15V ItpOitOV irazds
toS; tpcoj3avt~g nv KsRr&v xpñ,arn ¿43ah 7<5/Ji ZWV flS!KqpCv<nv <O( <5 CI> ltpogriyOv, i~nj
4oíalvro Itl pIÓOOVC<I rbv KC¿rfl7OpOl4zEVOV.(8) ‘0 Sé rnr4p roi pziÁ.ovro; npnSiSoaOai,rrbv
¡,tl~/1%CflY al; <01 ZWV ZflV )ir.Yrlxqv <gOvoÍnV CXOVZOJV, StpOCKltlUlZO VJV 51K41 CIV roV btjpov,
,cii <5uvrro; (Dv ¿zz rol; cciv, ír5Ictv •IVI,pov r0,ñan, rflv KpiOIV v7; aOyKhJtOl>. ‘0 ~v o’w
Sñpogrol; cwrpocOcv%póvoz;sr~vr«bzcíO5pcvo;z~ ycpooaizróra ¡V¿brov ¡ip&ro ¿,aónv~¿,
ícpz6évóz¿ rff; ouyíc4zou.Si vedo anche,Plut., Cam, 17-18.

Cfr. Liv. 5, 38-44,
Liv. 5, 23, II ss.
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comizi curiati richiamino Camillo dall’esilio, ed il popoío lo eleggadittatore,
sicehé. . mililes. .haherenrimperaoremquemve//cnt.Pertanto,- - .lexcariai~a ¡ata
est, dictatorque absensdicws

7.
Di passaggio,va notatoche qui probabilmentenon ci troviamo di fronte

soltandoad una ¡ex curíata de Al. Fario Camilo revocando,comesostieneil
Rotondi, credo erroneamente8.Mi pare invece che dall’esame del testo
liviano si possaricavare l’esistenzadi tre leggi: in primo luogo un SC che
autorizzala ¡ex curiata, la leggecuriatastessa,infine la pronunciadel comizio
centuriatoche nomina Camillo dittatore. Che le fonti arcaicherammentino
piú leggi, sembra legittimamente desumibile anche del tenore del testo
piutarcheo, ignorato dal Rotondi, seppure lo storico greco propongauna
versioneleggermentediversarispetto alía tradizioneliviana9.

Un’ultima legge,ugualmenteattribuibiie al travagliato 390 a.Cr., viene
ricordatada Plutarco(e ne troviamo una eco in Cicerone). Con questasi
sarebbestabilito che dal 390 in poi, neii’eventualitádi tumultus qallicus,
venissemeno la tradizionaledispensadei sacerdotidal servizio militare ‘~.

Di per sé, tali provvedimenti non suggerisconoparticolari difficoitá
interpretative,salvo la ¡ex curíata dellaqualeho detto. Al riguardo, peraitro,
non si pué che rinviare a quantogiá scrisseil Rotondi, in specieper quanto
attieneail’assenza,nel complessodella tradizione,di decisioniassuntedalle
curie in circostanzeanaloghet<.

Per u restoa me parevadapiuttostocaicatol’accentosul significato delle
leggi, nel contestodella loro epoca.Invero,essenon solo dannola misuradel
pericolo corsodai Romaníalíesoglie del lv sec.a.Cr., tanto piú quandole si
voglia considerareguardandoalíasostanzadellecose,senzafarsi condiziona-
redalle forzaturedell’annalistica,ína suonanoaltresiconfermadi quantopué
desumersiancheda altrí luoghi dellefonti, circa taluni aspettidella societáe
delle istituzioni romaneai primordi della repubblica’2.In particolare,credo
venga in evidenza,ad un attentoesame,u nessotra debolezzainterna,legata
ad unafaseassaidelicatadi transizionead un nuovobloccodi potere,che dá

La fonle liviana, citata di seguilo per esteso.afferm~: ... Acceptoludesenatusconsulto ¡¡ti
comidiscuriatis revocatus de exilio íussu populi Camillasdictator exremplodiceretur rniliresque
haberen: iníperatorcín quemvelleul... (5, 46, 10-lI),

In Leyespublícae populi romani, Milano, 1912 (rist. 1962),215.11provvedimentoériferito al
390 a.Cr.

In Cam. 25, si fa cenno esplicito a decreti del solo senato(r& nap& ni; /3o¡0~;).
L’assembleadei paires perció avrebbedisposto sia per il ritorno di M. Furio dallesilio,sia in
ordine alía sua dittatura. II brano che segueconsentetale interpretazione,al di lA di ogni
dubbio:...Oí ff a~ol3«nrrc;K~¡ fioo¿sua«pavozzóv xc K&¡allov vroSci.cvovc,A,Kz&ú~pa..,

JO Plut.. Marcelí.. 3,.,.Lthcí:iyo,, Sé ~ai Véjnvoz vópov {rcsTgciírí azparchc roS; irp¿ng,
si ¡iy faavwo; ,t&hv tzc¿Oo¡ lró¿cgog. Cam., 41,6 O~rco So~u o ~óflog .)v iuyvpbg,

aaxs Oéa6~í vó~iov &~daOw roS; ¡<paZ; «rpnrclag ywpig &v ¡o) l=i2nr,K¿g) iróZepo;. Si veda
ancheCie., Acad. pr. 2, 38. 121: .,.Cum sacerdotes deoruvn uacationemhabeam.Sul punto cfr.
ancheMommsen,Droil publie, VI, Paris, 1887-1891,273-274,

In Leges publicae,cii,
~ Si vedanoin propositoi miei: Appuntisulla rogario agrariadi Sp.Cassio,in Leqgee societá

neMa repuhblicaromana,Jovene,Napoli, 1981.
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spazio al protagonismodi grandi personalitá, talvolta contrappostealíe
istituzioni, e la fragilitá della repubblicadi fronte alíe minacceesterne.

Su questosfondo,che ritengo evidenzierannole successiveriflessioni, si
collocanoalcuni fenomeni.

Una prima questione concerneu relativo declino plebeo durante II
trentennioprecedentel’attacco gallico. Le fonti liviane confermanoampia-
mente questa tendenza.Di fatto, dueconstatazionisi impongono;calano
anzituttodi intensitá le lotte plebeeper la iegge ~ lnfatti, tra il 422 e
u 390 a.Cr.,soltantoin tre occasionila plebesi sarebbesollevataper ottenere
la distribuzionedi terre; precisamente,nel 421, quindí nel 416, infine nel
39584 A prescinderedall’esattezzadei dettagli,non v’é dubbiocirca la minor
virulenzadel conflitto di classein questoperiodo.

Inoltre, si direbbequasi per riflesso specularedella situazionedescritta,
tra la fine del y secolo,e linizio del seguente,i patrizi consolidanolastrategia
di logoramentodella plebee contenimentodelle sue lotte. Sembradi poter
cogliere segni evidenti di tutto questonelle ripetuteaffermazioni di Livio in
meritoalíe divisioni indottedaipatres nel coilegio tribunizio15. Ma la prassi
politica del ceto dirigente si rivela ancor pié sottile. Lobbiettivo centrale
infatti parefossenon tanto quello di seminarediscordiatra i plebei, quanto
l’altro, ben pié ambizioso,di legarestabilmentealíe fortunedel patriziatoun
settoredella plebe, per isolare la componentepié radicaledel proletariato
cittadino.Riescedifficile interpretarealtrimenti non soloi passi citati (y. Nota
15), ma ancor piú van luoghi della tradizioneche, se letti con ottica diversa,
finirebberoper apparireincongruenticol quadrostorico generale.

Prendiamoad es. anzitutto Liv. 4,43,5 ss. Vi si sostieneche nel 421
senatori acconsentonoalía nomina di questori plebei’6 Cié servirá a
prenderetempo, salvo poi non dar seguito alloperazione.La plebe, nella
circostanza,verrá a trovarsi spiazzata.

Anní dopo (401 a.Cr.) P. Licinio Calvo, plebeo,diviene tribuno militare.
Cié accadeper la primavolta. E tultavia, la circostanzanon fu casuale,né, a
quantopare,dipeseda particolaripressionidella plebe. Infatti, Licinio Calvo
si era segnalatoper una... oratíonem Éempestivamde concordia ordinuni
patribas p¡ebiquegratanl. Levento é in relazionecon unaltra notizia che,
presaa sé,sorprenderebbe.Infattí, dopo l’elezionedi Calvo, la plebe,anziché
rialzarela testa,comesarebbestatologico in quelle circostanze,accettaun

17
aumentodel canco fiscale, per sostenerele spesedi guerra

“ Peril confrontocon i decenniprecedenti,e in particolare col cinquantennioche seguela
cadutadella monarchiarimandoin lettoreai miei Appuníisulla rogadoagraria di Sp. Cassio,ci:..
cd alíe numerosealtre osservazionisul temandelSerrao,edegli altri colleghi pisani in Leyge e
Societá,cit.

‘ Cfr. Liv. 4, 43, 1; 48, 1; 5, 24, 4 ss. La stessafonte ci dá notizia di altre lotte puramente
difensive, brevi e conclusecon insuccessi,del periodo 407-405.

‘‘ Liv. 4, 49. II ss; 53, 5, 10: 24. 4 55,: 25, 19.
Consules et paIres... concedendodeinde ut quemadmodumin tribunis consulari

potestatecreandissic in quaestoribusliberum essetarbitrium populi...
“ Liv., 5, 12, 13.
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Proseguendo,nel 400, bencinqueplebeientranoa lar partedella.suprema
magistratura.A detta di Livio sonoM. Pomponio,On. Duillio, P. Volerone,
Gn. Genucio, L. Atilio- L’anno, tuttavia, non registraeventi favorevoli alía
plebe,e, per di piú, i tribuni mititum c.p. che entranoin caricasubitodopo,di
nuovo sonotutti ~ Ritroveremoun plebeotribuno militare solo nel
39719 Da ahora,e fino alíaconclusionedel periodoche ci interessa,un fatto
analogonon si ripetera.

Ora, la saltuarietádeli’aceessoplebeo al vertice dello stato, e, piñ in
generale,alíe magistrature,assomighiapiuttostoad un’associazioneselettiva
al potere, che non all’effetto di una capacitá di lotta e presenzapolitica
sempre piú ampie ed incisive. D’altronde, come opinare diversamente
considerando,da un lato, ladistanzatemporaletra unamagistraturaplebeae
l’aitra, ma soprattutto i’apparente grande facilitá per u patriziato di
riprendersiogní volta u potere,ad libitani si sarebbetentatidi dire?20.Cé di
piú: la iettura delle fonti porta a chiedersi,ed é veramenteun interrogativo
centrale, come mai la pur frammentaria presenzaplebea nei posti di
comando,non si accompagniad un aumentodi potererealedelie massepiú
diseredate,vale a dire non si traducain provvedimentiche consentanoloro di
accedereall’agerpublicus,almenoin misuraparziale.Al riguardo,presentaun
certointeresseLiv. 5,24,5 (u passo¿riferito al 395 a.Cr.). Scrive lo storicoche
in quellannou patriziatoavrebbefatto blocco contro la richiestaplebeadi
distribuire le terre appenasottrattea Veio. Ma, trascorsidue anni, i patres
decidonoaffermativamentein proposito2t.

Questi episodi consentonol’ipotesi che rientrino nelle mire patrizie
limitate concessioniagrarie alía plebe,non a caso nello stessoperiodo nel
quale alcuni plebei vengono ammessi al tribunato militare, ma che le
prudentissimeaperturedi cui abbiamonotizia, puresoggiaccianoalía stessa
strategiadi logoramentoprogressivodeil’avversariodi classeattuatain seno
alíe istituzioni. Non vedo, daltronde,quale altra spiegazionecercareper
provvedimenti opposti, sul medesimo oggetto,a distanza di appenaun
biennio.

La sceltadei patrizi, che ho tentatodi spiegare,implica alcuneconseguen-
ze. Perun verso,le fonti atíestanola crescentesfiduciaplebeanella possibilitá
di daresboccoconcretoalíe proprie iotte.

D’altro canto,anchealtabasedella societá6 avvertibile it riflussodi parte
del ceto plebeosuposizioni filo-patrizie22 Ma, comedetto pió sopra,cié
indeboliscela repubblica,e, assieme,la esponealíeaggressioniesterne.

~ Cfr. Liv, 5,13.
‘~ Liv, 5, 18, 1-2.
20 Liv., 5, 24, 9: Adversusquaecum optimatesita tenderentut morituros secitius dicerent

in conspecturomani quamquicquamearumrerum rogaretur...
21 Liv. 5, 30, 8: ...rcferentibusconsulibussenatusconsultumlierel ut agri veientaniseptena

iugera plebi dividerentur...
22 Suilinsiemedi questíproblemi.si pronuncióa suotempoil Bernardi, Egli tuttaviabasóla

propria teoria di un’associazionedi genti plebeeal poteresolo sullostudio delle fonti relative al
periqdocompresotra u 509eletádecemvirale,trascurandoi purprobantipunti di appoggioche
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A tale interpretazionecomplessiva¿ possibile ricondurre, credo, alcuni
passi iiviani, ed un’affermazionedi Diodoro. In Livio, troviamo che dalle
elezioni dei 406 al tribunato militare, esconovincenti i patrizi, su tutta la
linea23.

E’ ancoraun gesto di evidentesfiducia quelio compiutodalia plebe nel
403. Questavolta addirittura i plebei fanno mancareil numero legale per
l’eiezionedei tribuni del 420; i patrescoigono i’opportunitá, riuscendoa far
nominareper cooptazioneduepersonaggidi ftducia, C. Lacerioe M. Acuño
(5,10)24.

Alía vigilia dell’invasione gallica ricorda Livio che la plebe, sfiduciata,
vorrcbbelasciareRoma; ma, accampandopretesti religiosi, solo a stento
maggiorenti della cittá persuadonola massaa restare25.La sua presenza,
infatti, é lunica garanziadi difesa. La notizia proverebbein realitá quante
incogniteimpiichi la strategiasenatoria;per emarginarelo storico nemicodi
classeinfatti occorretempo,ma primache u disegnogiungaa compimento,
essorischia di sfociare,comenell’episodio ora citato, in esiti irreparabili.

Effettivamente u progettodel patriziato espone¡‘insieme della civitas a
pericoli gravissimi.Ne é prova u fatto che, di fronte all’incomberedelle torme
galuche, la maggioranzadei plebei, presa da scoramentoe delusione,
abbandonaprecipitosamentei quartierí abitati, disperdendosipoi per u
contado26

Quantoa Diodoro, u suo accennoaliesortazioneche i magistratíurbani,
avvícínandosii Galli, rivolgono alía plebe (~zcxpcdic¿ppbvovzegxi
lasciacapirecomeproprio it settorepié derelitto della popolazionerifiuti di
identificare la propriasorte con queliadi un cetocotupostoormaida tempo
ancheda transfughidella plebestessa,che la massasenteiontanissimodalle
proprie esigenzepié vitali.

Le modalitádellinterventodi Camilio, ed u salvataggiodeli’Urbe da lui
compiuto riprendonoaspettipecuiiari della tradizioneromanapié antica.

Come giá in precedenza,anche qui ci troviamo di fronte ad un
personaggioillustre convastoseguitoclientelare,capacedi rinnovareimprese
gloriose, amatoed odiato in egual modo,comesemprecapita a chi ha la
ventura di assurgereal ruolo di protagonistadel suo tempo. Leggendo

avrebbericavatodalia tradizionesuccessiva(cfr. Patrizi e plebelneMa cosiiluzíone della primitiva
repubblicaromana,in Rendic.¡st. Lomb., 79, 1945-46,4, ss.). Eguale limite incontra l’indagine
condottain anni a noi pió vicini dal Momigliano (Iiascesadella plebe neMa sioria arcaica di
Roma,in RSI, LXXIX, 1967, 297 ss.).

23 4 55
24 ...comitiis tribunorum plebis numerusexpien nequit. Pugnatummdc in loca vacuaut

patricii cuoptaretur...effectum est ut coptarenturtribuni piebisC. Laceriuset M. Acutis, haud
dubiepatriciorum opibus...

23 Cfr, Liv, 5, 30.
26 Liv. 5, 40, 4-6: ...Alia maxime plebisturba,quamneccaperetam exiguuscollis necalere

in tantainopiafrumenti poterat,ex elTusavelut agmineiam uno petiit Ianiculum. Inde parsper
agrosdiiapsi, pars urbes petunt finitimas, sine ullo duceaut consensu.,,

21 14, 114, 20.
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quantosoprattuttoLivio e Plutarconarranodi Camillo, u pensierova ad
altre figure eminenti del x’ sec.: Sp. Cassio, C. Aurelio Cosso, L. Siccio
Dentato,Gn. Marcio Corioiano28,cioé a tutti quei demagoghi,nel senso
migliore deli’espressione,ma anchestrateghie diplomatici,emersinel periodo
di assestamentodel regime sorto dai fatti del 509 a.Cr., che per primí,
attraversole loro gesta,detteroa Roma potenzae prestigio.

Non pocodel suo successo,Camillo lo dovetteprobabilmente,al fatto di
appartenerea quellagensFuria,patrizia29,la qualeassiemeai Cornell, altra
casatailiustre, tra u 422 e u 390 rivesteper 39 volte la magistraturasuprema.
Questacifra superail totale delle magistratureappannaggiodi altre quattro
famiglie di primo piano (QuinA, FabL ManN, Servilt) neilo stessoarco di
tempo30.In pratica,dunque, leprime duegenti,durantequestafasestorica,
hannoin mano la repubbiica.

Fino allincendiogallico, M. Furio Camillo, per testimonianzapressoché
concordedelle fonti, é duevolte dittatore,una (o pié) volte tribuno militare,
unavolta interrex; in duecircostanze,infine, aseguitodeile eciatantivittorie
su Veio prima, quindi sui Celti, celebra u trionfo38.

Convienepartire da questedue cerimonie,per inquadrareu personaggio
neila luce pié adeguata.La descrizioneliviana del primo trionfo nesottolinea
lo splendore,ma, cié chepié conta,glí aspettiinusitati: .. triuniphusqueomnení
consuetunihonorandidiei illius moduma¡iquantumexcessit.Maximeconspectas
ipse est, curru equis albis iuncto urbem invecues,parumqueid non civile modo
sed humanum etiam visum. lovis Sahsqueequis aequiperatumdictatorem in
religionem etiam trahebant, triumphusque ob eam anam maximerem clarior
quam gratiorfuit32. Non é diversa, sostanzialmente,la versionedi Plutarco.
Va rilevatoche l’idea della regalitási mantienebenviva nel costumepolitico
romano,se, ad oltre un secolodalia cadutadei Tarquini,¿ possibileevocare
quel potere attraversola simbologia della quadriga trainata da cavalli
bianchi, la quale, osservaPlutarco, era np fiiui2e? ic~i 7t~T~i zdn’ 6c~v

28 Cfr. in proposito u mio: Appunh sulla rogado agraria ci:., con ampia citazione di
letteraturae fontí.

29 Cfr. P. Wissowa. RE. VII. 1. 315.
30 Si vedaBroughton, lite Magistralesof iheRoznanRepublic, N. York, 1951, 1,69 Ss.
~‘ SecondoLivio M. Furio Camilio ¿ dittatoreunaprima volta nel 396 a.Cr,(5,23, 1), quindi

al tempodell’attaccoceltico(390a,Cr,: 5, 46. lO). Frale duedatesi collocherebberoil tribunato
militaredel 394,e l’interregnumdi dueanniposteriore(5, 25, 19; 31). Di passaggiosi noterácome
u turbinaredelle magistraturesupremepiú diverseper di pié nelfatcodi pochíanni, provi oon
straordinariaevidenzache la fase di lluiditá avviatacon la fugadei Tarquin?,fossebenlungi dal
chiudersiall’epoca di Camillo, Inline, vannoascritti rispettivamenteal 396 e 390 i trionlí del
duce romano (5, 23, 4 ss.; 49, 6). Considerandosempreil 390 a,Cr,, limite temporaledella
presenteindagine,troviamo in Plutarcoegualmenleduedittaturedi Camillo (Cam. 7, 25). due
trionfi (Cam. 7, 30), ma, in ag

3iunta,tre tribunati militan, e non uno,tomein Livio, poiché, per
Plutarco,nc sarebberostati n¡vesliti dueanteriormentealía guerracon Veio (Cam. 2, 9).

32 Liv. 5, 23, 4-7. Al riguardo,seppureu De Sanctisosservi giustamenteche l’entitá della
viltonia conseguitabenspiegalanaturadel trionfo decretatoaM. Furio, tuttaviaappareeccesiva
la considerazioneche: «con la conquista di Ve? si fece u primo e piú arduo passosulla vía della
riduzione d~¡talia cid uniM» (in Sioria dei Romani, II, Firenze, 1960. 138 ss.).
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~rnrrs4’q¡n~pkvov33.Si ha l’impressione,in veritá,chea questogloriososignore
della guerranon solo la gentecomune,ma perfino le istituzioni si inchinino.

Quando,fugati i Galli, Camilio celebradi nuovo u trionfo, sonopassati
appenasei annidall’impresaprecedente.Di nuovo,i’annalisticadescriveuna
cerimoniaassai fastosa,celebratada un comandantemilitare non pié solo
vittorioso e osannato,bensi,diremmo,quasi rivestito di un’aurasacra.Cosi
risulta infatti dalle espressioniliviane: ...dictator... Romulusac parenspatriae
conditorque aher urbis haud vanis laudibus appellabatur34.Merita ricordare,
per inciso, che u motivo dell’equiparazionea Romolo, giá era presentenel
raccontosuAurelio Cosso35.L’eiementosacralerisaltaancoranelieparoledi
Plutarco, allorché questi descrive u nobile gesto di Camillo, che nel 395
avrebberestituitoai Falisci assediatii giovinetti che un pedagogovilmentegil
aveva consegnati in ostaggio (i Falisci infatti avrebbero tributato lodi
entusiastea M. Furio, e, comesostienelo storico, -r¿v 6¿ K&pzUov awzj7¿pc<
KW Og¿v ic~¡ irarep2 &v~>c~Áo~vzs~)36.Secondouna tradizioneconsolidata37,
Camillo va in esilio per ayer suscitato le ire della plebe, dapprima
opponendosial progetto tribunizio di trasferirne,parte sulle terre appena
conquistatea Veio, pié tardi chiedendoleu versamentodi un decimo della
predaveiente,da consacrareal dio Apolio. In taleoccasione,egli no riescea
mobilitarea suosostegnola moltitudinedi amici, commilitoni e clienti, che,a
detta di Plutarco, non dovevanoesserepochi38. Anche questo episodio
sembramodellarelimmaginedi un protagonistaglorioso, che non necessa-
riamenteé dispostoa conformarele proprie scelte alíe esigenzedel regime
repubblicano,tentandoinvecedi usarela propriainfluenzacontro 1 deiiberati
deile assembleepopolari a proprio esciusivovantaggio.Per conseguenza,in
quel periodo, le sorti dello stato dipendevanoassai pié dalle schiere si
partigiani che questo o quel capo era in grado di mettere in campo al
momentoopportuno,che non dal regolarefunzionamentodegli organicreati
dopo la cadutadei re.

Certo, una situazionesifl’atta non doveva suscitareeccessivientusiasmi
neila classeal potere,o quantomenoin partedi essa.Dei che troviamoeco in
Plutarco.Sembrainfatti che si fosserodilTuse pesantiinsinuazionisulcontodi
M. Furio, u cul prestigio evidentementerischiavadi pregiudicarela delicala
operazionedi trapassoa nuovi equilibri poiitici, ahorain atto. Si mormora-
va, standoa quantoci é datosapere,che Camillo intendessefarsi chiamare
«nonsolo ducee salvatore di Roma,ma anchefondatoredella citt¿, togliendone
a Romolo jI privilegio»39.

~ Liv, 5. 49. 7. Plutarco, invece, si limita a ricordare che 1 secondotrionfo di Camillo fu
«ben meritato»(.0 Sé KdpuUogidpiap/h:ucr pL,’. 4,; ciwó; ,jw.. (Cam..30).

“ Liv. 4, 20, 2.
36 Cam., lO. Lo stessoepisodioin Liv, 5, 27, 1-10.
“ Cfr. supra,nota 6.
38 Cam,, 12: ,,.0úrrogotv auíc,y«yrhvroúg rcrpítovg K21 zou; auazpatí:t> a«jtvot); ‘<ni rOS;

auvc<¿,4nvrng ou’< ¿¿¡yo,,; tó ,<.ZijOo; ¿5vro<g.
~ Cam., 31: ...ó,un; ¡o) ¡¿¿Vol, Iyygp(v I4ñpqg ‘<ni atpnrflyog, &0& ‘<ni btriatfl; áyctni

flpoiang ‘Pwpó2ov.
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Conciudendo,tanto pié le testimonianzesull’assoiutonuevodel condot-
tiero nel conteslodellepoca,appaionoverosimili, e, assieme,convinceu suo
poteresu uomini ed avvenimenti,quasi una sorta di regalitá di ritorno, in
quanto,a differenzache altrovenelle fonti, II grandepatrizio ében visto dalia
tradizione,siechénei suoi confronti non possononon venir menoeventuali
propensioniad alterarnela biografia per scopi denigratori. Di qui anche,a
mio parere, i’attendibilitá dei dati tradizionali,almenoquantoalía sostanza
sulla ¡ex de Al. Furio Camillo revocando,che, delle tre esaminatein queste
brevi note, si presentaper molti aspetti comela pié significativa.




