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LOREDANA CAPPELLETTI 

Il ruolo dei fetiales e il concetto di civitas 
in Liv. IX 45, 5-9 

Il pas so di Livio IX 45, 5- 9 presenta a mio parere degli elementi ehe da un punto 
di vista storieo-eronologieo sono suseettibili di diseussione; se ne fara pertanto una 
rilettura e un' analisi allo seopo di fomire, in queste breve intervento, una possibile 
interpretazione e, rni auguro, una utile ehiarifieazione. 

L'anno a eui si riferisee la narrazione liviana in IX 45 eil 304 v. L'inizio deI eapi
tolo e dedieato alle trattative di paee tra Roma e i Sanniti ehe, eon il rinnovo 
delI' antieo foedus, posero termine alla seeonda guerra sannitiea. N ei pp. 5-91 si diee 
ehe, successivamente, le armi romane si volsero eontro gli Equi nemici di vecchia 
data2. Costor erano rimasti tranquilli per molti anni 1[0 l' apparcDza di una pace 
malfida3: infatli avevano inviato aiuli ai annili a . ieme agli rnici4 c poi , quand gli 

rnici rano statj sott messi5, es i erano passati apertamentc al nemico, e ci in . e
guito ad una deeisione uffieiale ehe non si erano preoeeupati di naseondere. Quando i 
feziali si reearono dagli Equi per ehiedere riparazione, eostoro dis sero ehe quelle era 

1 Ad Aequos inde, veteres hostes, eeterum per multos annos sub speeie infidae paeis quie
tos, versa arma Romana, quod ineolumi Hernico nomine missitaverant simul eum iis Samniti 
auxilia et post Hernieos subaetos universa prope gens sine dissimulatione eonsilii publici ad 
hostes deseiverat; et postquam ieto Romae eum Samnitibus foedere fetiales venerant res repe
titum, temptationem aiebant esse ut terrore ineusso belli Romanos se fieri paterentur; quod 
quanta opere optandumforet, Hernieos doeuisse, eum quibus lieuerit suas leges Romanae ei
vitati praeoptaverint; quibus legendi quid mallent eopia nonfuerit, pro poena neeessariam ei
vitatem fore. Ob haec volgo in conciliis iactata populus Romanus bellum fieri Aequis iussit; 
consule 'q/li! Cl/nbo od /lOl/um pro/ecti bellum q/tfl1/1I01' milia a cast,.;.\' hosrium cOllsedel'llllt. 

2 SugU Aeqlli , popolazione italica stanzinta nelle zone mOJllagnose dell'Appennino cen
trale, vd. Chr. Hülsen, RE I I (1893) 597-598, s. v. Aequi. Essi sono piu volte apostrofati co me 
etemi nemici di Roma (ad es. in Liv. VII 30, 7; VII 32, 9), e co me tali compaiono, spesso al 
fianco dei Volsci, durante la narrazione dei secoli V-IV a. C. (Liv. libri lI-VI passim). Lo 
stesso Livio, tllttavia, esprime dubbi circa la veridicita delle sue fonti in merito alle tante guerre 
combattute dagli Equi e al quasi inesauribile potenziale umano impiegato da queste piccolo, 
sepIJur aggressivo, pO polo italieo (VI 12, 1--6). 

3 Si PlIÖ presumere ehe fosse la pace segllita alla sconfitta sllbita a Bola nel 389/388 v. ad 
opera dei dittatore M. Furio Camillo (Liv. VI 2, 14) con conseguente devastazione deI loro 
territorio (VI 4, 7. 8); apartire da questa data, infatti, gli Equi non sono piu menzionati nella 
narrazione liviana sino, appunlo, al 304 v. 

4 Possiamo immaginar nel corso deli 'ultima guerra romano-sannita, quando gli Ernici 
partecipano come alleati dei Sanniti nella battaglia di Alife dei 307 v.: Liv. IX 42. 43; ad ogni 
modo gli Equi non vengono menzionati ne in questa occasione ne per tutta la durata della 
guerra (vd. quanta detto supra n. 3). Sugli Ernici vd. J. Weiss, RE VIII 1 (1912) 909 s. v. 
Hemici. 

5 Liv. IX 42. 43 (306 v.). 
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nient' altro ehe un tentativo per fadi diventare romani sotto la minaeeia di una guerra; 
aggiunsero inoltre ehe divenire romani non era una eondizione auspieabile, poiehe gli 
Emiei avevano dimostrato di reeente ehe, quelli di loro a eui era stato permesso see
gliere, avevano preferito le proprie leggi aUa eittadinanza romana, mentre per gli altri 
a eui non era stata data questa possibilita la civitas rappresentava una pena inevita
bile6. E dunque, avendo eostoro discusso di queste eose pubblieamente nei loro con
cilia, il popolo romane deeise la guerra, inviando entrambi i eonsoli nel territorio 
nemieo. 

Segui l'assedio degli Equi rifugiatisi nelle loro eitta; di esse ne eaddero trentuno in 
inqu8nla giomi, furon abbattute e incendiate, e la popolazione fu quasi sterminata 

(nomenque Aequorum prope ad intemecionem deletum) 7. 

Il brano liviano appena illustrato, e particolarmente il coneetto di civitas sine suf
fragio ehe vi viene espresso8, sono stati gia presi in eonsiderazione e diversamente 
trattati in due lavori apparsi negli anni settanta inerenti appunto al problema della 
civitas romana e alle altre forme politico-istituzionali (civitas optimo iure,foedus 
aequllm iniqllul1I, coloniae romane e latine) ehe, appUcate da Roma apartire dal v
IV eC. a. C., ne nceompagnar 110 I' espansione su suolo italico9. 

6 L'episodio e narrato in Liv. IX 43, 23-24: Hernicorum tribus populis, Aletrinati, Veru
lano, Ferentinati, quia maluerunt quam civitatem, suas leges redditae conubiumque inter ipsos, 
quod a/iquamdiu soli Hernicorum habuerunt, permissum. Anagninis quique arma Romanis 
infuleranf eivitas sine sujfragii latione data: eoneilia conubiaque adempfa ef magistratibus 
praefer quam slIC/'orum cl/l'lItinnl! illlerdietum. 

7 Liv. IX 45, 17. Div'rsamente Di d. XX 101,5 seeondo eui le eittil eadute nello stesso 
numero di giorni furono quaranta; il sueeessivo trionfo de Aequis, di eui parIa anehe Livio ma 
genericamente, fu eelebrato dal eos. Publio Sempronio Sofo. Sugli oppida eonquistati ehe in 
realta sarebbero stati pagi vd. A. La Regina, Note sulla formazione dei cenfri urbani in area 
sabellica, in: Studi sulla eitta antiea, Aui dei Convegno di Studi sulla citta etrusea e italica 
preromana, Bologna 1970, 191-207; Id., I territori sabellici e sannitici, DAreh 4-5 (1971) 
443-459. Nel 303 v. viene stanziata in territorio equo la eolonia latina di Alba Fucens e eib in 
eoneomitanza eon la deduzione della eolonia latina di Sora tra i Voisei e la eoneessione della 
civitas sine sujfragio Arpinatibus Trebulanisque: Livio X I, 1-3. Seeondo L. Ross Taylor, The 
Voting Districts of the Roman Republic. The Thirty-five Urban and Rural Tribes, Roma 1960, 
56, nt. 35 i Trebulani menzionati da Livio andrebbero identifieati eon gli abitanti della eitta 
equa Trebula Sujfenas, eorrispondente all'attuale Cieiliano; su eib cfr. anehe A. J. Toynbee, 
Hanllibal's Legacy I, Oxford 1965, 153, nt. 7. Un anno dopo, nel 302 V., redilltegratum Aequi
cum bellum, ma gli Equi verranno nuovamente sottomessi eon estrema rapidita e facilita dal 
dittatore C. Giunio Bubulco: Liv. X I, 7-9 (per un ulteriore bellum ... haudquaquam memora
bile adversus rebellantes Aequos vd. aneora Liv. X 9, 7). Nel 298 v. viene stanziata ill agrum 
Aequicolorum la colonialatina di Carseoli: Liv. X 13, 1. 

8 Che con l'esprcssione Roma,,; fieri si intenda il eonferimento della eivitas sille sujfragio 
risulta chiaramente dall'esperienza degli Aeerrani nel334 v. narrata in Liv. VIII 17, 12: Romani 
facti Ace/'Htn; lege ab L. Papir;o praetore lata, qua civilas sine stiffragio data. 

9 I dlle studi a cui ho appell!l fallo riferimento. no qllelli di A. N. herwin-White, The 
Roman eitizenship,20xford 1973 e di M. Humbert, Municipium et civitas sine sujfragio. 
L'orgallisation de la eOllquere jusqu'a la guerre sociale, Roma 1978. Sullo stesso argomento 
inoltre: M. Sordi, I rapporti romano-eeriti e l'origine deUa eivitas sine sujfragio, Roma 1960; 
A. Bernardi, I "cives sille sujfragio", Athenaeum 16 (1938) 239-277; E. Manni, Per la storia 
dei municipiifino aUa Guerra Soeiale, Roma 1947. 
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A. N. Sherwin-WhitelO svolge le sue considerazioni partendo da un concetto per 
COSt dire "evolutivo" della civitas sine sujfragio, concetto gia formulato a suo tempo 
da M. Sordi 11: a partire da una originaria connotazione positiva (honor civitatis) 
assunta neUe prime concessioni ai Campani, Fondani e Formiani nel 338 v., come 
ricompensa dei loro atteggiamento filoromano durante la guerra latina 12, la civitas 
sine sujfragio passa ad essere considerata, specie dalle piccole comunita tribali e pseu
docittadine delle aree meno latinizzate, come uno status inferiore, privo di completa 
garanzia giuridico-politica rispetto ai meccanismi de1la capitale. Secondo 10 studioso, 
questa "svolta contenutistica" della nozione di civitas sine sujfragio, sarebbe stata una 
conseguenza dell'affermarsi sempre piu deciso della potenza militare romana nella 
penisola, assieme ad una maggiore aggressivita nella sua attivita imperialistica e 
nell'impatto con l'estemo. Tali fattori vanno collocati cronologicamente sul finire deI 
IV e inizi III sec. a. c., ed in questo contesto assurne estrema rilevanza l' episodio 
narrato da Livio IX 43,24 (306 v.)13 concemente I'imposizione della civitas sine suf
fragio a quelle citta emiche ehe sotto la guida di Anagni si erano ribellate ai Romani; 
agli altri Emici, come Aletrinati, Verulani e Ferentinati, ehe non avevano partecipato 
aHa rivolta, furono lasciate le proprie leggi, avendole essi preferite alla cittadinanza 
romana. L'importanza dei momento e sottolineata dallo studioso come "the first c1ear 
indication that the Roman govemment was prepared to give a partieular twist to the 
original conception of municipium"14. A prova di cib, fece seguito due anni dopo, 
come si e visto, il brusco e eoncitato rifiuto della civitas da parte dell'assemblea equa, 
ehe trova le motivazioni proprio nella spiaeevole esperienza degli Emici. 

Su questo punto, tuttavia, divergono le interpretazioni: 10 Sherwin-White ritiene 
ehe qui Livio abbia deseritto la pubbliea opinione tra gli Equi in termini "which go 
too far", influenzati cioe dalla eonoseenza ehe egli stesso aveva dello sviluppo finale 
dell'istituto. Pertanto I'equazione civitas - poena sarebbe un'esagerazione in tale con
testo, e I'allarme degli Equi andrebbe attribuito semplicemente al ti more di subire le 
stesse misure punitive imposte agli Emici, supplementari aHa civitas ma non inerenti 
ad essa. Da questa opinione dissente eompletamente M. Humbert l5 , ehe muove, oltre
tutto, da un concetto deHa civitas esattamente opposto: un istituto dalla "staticita" 
negativa, per nuUa accomunabiIe, alle sue origini, ad un privilegio-onore ottenuto per 
meriti particolari di fedelta, amieizia 0 altro, ma sempre usato dai Romani come stru-

10 Sherw.in- Whitc, ap. cil. (nI. 9) 39-59. spec. 47-50. 
11 ordi, op. eil. (nI. 9) pas.l'im. 
12 Liv. Vill J4, 10: Compallis equillll/1 honoris causa, quia CL/rn Latinis rebellare noluis

sent, Fundanisque et Forrnianis, quod per fines eorurn tuta pacataque semper via fuisset, civitas 
sine suffragio data. Cfr. anche Liv. VIII 19,4-14. In realta furono i Ceriti coloro ai quali per 
primi fu concesso ut civitatis Romanae honorem quidem caperent sed negotiis tamen atque 
olleribus vacarent (Gell., Nocl. Alt. XVI 13, 7); tuttavia sul complesso problema cronologico ed 
interpretativo relativo a questo avvenimento presso autori antichi e moderni vd. M. Sordi, op. 
cit. ~nt. 9) ·pec.36--47; 107- 122. 

3 Per il t sto vd. supra nt. 6. 
14 Sherwin-Whitc, op. eit. (nt. 9) 48; COS! pure Sordi, op. cir. (nt. 9) 46-47 secondo cui a 

partire dal 306 v. la civitas sine suffragio "cessa di essere un onore e una ricompensa e diventa 
segno di inferiorita giul'idica e di soggezione". 

15 Humbcrt, op. ·il. (nt. 9) 216-2 19. 
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menta di annessione. Di conseguenza 10 studioso non riconosce nell'episodio degli 
Ernici nel 306 v. a1cuna "svolta" di particolare importanza, benslla normale applica
zione della civitas sine suffragio. Quanto al termine poena utilizzato dagli Equi per 
qualificare la civitas sine suffragio, es so, lungi dall'essere frutto di una concezione 
troppo moderna di Livio, non si sarebbe riferito alle sanzioni particolari imposte agli 
Emici ribelli, bensl andrebbe visto come una esplicita e diretta definizione della citta
dinanza romana quale essa era agli occhi di un non-romano: appunto, una imposi
zione. 

Tuttavia ritengo ehe il brano liviano non presenti queste unico probIerna, sul quale 
comunque ritorneremo l6. Sinora ci si e occupati della terminologia ivi utilizzata, ma 
cio sottintende un problema ancora piu importante, ehe e quello della definizione deI 
reale contenuto e delle prerogative dell'istituto della civitas sine suffragio in generale: 
questi concetti rimangono purtroppo in sospeso a causa della scarsa chiarezza delle 
fonti a disposizione 17. 

Tomerei percio a monte con la domanda: percM gli Equi avevano tanta paura della 
civitas sine suffragio? Sherwin-White afferma a tal proposito che le misure restrittive 
date agli Anagnini non dovevano essere temute ne dagli Emici rimasti leali ne dagli 
Equi, poiche essi non si erano ribellati 18. E infatti Livio non parIa di ribellione, 
piuttosto di pace infida, di un sospetto 0 certezza di connivenza col nernico. Questo e 
il motivo per cui, presentandosi la fattispecie di oltraggio aRoma, intervengono i 
feziali per res repetere. Come di prassi segue la riunione deI concilium equo ehe, dato 
l'esito negativo, provochera a sua volta e sempre secondo l'uso, la dichiarazione di 
guerra su proposta deI senato e per approvazione deI popele romano. 11 tutto compiuto 
e descritto secondo una estrema regolarita e fedelta, fuorche un unico particolare: gli 
Equi si sono riuniti per discutere un' offerta di cittadinanza sine suffragio inoltratagli 
daifetiales, i quali - a quel ehe sembra - avrebbero assunto in questa occasione un 
compito estraneo alle gia vetuste tradizioni delloro collegio sacerdotalel9. 

Ad ogni modo Humbert segue alla lettera il resoconto liviano dicendo: ,,11 est tres 
probable que Rome tenta une annexione pacifique pla,<ant les Eques devant 

16 Vd. illfra, I lsq. 
17 Sulle diflicoltil di stabilire le prerogative della civitas sine suffragio, specie per dis tin

guerla piu chiaramente dalle altre fonne romane di annessione militare e giuridico-amministra
tiva, vd. oltre aHa bibliografia cit. supra, nt. 9 ancbe G. Clemente, Dal territorio delta citta 
all'egemonia in Italia, in: Storia di Roma II I, Torino 1990, 19-38 e M. R. ToreIli, I rapporti 
fra I/aliei e Romani, in: Italid in Magna Greda. Lingua, insediamenti e strutfure. Aui dei Con
vegllo, AC(jlltIs/Hlrla, 30-3 1l11aggio 1986, a cura di M. Tagliente, Veno a 1990,93-103. 

18 Sherwin-While, op. eil. (nI. 9) 49. 
19 Sui ! eliales e le lradizionali flln 7,ioni da es si svolte neHa fem deI diritto inlernazionale 

romane vd. in prima luogo E. Samter, RE VI 2 (1909) 2259-2265, s. v. Fetiales; A. Weiss, in : 
C. Daremberg, E. Saglio, Dictionnaire des Antiquites Grecques er Romaines, II 2 (1896) 1095-
I IOI, s. v. Fetiales; inoltre P. Catalano, Linee dei sistema sovra/lazionale romano I, Torino 
1965; C. Saulnier, Le role des pretres fetiaux et l'application du ius feriale a Rome, RHD 
58(1980) 171-193 e da ultimo C. Auliard, Les Fetiaux, un college religieux au servise du droit 
sacre international ou de la politique exterieure romaine 1, in: Melanges Pierre Leveque VI: 
Religion, ed. par M.-M. Mactoux, E. Geny, Paris 1992, 1-16. 
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l'alternative: devenir Romains ou combattre contre Rome"20. Lo studioso, tuttavia, 
non mette in rilievo l'anomalia dei molo svolto gui daifetiales (res repetere == Romani 
.lieri); egli . inoltrc vieoe meno al principio pasta aILa base della sua. definizione dei 
concelto di eil itas sille slIjfragio. ovvero: la(u impo. to a comunita ribellalesi a 
Roma e sconfitte in baltaglia21 cort1e appuJ1to il recente ca 0 degli Ernici22. Ed e, 
infalli. proprio quest' ultimo elemento I' ulteriore .sLranezza che a mio avviS0 ricorre 
nel pa 0 liviano: l'offerta deJla i vitas sine sliffragio ad un illtero etlmos che ha in 
qualche modo oltraggialO Roma ma contro cui Roma n n ha ancora combaLtuto e 
vinto. E que to accadeva in un momento storico in cul se i 'eguono le fonli e cio che 
e slato deuo dai moderni, il procedimento ern e. :mament iover 0, dellipo - ec ndo 
un "schema" esemplifi alivo: oltraggio - diclliurazion di guerra - guerra - 'con
fllta/dedirio - imposizione civitCIs23. 

Ricollegandomi ora a quanto affermalo da A. herwin-WhiLe riguardo aHa 
tJ'oppa moderniti\' dellermine poeT/a come qualifica della il'itas sine ujJ'i-ctgio direi 

che in que 10 termine si po sa ri colloscere, tutto s mmato, un attribLllO nuovi 'simo 
delis cil'Uas; e '0 compare all ' improvviso bmsc8mente neHn narrazione della prima 
deca liviana. per poi rimanervi del tutto i 01al024. In ltre. in ba e a quanto dello si· 
nora, Llnu patina di modemita"i pub riconoscere anche in quella che si e giudicil ta 
"stranezza" di un concetto dj ,offerta ' di civitas: eib sembrerebbe mal Hd guar i non 
010 al ruolo tradizi nale vo lto dai Jeriales, ma <lnche ai modi e alle form 

dell'espansione romana della fi ne c1ellV ec. a. C. A mio avviso In combinazione di 
guesti due elemenli consentir bbe di andare piu oltre nel tempo, per raggiungere pre
ci amente quel conteslO tori co in cui essi po ano in erir'si in modo piu perlinente. 

E I' "autentica offerta della civitas agli TraUci - eguita llr lutto da un diffu 'o 
rifiulO - la rill' viamo co 1 llloLto piu tareli, nella 'econda meta dei II e .a.C. La 
fonte e Valerius Maximus IX 5, 1: il console M. Fulvio Flacco (125 a. c.) fu un 
esempio di superbia e dispotismo "poiche, avendo proposto l'introduzione di leggi 

20 Humberl, op. cit. (nt. 9) 217; ma neUa stessa pagina aUa nt. 35 si dice eontradditto
riamente ehc Roma tenta di annettere gli Equi eon le minaeee ("par de menaees"). 

2 1 Per la lisla di quesl ' eomunitll vd. Humbert, op. eit. (111. 9) 205, nl. 192. 
22 A quanto appen3 delto si pOlrebbe biettare ehe anehe in qucsla occa i oe (Liv. IX 43, 

23) i Romani avevano po I le Ire comunila erniehc di fronte alLa seeILa de lla civiras sille slIf
.rragio; ricordo llluavia, ehe esse 11011 si erano ribellme e ne avevano dalo ndilo a ~o peui agli 
occhi dei Romani. Cfr. a lai proposito anehe eie .. pro Bal/Jo 3 1: ql1i si diec ehe la Iibera scella 
della ivitas era limitata a quegli stati ehe non avcvallO roUo illorojoedus con Roma, e lra es i 
i menzionano appunlo gl i Ernici, con rifel'imento. per . sol ad una parte eli e.~s i· Su eio cfr. 

anche F. Grelle, Ci/ta e tral/ati nel sisremG I"OIIIGno imperiale. in : J lrarWli rwl fIIondo al/ti o. 
Forma, idco/()gia,jullvoue, a Cl1l1l di L. Canfora, M. LiVCt'lllli, . Zaccagnini, Roma 1990, 237-
256~u i 238, nt. 2. 

E 10 ,.. chema" prescnle in ivio; un e cmpio rceenle 10 si trova anehe in Diod. XX 90, 3 
(305 v.): ·PWj.l.CtlOl Ilev n (X \A.IYVOUIi K'a."C<X7toÄtj.l.TtCJ(Xv'ttli "CtlV xoopav aq>l:lMvtO Kai "CICJ \ tOOV 
So/;avlOOv 'ta 'Pooj.l.aloov 1tt(PPOv ll Ki.v~l ~letEÖO)KaV til<; 7tOAI'teiali. (I Romani , lInu volta scon
filti i Peligni, li privarono della 10ro terra, eu eoloro ehe sembravano bcn disposli nei \01'0 con
fron ti )j resero partecipi della cilladinal1za). 

24 Intcrprelo in questO en 0 anche HlIl11berl, op. cil. (nt. 9) 2J 7 nt. 36, non tante 10 
studioso preferisca parlare di ,perspicaeia li vian8 piö ehe di "modcrnila". Ma vd. anehe W. 
Weissenborn H. J. Mül ler, Tit; Livi ab f1/bc cOlld;w libri IX, 7Berlin 1962, 107. 
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dannosissime allo stato per la concessione dei diritto di cittadinanza agli Italici edel 
diritto di appello al popolo a coloro che non avessero voluto mutare ciUadinanza", fu 
richiamato dal senato, che 10 prego di desistere dalle sue intenzioni. Ma egli a cio non 
diede ascolt025. 

Il passo appena riportato e alquanto noto, e l' alternativa offerta agli Italici dalla 
rogatio di Flacco nel 125 a. C. tra la possibilita di divenire romani e quella di usu
fruire deI ius provocationis e stata interpretata quasi unanimemente dagli studiosi 
come la prova significativa della mancanza in questo periodo presso le popolazioni 
italiche di una calorosa e incondizionata accettazione della cittadinanza romana. E 
lecito pensare, piuttosto, che esse fossero piu interessate a ricevere legittime garanzie 
di tutela nei confronti dell' apparato giuridico-amministrativo romano, cosa per cui 
sarebbero rimaste volentieri nella condizione, evidentemente preferibile, di socü26. 

Ecco dunque in che modo si potrebbe intendere la presenza nel brano liviano IX 
45,5-9 della "strana coppia" costituita da un lato dall'offerta della civitas da parte dei 
fetiales dopo una fattispecie di oltraggio aRoma ancora impunito, e dall'altro dalla 
definizione di civitas come poena da parte degli Equi riuniti in assemblea - entrambi 
gli elementi, non si dimentichi, narrati nel tessuto di eventi della fine deI IV sec. a. c.: 
la "modernita" suggerita dallo Sherwin-White per l'equazione civitas-poena sarebbe 
in realta, a mio avviso, nient'altro che un anacronismo, una trasposizione ne1304 v. di 
tematiche e terminologia presenti negli eventi storici di circa due secoli dop027. 

Lo studioso si era anche accorto, d'altronde, dell'incompatibilita nel 304 v. di una 
civitas offerta da Roma ancor prima di sconfiggere e sottomettere il popolo nemico, e 
infatti parte dal presupposto che gli Equi non avessero commesso nulla contro Roma. 
Presupposto, peraltro, facilmente confermato dall'evidenza, non solo perche Livio 
non fa menzione di atti di ostilita arrecati dagli Equi contro Roma prima deI 304 v.28 , 

ma perche nella narrazione viene rilevato anche come la guerra dichiarata e intrapresa 

25 Atque ut superbia quoque et impotentia in cospicuo ponatur, M. Fulvius Flaccus consul 
M. Plautii Hypsaei collega, cum perniciosissimas rei publicae leges introduceret de civitate 
Italiae danda et de provocatione ad populum eorum, qui civitatem mutare noluissent, aegre 
compulsus est ut in curiam veniret. Per altre fonti sull'episodio vd. T. R. S. Broughton, The 
Magistrates ofthe Roman Republic I, New York 1951, 510, inoltre U. Hall, Notes on M. Ful
vius Flaccus, Athenaeum 55 (1977) 280-288 e W. L. Reiter, M. Fulvius Flaccus and the 
Graccan Coalil;OIl. Athenaeum 56 (1978) 125-144. 

26 Cosi E. Gabba, Le origini della gl/erra sociale e la vita politica romana dopo 1'89 a. c., 
in: Esercito e societa nella tarda repubblica romana, Firenze 1973, 193ss. (= Athenaeum 32 
[1954]41-114,295-345), il quale sottolinea il mutamento nell'atteggiamento degli Italici verso 
la civitas romana avvenuto nel periodo compreso tra la proposta di Flacco dei 125 a. C. e quella 
di M. Livio Druso dei 91 a. c.; cfr. inöltre J. Göhler, Rom und Italien. Die römische Bundes
genossenpolitik von den Anfängen bis zum Bundesgenossenkrieg, Breslau 1939, 133; A. 
Keaveney, Rome and the Unification of Italy, London 1987,47-75; A. R. Hands, Land and 
Citizenship, 125-122 B. c., Mnemosyne 29 (1976) 176-180; P. Conole, Allied Disaffection and 
the Revolt of Fregellae, Antichthon 15 (L9 I) 129- 140. 

27 Per la frequenza di questo tipo di anacroni. mi nella narrazione della prima deca, attri
buibili variamente a Livio 0 alle sue fonti annalistiche vd. tra gli altri: M. Sordi, Roma e Sanniti 
nel IV sec. a. c., Bologna 1969; D. GutberIet, Die erste Dekade des Livius als Quelle zur grac
chischen und sullallischen Zeit, H.ildesheim 1985; Bernardi, art. cit. (nt. 9) 244. 

28 Vd. infatti SIiP/"(/. 7, ntt. 3-4. 
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dai Romani immediatamente dopo Ia maneanza di riparazione da parte degli Equi, 
avesse eolto eostoro deI tutto impreparati, da un punto di vista strategieo, materiale e 
psicologico29. Tuuavill, pur ammettendo la slea lta degli Equi I'opportuno invio dei 

!-etia[es per res repetere, lu llO ci<> ehe segue dato il earatt re anacronistieo e di 
"forzalura" me. si in rili ev duran Ie I os ervazioni svolte in questa sede, farebb 
pensare alla possibilita he i lraui di un prere, to narrativo per introdurre emotivare 
opporltlnamenle I inlervento rOl11ano nei eonfronti dl u'n p p ( tanziato in un lerri 
torio, la cuj facil aeee .ibilitil al eenlro e ud-e '( eI'lca li a era in quel momente eli 
estremo interesse per Roma30. 

L epi odio dell'offerta della civilas edel suo deei 0 rifiuto da parle deI nomen 
Aequol'L/l1I p trebbe es cre, pertanlo una orta di duplicato, "ritaglialo" da Livio 0 

da ll a fonle di cui egli qui i e servilo31 da un .L1tro onleslo, eronologieamenr piu 
tardo (meta deI 11 see. a. C.), in eui le parole e le azioni in questione, tolti i toni vo
lutamente esasperati e drammatiei, risponderebbero maggiormente aHa realta. 
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29 Liv. IX 45, 10 sgg. 
30 CIr. su cib E. T. Salm n. Il SmlllifJ f! i S!mniti, trad. haI., Torino 1985,203; 271 - 272. 
31 Probabilmente una fon te d'eta g r!lCCl1lla: forse (' ann Iii sta L. CalplIrui Pisone Frugi. eos. 

133 a. c., ehe Livio dice di avere sott' ocehi proprio nei capitoli immediatamente precedenti e 
suecessivi (IX 44,3 e IX 46) a quello relativa agli Equi. Per l'inflllenza pisoniana nell'ambito 
deHa prima deea, spee. nei libri VI-X, vd. P. G. Walsh, Livy. His Historical Aims and Methods, 
Cambridge 1963, 112-120; K. Latte, Der Historiker L. Calpurnius Piso Frugi, SBA W 7 (1960) 
1-16. Per altre fonti annalistiehe lItilizzate da Livio neUa prima deca: R. M. Ogilvie, A Com
mentary on Livy. Books 1-5, Oxford 1965,5-17; 1. P. Lipovsky, A Historiographical Study of 
Livy: Books VI-X, Princeton 1979. 


