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LA CIVILTA’ ROMANA II 

Dal Principato all’affermazione dell’impero romano d’Oriente 
(prof Paolo Aziani) 

 

1 IL PRINCIPATO DI AUGUSTO  

E L’ETA’ CLASSICA DELLA LETTERATURA LATINA 

 

QUINTO ORAZIO FLACCO  

 

Quinto Orazio Flacco nasce a Venosa, nell’attuale Basilicata il 65 a.C. figlio di un liberto, cioè uno schiavo che 

si era liberato e abbastanza benestante da farlo studiare. A Roma Orazio fu seguito da un precettore e a 

vent’anni, come molti, completò la formazione ad Atene, a studiare greco e filosofia e in particolare la dottrina 

epicurea che insegnava moderazione, . Tornato a Roma, dopo l’uccisione di Cesare si schierò con Bruto e 

contro Ottaviano Augusto, anche in nome dei suoi ideali di libertà e combatté anche a Filippi. 

Tornato a Roma graziato da un’amnistia, svolse impieghi modesti e iniziò a scrivere versi che rapidamente lo 

resero noto. Il poeta Virgilio lo presentò a Mecenate, un ricco etrusco amico di Augusto, che lo ammise nel 

circolo di letterati che aveva creato e gli donò nel 33 a.C un piccolo podere nella Sabina. Da allora Orazio poté 

dedicarsi liberamente alla produzione poetica fino alla morte, a Roma nell’8 a.C. Orazio è uno dei più grandi 

poeti dell’antichità e tra le sue raccolte ricordiamo le Odi e le Satire  

 

L’orgoglio del poeta 

Exegi monumentum aere perennius 

regalique situ pyramidum altius, 

quod non imber edax, non Aquilo 

impotens 

possit diruere aut innumerabilis 

annorum series et fuga temporum. 

Non omnis moriar multaque pars mei 

vitabit Libitinam: usque ego postera 

crescam laude recens, dum Capitolium 

scandet cum tacita virgine Pontifex. 

Dicar, qua violens obstrepit Aufidus 

et qua pauper aquae Daunus agrestium 

regnavit populorum, ex humili potens 

princeps Aeolium carmen ad Italos 

deduxisse modos. Sume superbiam 

quaesitam meritis et mihi Delphica 

lauro cinge volens, Melpomene, 

comam. 

 

 

 
 

 



 

 
Il Principato di Augusto e l’età classica della letteratura latina, a cura di Paolo Aziani                       p. 2/11 

Carpe diem  

Tū nē quaēsĭĕrīs, ‖ scīrĕ nĕfās, ‖ quēm mĭhĭ, quēm tĭbī 

fīnēm dī dĕdĕrīnt, ‖ Leūcŏnŏē, ‖ nēc Băbўlōnĭos 

tēmptārīs nŭmĕrōs. ‖ Ūt mĕlĭūs, ‖ quīdquĭd ĕrīt, pătī! 

Seū plūrīs hĭĕmēs ‖ seū trĭbŭīt ‖ Iūppĭtĕr ūltĭmām, 

5quaē nūnc ōppŏsĭtīs ‖ dēbĭlĭtāt ‖ pūmĭcĭbūs mărĕ 

Tŷrrhēnūm, săpĭās: ‖ vīnă lĭquēs ‖ ēt spătĭō brĕvī 

spēm lōngām rĕsĕcēs. ‖ Dūm lŏquĭmūr, ‖ fūgĕrĭt īnvĭdă 

aētās: cārpĕ dĭēm, ‖ quām mĭnĭmūm ‖ crēdŭlă pōstĕrō. 

                                                 Orazio, Odi, I, 11 

Non domandare, Leuconoe - non è dato sapere - che 

destino gli dèi hanno assegnato a me e a te, e non consultare 

gli oroscopi. Quanto è meglio sopportare ciò che sarà, sia che Giove 

ci abbia dato ancora tanti inverni sia che l’ultimo sia questo,  

che frange e sfianca il mar Tirreno con le opposte scogliere:  

sii saggia, purifica il vino e recidi la  duratura speranza, ché la vita è breve. 

Mentre parliamo, se ne va il tempo geloso (che invidia all’uomo i suoi giorni) 

Afferra saldamente (vivi intensamente) l’attimo, e non fidarti per nulla del domani. 

 

 

 
La Satira del seccatore, Satire, I,9 

ibam fòrte  vià Sacrà, sicùt meus èst mos, 

nèscio quìd meditàns nugàrum, tòtus in ìllis. 

 

Àccurrìt quidàm notùs mihi nòmine tàntum, 

àrreptàque manù  "quid agìs, dulcìssime rèrum ?" 

"Suàviter, ùt nunc èst," inquam, "èt cupio òmnia 

quàe vis ". 

 

 

Cum àssectàretùr, "Numquìd vis?" òccupo. At 

ìlle: 

"Nòris nòs ," inquìt "doctì sumus." Hìc ego: 

"Plùris 

hòc" inquàm "mihi erìs." Miserè discèdere 

quàerens, 

ìre  modo òcius, ìnterdùm consìstere, in àurem 

dìcere nèscio quìd puerò, cum sùdor ad ìmos 

mànarèt talòs .  

 

 

 

 

 

Mi trovavo a passeggiare per la via Sacra, come è mia abitudine, 

pensando a non so quali sciocchezze, tutto immerso in quelle. 

 

Mi corre incontro un tale, a me noto solo di nome, e, afferratami 

la mano, [dice]: “Come stai, tu che sei il più caro al mondo?”. 

“Magnificamente, almeno per ora - dico - e ti auguro tutto ciò che 

vuoi”. 

 

Poiché continuava a seguirmi, lo prevengo: “Non vuoi niente altro, 

no?”. 

Ma quello dice: “Dovresti conoscermi, sono un letterato”. A questo 

punto 

io dico: “Tu sarai per me più di questo”. Cercando disperatamente 

di allontanarmi, procedevo ora più velocemente, talvolta mi 

fermavo, 

dicevo  non so che cosa nell’orecchio al mio schiavetto, mentre il 

sudore 

mi colava fino ai talloni.  
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"O tè, Bolàne , cerèbri 

fèlicem!" àiebàm tacitùs, cum quìdlibet ìlle 

gàrrirèt, vicòs, urbèm laudàret. Ut ìlli 

nìl respòndebàm, "miserè cupis" ìnquit "abìre: 

 

 

iàmdudùm videò; sed nìl agis: ùsque tenèbo; 

pèrsequar. Hìnc quo nùnc iter èst tibi?" "Nìl opus 

èst te 

cìrcumagì: quendàm volo vìsere nòn tibi nòtum; 

tràns Tiberìm longè cubat ìs, prope Càesaris 

hòrtos ". 

"Nìl habeò quod agam èt non sùm piger: ùsque 

sequàr te." 

 

 

 

 

 

 

Dèmitto àuriculàs, ut inìquae mèntis asèllus , 

cùm graviùs dorsò subiìt onus. Ìncipit ìlle: 

Sì bene mè novì, non Vìscum plùris amìcum, 

Nòn Variùm  faciès: nam quìs me scrìbere plùris 

àut citiùs possìt versùs? Quis mèmbra movère 

mòllius? Ìnvideàt quod et Hèrmogenès ego cànto 

". 

 

 

 

 

Ìnterpèllandì locus hìc erat: "Èst tibi màter, 

cògnatì, quis  tè salvò est opus?" "Hàud mihi 

quìsquam. 

Òmnis còmposuì". "Felicès! Nunc ègo rèsto. 

Cònfice; nàmque instàt fatùm mihi trìste, Sabèlla  

quòd puerò cecinìt divìna mòta anus ùrna: 

"Hùnc neque dìra venèna nec hòsticus àuferet 

ènsis 

nèc laterùm dolor  àut tussìs nec tàrda podàgra ; 

gàrrulus hùnc quandò consùmet cùmque : 

loquàces, 

sì sapiàt, vitèt, simul àtque adolèverit àetas". 

Vèntum erat àd Vestàe , quartà iam pàrte dièi 

pràeterita, èt casù tunc rèspondère vadàto  

dèbebàt quod nì fecìsset, pèrdere lìtem. 

 

 

 

 

 

 

"Sì me amàs," inquìt "paulum hìc ades ", 

“Ìntereàm, si 

àut valeò stare  àut novì civìlia iùra; 

èt properò quo scìs". "Dubiùs sum quìd faciam", 

ìnquit, 

"tène relìnquam an rèm ". "Me, sòdes ". "Nòn 

faciam" ìlle, 

èt praecèdere còepit; ego, ùt contèndere dùrum 

cùm victòre, sequòr. "Maecènas quomodo 

tècum?" 

Hìnc repetìt. "Paucòrum hominum èt mentìs bene 

sànae". 

 

 

“Felice te, o Bolano, per la tua testa calda!”, 

dicevo tra me e me, mentre quello starnazzava di tutto e di più, 

e lodava le vie e la città. Siccome  non gli davo 

nessuna risposta, “tu brami disperatamente - dice - di andartene 

nessuna risposta, “tu brami disperatamente - dice - di andartene: 

lo vedo da un po’; ma non ti serve a niente: ti starò appiccicato fino 

alla fine; 

ti seguirò passo passo. Da qui dove vai?” “Non è per nulla 

necessario che 

tu sia costretto a girare tanto: voglio visitare a un tizio che non ti è 

noto; 

giace malato lontano, al di là del Tevere, vicino ai giardini di 

Cesare”. 

“Non ho niente da fare e non sono pigro: ti seguirò tutto il tempo”. 

 

Abbasso le orecchie, come un asinello dall’animo rassegnato 

quando si sobbarca sul dorso un carico alquanto pesante. Quello 

inizia: 

“Se ben mi conosco, non stimerai di più come amico né Visco 

né Vario: chi, infatti, sarebbe in grado di comporre un numero 

maggiore 

di versi o di farlo più velocemente? Chi è capace di danzare 

più mollemente? Canto in modo tale che persino Ermogene mi 

invidierebbe”. 

Qui era tempo di interromperlo: “Hai una madre, 

dei parenti che hanno bisogno che tu ti mantenga in salute?” 

“Nessuno. 

Li ho sotterrati tutti”. “Beati loro! Ora rimango solo io. 

Finiscimi; infatti incombe su di me un triste destino, che una 

vecchia sabella 

mi predisse, quando ero ragazzo, dopo aver agitato la sua urna 

profetica: 

“Costui non lo porteranno via né crudeli veleni né la spada nemica, 

né il dolore ai fianchi né la tosse e nemmeno la gotta che fa 

camminar lento; 

sarà un chiacchierone che prima o poi lo consumerà: se ha senno, 

eviti le persone loquaci, non appena l’età sarà diventata adulta”. 

Si era giunti al tempio di Vesta, passata ormai la quarta ora del dì, e 

per caso 

allora [quello] doveva presentarsi in tribunale, avendo offerto una 

garanzia, 

e se non l’avesse fatto avrebbe perso inevitabilmente la causa. 

“Se mi vuoi bene - dice - assistimi un po’ qui”. “Che io possa morire 

se 

ho la forza di stare in piedi o se conosco il diritto civile; 

e mi affretto dove sai”. “Sono in dubbio su che cosa fare - dice - 

se abbandonare te o la causa”. “Me, ti prego”. Ma quello: “Non lo 

farò”, 

e iniziò a precedermi; io, visto che è difficile tener testa 

a chi vince, lo seguo. “Come va tra te e Mecenate?”, 

riprende. “[Persona] di poca compagnia e di testa ben funzionante”. 
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“Nèmo dèxteriùs fortùna  est ùsus. Habères 

màgnum adiùtorèm, possèt qui fèrre secùndas , 

hùnc hominèm vellès si tràdere: dìspereàm, ni 

sùmmossès  omnìs". "Non ìsto vìvimus illic, 

quò tu rère , modò; domus hàc  nec pùrior ùlla est 

nèc magis hìs alièna malìs; nil mi òfficit, ìnquam, 

dìtior hìc aut èst quia dòctior; èst locus ùni 

cùique suùs".  

 

 

               "Magnùm narràs, vix crèdibile". "Atqui 

sìc habet". "Àccendìs quarè cupiàm magis ìlli 

pròximus èsse." "Velìs tantùmmodo: quàe tua 

vìrtus , 

èxpugnàbis: et èst qui vìnci  pòssit eòque 

dìfficilìs aditùs primòs habet." "Hàud mihi dèero : 

mùneribùs servòs corrùmpam; nòn, hodiè si 

èxclusùs fuerò, desìstam; tèmpora quàeram, 

òccurram ìn triviìs, dedùcam. Nìl sine màgno 

vìta labòre dedìt mortàlibus ". 

 

 

 

 

 

 Hàec dum agit, ècce 

Fùscus Arìstius  òccurrìt, mihi càrus et ìllum 

quì pulchrè nossèt . Consìstimus. "Ùnde venìs et 

quò tendìs?" rogat èt respòndet. Vèllere còepi 

èt pressàre manù lentìssima bràcchia, nùtans, 

distorquèns oculòs, ut me èriperèt. Male sàlsus 

rìdens dìssimulàre; meùm iecur ùrere bìlis. 

"Cèrte nèscio quìd secrèto vèlle loquì te 

àiebàs mecùm". "Meminì bene, sèd meliòre 

tèmpore dìcam; hodiè tricèsima sàbbata: vìn  tu 

cùrtis Iùdaeìs oppèdere ?" "Nùlla mihi" ìnquam 

"rèligiò est." "At mì: sum pàulo infìrmior, ùnus 

mùltorum. Ìgnoscès; aliàs loquar". Hùncine 

sòlem 

tàm nigrùm surrèxe  mihì! Fugit ìmprobus àc me 

sùb cultrò linquìt. Casù venit òbvius ìlli 

àdversàrius èt "Quo tù, turpìssime?" màgna 

ìnclamàt voce, èt "licet àntestàri ?." Ego vèro 

òppono àuriculàm . Rapit ìn ius; clàmor 

utrìmque, 

ùndique còncursùs. Sic mè servàvit Apòllo . 

 

“Nessuno si è servito più felicemente della sorte. Avresti 

un valido aiuto che potrebbe sostenere il ruolo di spalla, 

se volessi presentargli quest’uomo: possa io morire se non è vero 

che 

avresti soppiantato tutti”. “Lì non viviamo in quel modo 

in cui pensi: nessuna altra casa è più pura 

né più lontana da meschinità di questa; non mi importa - ti assicuro 

-che questo sia più ricco o più dotto; ciascuno ha il proprio ruolo”. 

“Tu mi racconti una cosa grandiosa, a stento credibile”. “Eppure 

è così”. “Mi infiammi a desiderare ancora di più 

di essergli vicino”. “Purché tu lo voglia: con le capacità che hai, 

lo conquisterai: ed è un uomo tale da poter essere vinto e proprio 

per questo  rende difficili i primi approcci”. “Non verrò meno a me 

stesso: 

corromperò gli schiavi con dei doni; se oggi sarò lasciato fuori di 

casa, 

non mi arrenderò; cercherò i momenti opportuni,  gli andrò incontro 

agli incroci, lo accompagnerò. La vita senza grande fatica 

non concede niente ai mortali”.  

 

 

Mentre discute di queste cose, ecco 

che mi viene incontro Fusco Aristio, a me caro e tale 

da conoscere bene quello. Ci fermiamo. “Da dove vieni e 

dove vai?”, chiede e risponde [a sua volta]. Cominciai a tirarlo, 

ad afferrare con la mano le braccia inerti, facendogli cenni con la 

testa, 

storcendo gli occhi, perché mi strappasse via [da quello]. Spiritoso 

a sproposito,  faceva finta di niente ridendo; la bile mi bruciava il 

fegato. 

“Dicevi di voler discutere di non so che cosa in segreto 

con me”. “Ricordi bene, ma te lo dirò 

in un momento più opportuno; oggi è il trentesimo sabato: vuoi 

forse 

oltraggiare gli Ebrei circoncisi?”. “Io” – dico – “non ho 

nessuna superstizione”. “Ma io sì: sono un po’ più debole [di te], 

uno 

tra molti. Mi perdonerai, te lo dirò un’altra volta”. 

Che mi sia sorto un giorno tanto nero! Il furfante se la svigna e mi 

lascia sotto tiro. Ma per caso gli viene incontro 

l’avversario ed esclama a gran voce: 

“Dove vai, sciagurato?” e “posso prenderti come testimone?”. Ed io 

gli porgo l’orecchio. Lo trascina in giudizio; urla da tutte le parti, 

da tutte le parti un accorrere. Così mi ha salvato Apollo. 

  

A. La Penna, Orazio, in I classici della cultura 

 

 

Celebrazione della vittoria di Azio e della morte di Cleopatra, Carme I, 37 
 

Nunc est bibendum, nunc pede libero 

pulsanda tellus; nunc Saliaribus 

ebria. sed minuit furorem 

vix una sospes navis ab ignibus 
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ornare pulvinar deorum 

tempus erat dapibus, sodales. 

 antehac nefas depromere Caecubum 

cellis avitis, dum Capitolio 

regina dementis ruinas, 

funus et imperio parabat 

contaminato cum grege turpium 

 morbo virorum quidlibet inpotens 

sperare fortunaque dulci 

 

mentemque lymphatam Mareotico 

 redegit in veros timores 

Caesar ab Italia volantem 

remis adurgens, accipiter velut 

mollis columbas aut leporem citus 

venator in campis nivalis 

 Haemoniae, daret ut catenis 

fatale monstrum. quae generosius 

perire quaerens nec muliebriter 

 
 

 

Ora si deve bere, e con il piede battere la terra in libertà,  

ora, era già tempo, amici, di ornare il convito sacro degli dei  

con vivande dei sacerdoti Salii.  

Era sacrilegio, prima d'ora, trarre dalle cantine avite il Cecubo riposto,  

mentre al Campidoglio preparava la regina folli rovine e morte all'impero,  

lei, col suo greggio immondo di uomini turpi,  

sfrenata nelle sue speranze, ubriacata dalla dolce sua fortuna.  

Ma fu follia placata da quella sola nave scampata al fuoco,  

e la sua mente allucinata dal vino di Mareia  

Cesare ricondusse alla realtà paurosa,  

incalzando con la forza dei remi lei che veloce fuggiva dall'Italia,  

come sparviero incalza le tenere colombe,  

come il cacciatore le lepre che corre nelle pianure della nevosa Emonia,  

per consegnare alle catene quel segno funesto del destino.  

Ma nobilmente lei cercò la morte; non ebbe femminile timore della spada  

né ripiegò con la flotta veloce verso coste remote: 

 e osò guardare la sua reggia umiliata con sereno sguardo,  coraggiosa a toccare terribili serpenti  

per assorbire nel suo corpo il nero veleno,  

resa più fiera dalla morte così deliberata, per sottrarsi ai vascelli nemici,  

per impedire d'essere condotta,  

come donna comune, lei, donna regale, al superbo trionfo. 
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L’Eneide e la politica culturale di Agusto 
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Virgilio celebra nel 40 d.C. la speranza di pace ritrovata 

 

màgnus ab ìntegrò | saeclòrum nàscitur òrdo 

Iàm redit èt Virgò 8 | redeùnt Satùrnia règna, 

iàm nova prògeniès | caelò demìttitur àlto. 

Tù modo nàscentì | puerò 10, quo fèrrea prìmum 

dèsinet àc totò | surgèt gens àurea mùndo, 

https://library.weschool.com/lezione/letteratura-latina-bucoliche-publio-virgilio-marone-quarta-bucolica-traduzione-9468.html
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càsta favè 11 Lucìna 12: | tuùs iam règnat Apòllo. 

Tèque adeò | decus hòc aevì, | te cònsule, inìbit, 

Pòllio 13, et ìncipiènt | magnì procèdere mènses; 

tè duce, sì qua manènt | scelerìs vestìgia nòstri 14, 

ìnrita pèrpetuà | solvènt formìdine tèrras 

 

Nasce da capo il gran ordine dei secoli. 

La Vergine1 ormai torna, i regni di Saturno2 tornano, 

già una nuova stirpe scende dall’alto dei cieli. 

Tu, pura Lucina,3 sii propizia al nascituro4, per cui 

per la prima volta finirà il periodo delle guerre e si 

alzerà l’età dell’oro; già il tuo Apollo è sul trono. 

Sotto il tuo consolato, o Pollione5, del resto, inizierà 

quest’età gloriosa e lo scorrere dei mesi felici; 

mentre sei al potere, il vano ricordo delle nostre 

colpe libererà le terre dalla paura eterna. 

 

1 

 è la costellazione della Vergine, in cui si identificherebbe la vergine Astrea e quindi la dea Dike, la 
Giustizia. Secondo il mito, la Giustizia avrebbe abbandonata la Terra a causa del comportamento 
degli uomini. 

2 I regni di Saturno: Secondo la tradizione de Le opere e i giorni di Esiodo (VIII-VII secolo a.C.) sono 
cinque le età del mondo dalla creazione ad oggi: l’età dell’oro (sotto il regno di Crono-Saturno), l’età 
dell’argento (sotto il regno di Zeus), l’età del bronzo, l’età degli eroi (dove si colloca la guerra di Troia) 
e l’età del ferro, corrispondente al periodo di sofferenza delle guerre civili. 

 

3 Lucina: Lucina era la dea romana protettrice gestanti, identificabile anche con Giunone o, nel 
periodo imperiale, con Diana.  

4 Il nascituro: è la figura centrale della quarta egloga, interpretata in vari modi: 1) il figlio di Asinio 
Pollione, cui Virgilio dedica l’Egloga, oppure di Marco Antonio e Ottavia, sorella di Ottaviano, 
sposatisi nell’estate di quell’anno a suggellare il ritrovato accordo tra Antonio e Ottaviano, o ancora il 
figlio di Ottaviano e Scribonia, 
Secondo l’interpretazione cristiana, addirittura la profezia dell’avvento di Gesù Cristo, anche se è 
certo che Virgilio non conoscesse i testi biblici dell’Antico Testamento e la tradizione messianica 
ebraica 
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5 Asinio Pollione (76-4 a.C.), politico romano di fazione antoniana che quando si ritirò dalla vita 
pubblica divenne un mecenate e sostenitore della cultura, oltre che amico di Virgilio e 
di Cicerone. 

14 sceleris vestigia nostri: Virgilio qui allude al periodo delle guerre civili da poco conclusosi. 
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