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Greace (Trniisl. by I3ufl): - 11. Xoi~tc  (Transl. 1 9 ~  I)iiff). - Osford, 
University Press, 1927 (S.", pp. ssrr-418, 387). 

M. Rosrouz~.:~i;. - Tlie socinl nnd econonric lzisrory u f ike Ronran Erìr- 
pii-e. - Osford, University Press, 1!92G (8.0, pp. ssv-695). 

Di questi tre volumi del Rostoiizeil', sontuosainente pubblicati dalla 
Clni-endotz Pì*ess, i dtie primi sono i~.ianunli, ilol tniglioi senso dclfa pa- 
rola, di storia gcnerlile. Bella loro semplicith di struttura e nella loro 
padr~niinz;i scnzn sforzo di un vastissimo materiale, essi rivelano la con- 
sumata esperienza di un niaestm. 11 cotnune lettore non è oppresso dal- 
l'apparato erudito, dalle dispute filologiche e :ircheolo~i~he, le q u a l i  lroppn 
spesso, nel!e opere degli specialisti, invadoiio t i ~ t t o  i l  canlpo che Jo\*reI)h.! 
:ippartenere alla storia propritimcnre detta; e rion E obbligato a recitare 
#quei rosarii t i i  meri tlotmi che servono di solito, cic+Ilc srorie delle pih 
a11:iche eià, n riempire gl' jmriicnsi spiizii vuoti della croi~ologi;~. Con uti:i 
soSiiet;~ cscmìil:i:-e, il Rostouzeilf, patlando di R:i hilonin o dcll' Egitto, o 
degl'lttiti o dcsli Qci, sorvola sulic vjcecide Jci rc e dc!Ie Jirinstic e si 
ferma irivece a caralterizztire i tratti distintivi delle sii~gole ci\~ilrh n il 
loro successivo spiegì~nlcnto, jtlnstrando la sua narr:~zioilc coi1 lo stiiclio 
dei nionumenti artistici erl nrclict:>lo~ici, le cui ri;~rociuzioni felicctl~ei~te 
scelte sono inrcrcult:te ~zcllc pagine dei testo. Irioltre, n JifTerenz:~ dclIn 
inaggiar paiie dc$i altri manuali i n  voga, il RustouzcfF I-in evitaio cli 
rclcgarc in uii secondo piallo, a guisa di appendice alla storia politica 
iii senso stretto, le iiotizie sulic scierize e sulle arti, stilla rc l i~ ione  e sui 
.costumi, strIl'ccon(,rniri t.. sulla vita socirilc; rnn si C sforzalo di  collocnr2 
in u r ~  piano uilica tutte IC inanifestnziorii deli'ntrività storica; iii modo 

.che la sua tr3ttazioi1e ~ ~ O C C J C  ben fusa ed orgatlic:), contc~i~perai~do in- 
sieiiie il partlco!erisriio i ~ i i i ~ i t o  delle comuni  storie politicile c la tencici~zs 
:ille gcncraIii.zai,ioiii tistraite delle cosi deite storie deLIri civilt:~. 

Speciatii-iente la stori:~ greca e romana, studi:ita da questo punto d i  
visia, ricqnistri pcr tloi UII;I T I U O I ~ R  ~ ~ L z s c ~ I L ? ~ ~ : ~ ;  ci si fa i71e110 stiIizzi~t;l e 
togatn, e piu vicina n noi - di un:! vicinntlza che n011 ]:i coi:f(!nde cori 
.In nostra ~ i t n  d 'og~i,  t?i:i, pur !ascinndola nel st!o ~rropriu clim:~, ne rende 
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3 74 RIVISTA BIBLIOGRAFICA 

più  risib bili i movimenti e le articoiazioni. Vien fuori così un qu:tdrs, 
nlq~irinto diverso dal solito, pih ntiovo e ne1 tempo stesso piu ftimilinre:. 
un:i storia dell'ctlt classica 1ibci':ita dal piedisiallo incornbrnnie della clris- 
sicita e ricondottn n un livello semplicetnente uniann. Sarehhe iriteres- 
sante escmplificarc clitcstì pregi dei ~iianu:~li del RostouzefT. Noi dovremmo. 
p. e. mostrare, seguendo le trricce iielllA., uila Grecia molto lileno ron- 
uenzion;tle e rilolto piìt turbolenta, un tilcssandro Magno avver~turiero 
romantico, alqt~nnto diverso dal  semi-dio della Iegqcilda; un'nssai più 
stretta parentela della storia dell'clienismo con qiielln dell:~ Grecia clie 
n o i  con qt.iclla deli'Orientc. E, per passare :111;1 siori:t d i  RCX~IU, dovrcni- 
1170 vedere il ~iroblcrnn cielle origini, sfrondnto sì di tutto I'alone della 
l?g~cnr ln ,  ma stuctiato nei suoi elementi positivi per quarito scarsi - a 
diffcrei~zn di certe storie tanto negatitre, clie ci fanno desidcr:irc- I'esi - 
stcnzn cii Romolcl e d i  Nutnn Pampilio; clo~rrcrnrno - per citare cr[i-i*clnìi 
c;~lnttio -- riscntirc nel18 voce d i  Cittonc ((!l.i de l rnd ,~  C.1l-tngo di t t ~ t t e  
le rcztiot@hc patriottiche!) l'c!ir+ tI~-sl ' ir?t(>rc~~i def:li z;;rnri itclici: o rìci,- 
i~oscc?i-c <l~tilntc> vi crn d i  :inri(lri;~to ~.iiilttc~sto che di  progressi\-o ~-ieII:ì po- 
Iiticn (!!:i Gr;ic:hi, che, con 1:i tlivisiaiic della terra, tcn<ieu:i iricorisnpc- 
voImi.iltc a ricc~ndnrrc Ilagricuitrirn u quello stnciio preinri~rstri;ile chc 
pnywio ullc>r:i ess;i niic1;ivri sorpnssfii?ilo col nl.ioyo coi-iccri tsrinic~~to cnpi- 
tn l i s t i io  o i:iip:ir;~rc ad apy>!-ez:<:irc un Cesire t~ssai merio ccsorco d i  
q~ic.1 clic c i  1i:i ~r.:it~.i:inciato il Mornrl-isc~~. 13 così via. Ma pc?icliè non i: 
I ~ o ~ ì ! ~ i ! ~ ,  j n  i.in::i 1vcc.c ~ c ~ < t ~ t ~ l o n i :  i:~for~nntiro, seguire ncl suo svolgi- 
rticnto un'opcrn t an to  cstes:ì quanto è c l \ l~ l Ia  del Rostot~zt:iT, prcferiarno 
fzr~tinrci  :irS illuctrrirr! un punto so!o di esca, tii f0nci:inictnt:ile i rnpor t anz~ ,  
dove 1;i r : ~ ~ ) i c l n  e concis:~ iinrr-:izioilc del ni:it~i~alc C integriita da 1.111 am-  
ljis~iiito siucii<s i~ionogr;ifico ( i l  t2wo (lei ~ o l i i m i  giIi citri~i), In cui recente 
npli:lrizioiii. scctiil urka J;itii ii~il>firt:\iltt? pcr gli studi sri[i7u~.itic1iith cltissica. 

Ci sifr'ri:.inio :ill'o~~cni Sonti:in-icntnlc dcl Rostnu;?clT sull?Impct-o l?(.>- 
mano, o? piì~ priicis;l:t~e~~te, so1l:i vi t;i socin te cc! ecorioniicn del!' Tnipero 
tlurn~ltc i prTmi tre si'coli, f ino  alle rifosn~e di Iliuclt?~i:.~no. T 1  titt~lo di 
~ ~ t , ~ e ~ t ' ~ ~ > - t + r t  POI~CBITC ~ : I T  s~~pport-E ~ I ~ ; . Ì ! c I I C  adtlen tel1:ito col mnrerinlismo 
storico; in-cccc CSS~I 6 ~01ic~pit :1 i n  :iiiritesi col1 qriclla forma d i  rnctltn- 
lit:'~ srr,riol:r;.~!Ìca, e ci ( ih un:I r:ipicl;~ e tlecisivn coiifrstnxione di unn delle. 
;csi f;i~o:-i:c '!:i1 111n ttlri:ilisn-in: chc 1;i c:it.~s:i {lelln dccndenzii tlcll' Iilipcro 
T<oni;i r:o sin do:.ut:ì :i: 1c1 ni;iricailza t l i  ut-i. c:~pil:ilisrilo indiistri:t!c e al ca- 
rci1:crc ~l:ct-;:tiiei'~t:: (I::IIICS?~C~> tlcllrt snri cco!ioriliri, T1 R. non h:i difXcolth 
cfi ri-iastrsrc, i t i  i.~>:;fi.3rj0, CIIC i w i  psitili CICLL' s~l;01i dcll'lmpcro lo svi- 
lup;ro c:iI.)i:ulisti~:o C intlt?.!:tri:iTr i: s l ; i t t~  r?iolto notc~sole. R!ln i ~ r ~ c t r  ci-edlto 
;il iuutcri;ilis:iio stfirico tion sigtiiIisa r!irniiii.iirc. l'iniportanza del movi- 
ii:eliio csonomico.s:,ci:di: ; sigi~ificn soltori ttz piospctii:rIo ci it-rorsnmcntc, 
come ti110 dci;li ;isy,ctti d-1 ;;~*nei-:ilct ti-iovi:ncnto storico c stridi:irlo in 
strettn connessioric con tu t r i  {;li :tlrsi, mirando i.icI tc.:iipn stesso n fissiirlo 
rlri siioi Iwrtic'ol:~ri iiironfc~itJil~lli. Q u s t n  pc%r IT:lppuil to ha fnfto il  1x0- 
stouzrfI' 1ii.i i p~iiiii ti.2 sccoti d ~ l l ' l i ~ . i ~ ~ r t r o :  u11 Inroro che non era stato 
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mai teiitato, a lmeno in  tutta la sua cornplcssit~i, prim:~ di lui. u Noi non 
abliintito, dice I'A. ilella prcfiizio~~e, uri libro o uilri monografia che tratti 
deIln vita socinlc ed ecoiiomica delllTmpnro Rom:ino come un tutto e che 
ci dia le linee principrili ciel1:i sua evoluzioile. Vi sono, si, degli studi 
importailti che conceritono alcut~i problemi pcirxioli o limitati a u t ~ o  spe- 
ciaIc pcriodu di tempo; ma lli meggior parte dì essi (p. e. 17ecce11eiitc 
opcrn del l~riedlar~der) sono stati scritti dal punto di  vista delI'nrclieo10- 
gin e noi1 della storia: nessuno ha tentato di connettere I'evoluzione so- 
ciale ed ecoiio~i~ica dell' Impero col s u o  sviIupl>o costituziotil.ile o ammi- 
nistrativo o cori la politica interna ed esterna degl'ii~~peraioii. I1 presente 
volume è il prinio tentr1tit.o del genere. lo sotio corrsapc~rolc che esso 6 

.Iontano d:ill'escerc! soddishcei?te. I1 materiale i? scarso C disperso; inanca 
ogni stiitisticri; l' in~cr;~rel:izionc dei  poclii dati che abbia1110 i! aperta 
;illa disputa c il iiliiggior numero rl2IIc cniitlusiorii fc.>rrnulritr cin sriidiosi 
iiloJcrili sollo ipof~tic11e C S ~ C S S ~ ~  orl)itiarii'. Pure, con ~ u t t c  le sue diffì- 
coliti, il compito i11 s& stesso 2. attracntc. lo  so110 convi~itc.> clie, scilza 
un'cs:iurieilte irit,.estignzionc delle condizioiti sociali cd ecoitoiiiicl-ic, iies- 
sun te171ritivo di scrivere  un:^ storia generale drll'iinpcro Romano  può 
essere corri~!alo da succcsso (p. VI). 

I,'iniport:iilz:i specifica di tale prol~Ici~-i;i deriva dul fatto ~ I i c  nei 
primi tre sciic~li dell'lmliero riiritusa urin profoncio crisi socialil, ig11orat:i 
o ;~!inci~o 1'i011 r ì c ~ c ~ u u t r i n i t  apprczxot;i d i i l l ~  gci~eraliti  degli storici 
iiioclcrni, i q ~ n l i  pcrt'iaro scrrio stati conJcit:i a i i ~ ~ e r p r v ~ a r e  i11 termini 
tiì iri:;l riicr:ii1>ei>te poliiiche c sulierficiali lc! radicali tr;isformazioiii su- 
bite J;ill' lmprro d : ~  ~ I L I ~ ~ I S I O  :t I>i~c!c~Fiiiio. L,n stoi.iii cli c lucsi~ periodo, 
coillc ci si clclii~cn iitti:itt2rso l'?ii:I;igine del Rostouzrif, appare molto di- 
versa d;iI c;ri:id;o tr:iJizluiiulc cl.ic fil~oni possrcievamo. Noi ci cravanio 
:iv\+czttiti, scguti:do i gsa:lLli riinc:;iri c!el sccolo XIX, a separ:ire coi1 un 
,tagli:, itctto 111 moriurchia cli Ceairc ilalla diarchili di htrgus~u, 17cdendi) 
ne:l;i print:i ~ ; i i ' i ~ ~ c i t t ' i ~ u z i o i ~ ~  S ~ ~ ~ O S O S I I M C I I ~ C  11.10ni~ti~il del X I ~ I O V O  principio 
rli sc.);.r;lriit,'c; nc!la sccoaiI;i, jil\'e,ce, 1.111 Pei?>poran-o co[iì;>roaicsso 11-3 i l  
potere iii>pcriri!c. c yuc!Io del Svliiiii,. Ciò posto, tutta Iri storia dei primi 
tre secrlli ci si attcggiiivu corile una seri? di lotte per i l  pr~doiiiinio tra 
i J:ir sisteitii politici: n1c11?:<- i l  sccoiiJ:) 111-evrilcv;i iicI p e r i o h  del dispi..i- 
~ ~ S T ~ I C J  ! I ~ u ~ ~ I ~ I I : I ~ c I  dei FIz~vji C cie~l i  i ' . i~ta~~i;~i ;  i l  psili~:) si fiìcev;~ S I S : I ~ ~ . I  

coi1 la tiraniiin rnilit:ii.a dei Severi, provucrlvti i rj~olgii-r~ctlti annrcTiiii 
ilitlI:i c~coilJa iiicili ii;!l terzo secolo c, clolac) l'annullamelito di o:jrii p r c -  

sfisio politico dcl Scixito, irionfa\?:i col1 l a  t~~;.)ri:ircl.~i;~ (li i?ioclezi;~no c 
J i  Cost;i;iliiio. Quest:i visicnc csccnzi:iliiici~tc puIitic-:t, 1;1 clunle non c i  
illt r1csst.111a ~ - : ~ ; I o I ~ c  ilelI'ii:i111~11~n tii~t:~iii;ii elle separa lri prcsunta mn- 
iinrcliia ccsnrea d:ll ri is;)r>tismo orien t:ile e scaii-b:irbririco ess-citiito c : ~  

i3io~lrziriiio sopra un T1111)eso giIi C S : I L I S ~ ~ ~ ,  cicr'cssitre oriii:ti mcss:~ cot;i- 
plclnniei?le da prirte. 

I1 l?oi;;orizcB' coriiinci:~ col coilrcstarc che si possa fc;ndatan.ieiltc attsi- 
bcirc a Cesare u11 piirilo b r ! ~  deE:iito di irasf~rti i ;~nionc rzdici:Ic. dctlo 
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stato. « Cesare, egli dice, peri per mano tii un gruppo di cospiratori 
prima che In sua opera civile fosse pur aliche coininciato. Noi non ab- 
Biiii-iio meziii di gindicare che cosa sarebbe successo se egli avesse avuto 
i l  tempo di riorganizzare lo stato. Vi sono alcune indicazioni che egli 
avesse un  definito programma di riforme nella sua rnerite, ma è al di 
là del nostrq potere ricostruirlo nei pariicolari. LA sua ' moiinrchia ' cotsle 
opposta al ' principato ' di Pompeo mi  scmbtn un sogno di siudiosi mo- 
derni, sui quali ha avuto eficacia la propsgqnda fatta dai nemici di Ce- 
sare durante la sua vita e dopo 13 sua niorte P, [p. 28). Noil meno con- 

.venzionrile C l'idea della (( Jiarchia >) di Augusto. Che questi nhbia sen- 
~ i t q  l'opportut-li15 d i  venire :i compromessi col Senato, di cui aveva avuto 
l'appoggio nclla lotta decisiva contro Antonio, è indubitabile; nia la di- 
visione di poteri che iie risulta è più apparente che sostnnziale: in re:iltà 
le attribuzioni del Senato, anche nelle province di  governo seiiatoriafe, 
sono tutt'altro che autonome, perch6 il Senato stesso non L: che uno 
s t r u v t o  nelle muni dellYImperatore. Dn questo punto di  vista, l'opera 
di Augusto, più che una rbtaurazione delle atiticlic istituzioni mano- 
messe daile guerre civili, n p p r e  come « il consolidamei~to e il riod:rttn- 
mento di ci9 ch'era stafo cre:ito dalle gucrrc civili » (p. 41). Di fatto, i l  
suo governc) t. una tirannia niilitrire sotro fori'te repubblicane, e quclIc> 
dei suoi immediati successorì, da Tiberi:, a Xcrone, pur senza nulla nyu- 
tare foi.!?~aImente, accentua il carattere n~anarcliico originario, con iin:i 
distruziot~e sistehi:itico delle vecchie f'amiglia senatorinli, Alla f i 1 ~  d?I 
primo secolo il Scn:ito non 6 più, nei suoi componenti e nel suo spirito, 
l'antico istittlto reliubbIicano, i11a u n  neovo corpo, ligio all'!inpero, fur- 
n-iato della recenre aristocrazia agraria, indì~srriale, commerciale, buro- 
cratica, che il RostouzeR qualifica spesso col nome d i  « borghesia n, per 
segiialarne l'afinith col ceto modcrilo che porta questo nome. 

Piire, si può parlare di una diarcliia iiugusten, il in i i i  u n  significato 
inotto ~iiuci*so, ci06 di una divisiorie di potere non tra 1'Isiiperntore e i! 
Senato, ina tra l'Impero come tiratltlia militare e l'autogoverno deltc 
province. r Il sola carattere nuovo, se nuovo si può dire, discernibile 
nell;~ politica di A~igus:o ~ ~ e r s o  le province orientalf, fu il fresco impeto 
dato a1 movimento gih inizi:ito da alcuni principi elIcnistici, che tendeva 
:illa rapido trnsfortilazione di territori senza. citt;i in regolari citth-stali. 
1 % ~  tutto l'Orict~?c Augusto s5guì fedelmente la politica di Pompeo, di 
Cesare, cii Antonio, e crintraria a quella dal Senato, di creare da villaggi, 
dzi casali e da terre adiacenti a tempii ,  clelle nuove citti-stati. I2 Tiilpero 
Romano si mrvinva 0 riircnt:irr uii Co:nmoir~i~enli.zi di cittii gavcrnantisi 
da sè. Fii fatta eccezione solo per l'Egitto, con fa sria immcmoriale or- 
ga i~izznzione, cosi diversa e 1011 t3 t13 cial sistema greco della ci tti-staio. 
1,a stessa politica fu applicata da  Augusto, nell'occiclcnte, alla Gallia, :111:1 

Spagna e all'Africa B) (p. so). 
Qucstn estensione d i  vita ci ttndinu era necessaria oll'espansione del- 

l'antica civ31[:i, la quale, anche nel caso di Romo, non .sorpussO i xa i  i 
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confini della ci tifi-stato e potè ngire eficaceiilet~tc tlel tnondo sol o a con- 
dizione di moltipl~carne i centri urbniti, istitiieiido attivi rapporti con 
essi e tra essi. Ti l e  urbu::izzazioiie continua i i~ i~~ter ro t ta ,  finchè l'Impero 
ha uiia propria vitaiità esuberante, cioè fino aila meth del secondo se- 
colo: per suo mezzo si crea dovunque uiiri bol.gliesia attivo e iiidustriosa, 
che iiitrapreiide lo sfruttamento caliitnlistico delle campagne, copre coi? 
una fitta rctc di* rapporti cornrnercioli il 171isro territorio dcll' Impero, 
fornxt i quadri di quell'csercito i~nper ia lc  che, :i partire dai FIavii, e 
sempre più accentuatumente i n  seguito, ilot~ 2 più di rcclutnrneiito italico, 
ma provinciale; costituisce l it  clzisse cii goverrio delle citttt, ed E l'unico 
tramite nella propagazione della civiit2i greco-romaita, l'torna arriva fin 
tlore sol-se, per opera sua, una città;  li stcrtiiii~ati territori privi di nu- 
clci cittlidini sona, si, sotto il st~o  domiilio, 1x3 fuori dclln su:i durevole 
influenza civilizzatrice; i l  che ci spieg:i come, Lilla vol!a spenti quesfi 
fari dissci~iinati per il mondo, anche prima delle iilvnsioili barbariche, In 
barbarie è già nell'liiipero. 

. I1 regiine imperiale risulta cosl dal: concorso d i  due  eletnetiti opposti, 
ma che si svituppano insieme, fino a paralizzarsi e a distruggersi vicen- 
devotrnctita: una  tiranilicle militare a l  ccntro e i111 discentrnmenro ammi- 
ilistrritivo ed ecoiinniico i!elle proviilce. Questo riiscentrarneiito, che iiel 
periodo cti prosperità ciell'lrnpzro 6 f:ivorevole n u n  vivnce satmbio d i  
i-apporti, ctegenerrt iiivecc, quztido la clcc:idenz:i corninci:i, i11 una form;i 
tli separalisino che rende le sinsole unii5 sempre p i ì ~  chiuse l'una all'al- 
frfi C più inc:iptici cii unn razioi-ifile divisione dcllri produziorie economica; 
quindi  costrette od attiiare quclIn che il Sorntrart chiailierebbv una Bc- 
iI~~.fsdeclturzg-Ockorzo7~1ie, e che tal~olta con un  noille potn poso, che inn- 
schera ma non caitcelIa il carattere desenerativo del fenomeno, si chia- 
ma economia au toiioii-iisticri o politiui di  emari_cipazione econoniica. Tn 
riltri tcrmini, qliaiido uiì paese non 6 i n  grado di produrre Iicr iì canl- 
mescio, conccntrancio i suoi sforzi ncllc produzioni più reuditizie c prov- 
vedeililo al resto con gli scnmbì, allora è costretto n produrre da sè tutte 
lz cose intlispe~is:ibili :\llri stia vitti, sostituendo Ic culture povere n-in in- 
dispeiisobili (conie quella del gcino) iillc culiu!-e pib ritclie, e così s'in- 
catnmitin verso In povcrtti e l'esatlririiento. Questo c' avventlto, i n  teni;ii 
diversi, per tutte le parii deil' lrnprro Romano, come ci ciirnost~i cori 
acute e Jocutilcntaie :it~alisi il Rosiorizzff. 

I! primo pnesc colpir0 dilla paralisi ecoiloiiiica C stolo l ' l tnl ia ,  i11 un 
teinpo di geilcrnle fforictezza dell'lrripcro, c, ciò clic a prima vista pub 
sembrare Stt'illlO, per effetto iIi questrl S~CSS;I floridezza. L ' l t n l in  infatti 
che, durante i l  primo secolo av. Cr. e durante il principato di A~igusto, 
era alta zest:i del tilovi nicnto conirilerci;ile dcll' T i i i  pero coi1 le sue riccr- 
cnte prodiizioni agricole (\?iiiI cd olii) ed industriali (c!lincaglierie, gicsicì- 
leric, vetri ecc.), viene a poco a poco soprefi;itt:i c1rill:i cresceilte prosperith 
e rivali ti^ coltiti,l~rci~Ie dclle province: Asia, Gallia, ecc. I l  suo cornii~ercio 
lailguisce, quiiidi lri sua prortuzionc comn:crci3lc r i s~ngno  : cssa divieno 
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sempre p i ì ~  pnrassitriria dtll'lmpero, costretto a fornirle - ntnrrtr rnili- 
- i iiiezzi di vita; e cosi aggrava, anche indirettamente, le coiidi- 

zioni dell'intero orgnnisriio. Invano gl'imperatori cercaiio di venire in 
suo niuto, ostacolnndo lri \~iriccrltt~rn nelle provitlce a fi\vore cti quella 
italic:~ (tltì draconinnn editto di  1)omiziailo iniporiev;i perfiilo che Iri ixeth 
dei vigncti csistcnti dovcssc essere clistrutttì !) e facendosi iniziatori d i  
campagne del griino (qucllri d i  Domizinno C ancli'cssa la pii1 rurnoros.?): 
la decotlcnxa C irreparabile e ad essa rien Jictro, poi, anche quellri d d -  
l'ecoiiniiiia provinciale. 

Ma, p c i  spiegarsi compiutarnentc Ic riisioni di questo processo tion 
Ixistano coilsideraziotii di ordine puraniente econoti~ico: I>isojii~a aver 
IlcmCenre l':il rro clemcrito della compagine im perialc, che cul tern !io v:i 
gravando sempre piit sulle condixioni ecoiiomiclie e sociali dell'lrnpero: 
vogliamo dire l'e1 emenio militare-burocratico. A misura clie il discentra- 
mento si accciitua ne1l:i costellazione delle cittlt-stati formaiiti I'lmpero, 
cresce contrnccnlpo il bisggno di ririsn1,dare l'unith dello stato con 
la forzn dell'esercito c dclla burocrazia; etì E principalmente i1 peso di 
questa enorme soprastruttura che fii~isce con Io schiacciare la horshesia 
cittadina dcllc province, .destiiiat:i ;i sorreggerlo tila incapace tIi riuscirvi 
per Iuiigo tcmpo. I,a decadenzn deli'niiticc? civilth è considerata dal  Ro- 
stouzeff come i l  risu1t:ito della incripiiciti de! sistema della citth-stato (in 
cui tutta la civiltà greco-romaria si coiilpendin) a sostenere l'oi~ere del- 
l'unità imperiale. Si potrebbe pregiudizialmen,te obiettare che le mon:tr- 
chic orientali, ntaìgrado le loro coildizioni economiche pjh arretrate e i1 
loro ~ e s o  ~ n c l i e  maggiore, lianno resistito più a lungo. Ma, risponde l'A,, 
in  quelle nionarchic Ia supreniazia dello stato era fondarsi sulla religione 
ed era considerata come cosa sacra; mentre nclle città-stati del mondo 
cllenistico-romano questa icien non si sviluppò mai compi~itaincrite e fu 
seiiipre coritrastata da una forte opposizione dei grnppi pii1 influenti del 
popolo. Tnoltrc i11 quelle iiionnrchje il peso dello stfito ern meno seiltilo, 
perchi ricadeva principalmente nello classi più umili, che v i  erano asser- 
vite dn teiiipo iri~mernoririIe e lo  consideiavnno come materia di neces- 
sit5, co~iie una delle condiziot-li fondamentali della loro vita. Tutt'altro 
è il caso della civiltii greco-romana che, con le sue citth-stati ha posto 
in esscre desli organisiiii rilolto p j ì ~  progressivi, iila anche i-iioltn pi21 
delicati e sensi5ili- ' 

Non 6 possibile qu i  sesuire fin nei particolliri le tappe d i  questa 
continuìi dcgratlazione dellri societii citradina ed insieme di ruralizzazione 
(O meglio si direbbe, d'irnharbarimcnto) dell'Impero, come ci vengon de- 
scritte, con sobrio realismo, dal Rostouzeff, A misura che Iri vita si con- 
trae, essa si fa più paesana, p i ì ~  isol;itn, più povera, più coiisuetudinaria 
e st:isnante. I,o spirito ci'intraprendenzn riellri borgliesia si smorza e dà 
luogo. alle aliitudiili paiassitarie del i-ettfier; ogni iniziativi1 econotnjca 
vien. soffocata dalla rapaci t :~  del fisco; l'autogoverno locale diviene un  
iiiezzo di sfruttamento da parte del governo, C perciò le cariche pubbli- 
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..che son fuggi te come odiose tfiglic ; all'ecoriotmitt ulorictnrin dei teinpi 

..floridi subentra uri'econoniia natiirale sctil pre pih nncusta, sotto Iti spinta 
di ui ia  disastrosa politica finanziaria del goverilo, clic lia coiriinciato con 
.l':iltcrai.c i cnnii e COI produrre I'infiazionc ed lia iìnito poi col richie- 
dere ai  siidditi Ie loro prestazioni in natura. Questo complesso fenorneiio 

..dEgerierativo, che, gih visibile nel secondo secolo, si riccetitua i ~ c l  terzo 
e culmina nel cinqttan tennia 'dell'anarchia miIitare cii iuso da l)iocleziano, 
S) potrebbe corat ter i~zarc  all ' in~rosso comc u n  predorni nio dcllri campa- 
gna sulla citth, coli l'urvcrtenza però, che non si tratta della vittoria di 
un ceto sopra uci altro, mn di u n  gcner:ilc nbb:?ssrimcnto del livello 

. della vita. 
Or:!, come s i   concili:^ questa ir~tcrprctrizionc esscrizinltiientc soci:ile 

rlella crisi del terzo secolo con Ic manifestzizioni ~roliticl-ie pii1 appari- 
,sìenti ciell'cinarcliia ii-iilitnrc e del sovrapporsi Uell'arbjtrio degli eserciti 
alIa volonth dcl Senato? Secondo il  Rosiouzefl; lo cosa si spiega fàcil- 
tticnte cotisidcrarido le profoilde ~rasformazioni sociali nellri cotiipagine 

.degli eserciti stessi: questi clie, iie1l'eth di Augusto erano aricora l'cspres- 

.siane dcll'nristocrazia itriIica e quindi del predominio de1l'ft:ilia sulle 
province, e che nel periodo del dispotisn~o illun-iii~ato degli Antonini 
.rappresentavano la borghesia cittadina sparsa per l'Impero, nel terzo se- 
colo diventano a loro volta esponenti della barbarie rurale dilagalite da 
.per tutto; e la loro vittoria segna per l'alipui~to la fine di quella mis- 
sione di  civiltà clie il mondo antico aveva fino allora svolto col suo si- 
.-stema delle cittil-stati. 

Così ci si spiegano i \?eri cziintieri del riiotiisilio statale istituito da 
'I)ioclaziriiio n1 posto dell:i di:ircliin :iugustea. « t t i  concezio~e dei potere 
jinperisle formata nei prinii due  secoli era troppo sottile, troppo cornpli- 

.cala e rafinnt;~, per essere inteso dalle inassc rurali su cui quel potere 

.eri1 fondato. 1Zssa era ut1;i crcazioiic del17alta cultura delle classi privile- 

.siate. Ora queste classi crrino decitnate c dernoraljzzatc ed ariclia il loro 
livello di vita si era ciegrridnto e seiliplificato. J,'idea di 1111 ii~iperatore 
.colne primo magistriito dei cittadini romani, la cui. autoriti è fondata 
sulla coilcezione del ciovere e sulla coilsacrazione del srande potere di-  
vino reggente I'Uiiiverso, non pottlv;i più arrivime, ed iiiizi riuscivci in- 

..coii~prensibile, alla massa dei seinibnrbari c dci barbari che ora for- 
mava i qundri della I>urocrazia' C dcll'escrcito c alla classe clie li forniva - 
la popolazioile rurale dell'lrnpero. Si richiedei?ri urgeritemcnte una conce- 
zione p i ì ~  semplice, un'iiien più elementare e facile, accessibile a t u t t i  1) 

.(p. 455). A questo bisogno supplivano i principii inforiilativi del dispo- 
.tismcj orientale: specialmei~tc l'idea del sovrario colile doftlitzus, come 
padrone, appropriata n uiia popolazione di barbari e d i  scliiavi. 

'Tutte le altre riforme di Oiocleziano e dei successori discendono lo- 
:gicamente da queste premesse, « Nel rimodelrare l'amministrnzione del- 
.l'Iinpero, la politica dcgl'i~nperatori ilcf quar to  c quinto secolo f u  di ac- 
.crescere il tluincro dei funzioriari, di semplificare e ' striiidardizzare ' i 
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loro coiilpiti, e di tiare alle gerarchie un  carattere quasi imilitare. Mer-itre' 
i corpi governanti delle cit~U, i consigli municipali, pel-devano l'uno dopo. 
l'altro quasi tutti i loro diritti di antogoverno ed erano ridotti alla posi- 
zione di agenti gratuiti dello stato, responsabili della rjpartizioi~c e col- 
lezione delle tasse e delIn distribuzione del lavoro cotittiro e .degli altri 
pesi gravanti sulle popol:ixioni, i funzionnri dello stato, nella capitale e. 
nelle province, crescevano di numero e d'importanza t, (p. 459). Ad essi 
toccava il nuovo compito di orgnnizzsre stabilmente in  u n  sistema (quello. 
delle liturgic c delle cr~tg~tcrie) In pratica delle spoliazioi-ii e delle ruheric 
sperimentata fluttuarinmcntc 11c1 periodo prcccdcntc, dorante la semi-nnnr- 
cliìa del terzo secolo. Similmente, divenut:~ insanabile Ia maliittici della 
ci;colnzioile iiionetaria, venitp:i consolirinto il criterio, proprio d i  un'cco- 
i~oiilia primitiva, della tassazione e Lielle prestazio~ii d'opere in slr\tttr:i. 

Nel tempo stesso, scomparsa, o quasi, ogni attiritli corninerciale e 
i n d w i a l e ,  tutto il peso della fiiianza dello strtto ?leniva a riversarsi sopra 
una impoverita agricoltura, ii~sidiatn, u sua volta, dal crcscctlte spopola- 
merito della campagna. I>i (ui 1s rtecessits, per gl'jmperntori, non sol- 
tanto  di  censire Iti terra colti\~n ta, coli un sistema priini tivo, nccessibile. 
a tutti (che f'ti quello della clioisione in itrgz o coppie di buoi), tna di 
reilderc eflicace 1:i ittghtio attaccando :illa terra, insieme coi buoi, anche 
gli agricoltori: di qui I'origii~e della scrvitit della gleba. E questo risier- 
vimento ereditario della classe agricola prcludeva a sua ?tolta a una coni- 
pleta divisione castalc, insuperilbile e sragt~ante, cielle varie classi della. 
popolazioi~c: la t,orgI~esiii curi:tle, la burocnizia, la n-iiliziti. In complesso,. 
una torate immobilizzaziotie e un generale in-ipovcrimento della vita su- 
I~el~travaiio al posto delle forze attive e progrcssivc che avevano creato 
e sriluppato l'inipero nei primi ciue secoli. 

Risulta chiziro, di qui (e molto più chiaro dalla lettura dell'intero 
volume del Rc~stouzcff) che il fei~omeno delle invcisioni barbariche sia 
srato precedtttu d n  1.111 processo ~d'ii~-ibarbarimento dall'iinterr-io; e solo in 
correIrizionc cori questo, si è verificata cr l z i  gradtiale disiiltegraziot~e del- 
l'Impero Romnrio di Occidei~te, per cui le classi di  governo delle pih 
ni~ticfia province romane sono state sostituite prima dai Gcrrnani e dai 
Sarmnti e poi dai  soli Germaiii, sia per mezzo di pei~etrnzioi~e pacifica, 
sia per conqt~is.tn. Nell' Oriente, osserviamo una grndu:ile orientaIizzazione 
dell 'It~~pero I3izailtin0, che conduce iitfine alla fondazione, sulle rovii?e 
dell'1mpero Roii~ano, di forti stati scrni-orientali e purnn1ent.e oricnf;ili,. 
i l  Calif i to nral~o C g1'1111peri persiniii e turchi D {p. 478). Q u e ~ r o  C i l  
principale ;ispctto politico dello decadenza deila civiltit antica. 13al punta  
di vista sociale ed- ccoi~oiiiico, In stessa decadenza può formulzirsi come 
r i  una graduale ricadtlta cieli'antico mondo .i~eIle pib primitive forme 
della vita econotnicu, cioè ne:lu quasi piiia economia domestica D, Sotto* 
l'aspetto i nfellcttu:ile e spiri tualc, si osserva n un prosressivo esauriineil to. 
delle forze assimilative della civiltà grcco-romat~a. Le citth xloti sono più 
in  grado di assorbire, ci05 di ellenizzarc e romanizzare, le  masse delira. 
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rurale. Anzi, si verifica l'opposto: la barbarie della campagna 
comincia a inghiottire la popolazione cittadina.., Un altro aspetto dello. 
stcsso fenomeno è lo sviluppo di una nuova mentalith tra le masse: & 
1u rncntalità delle classi piìl u ~ l ~ i l i ,  fondata esclusivatnante sulla religione 
e non solo indifferente ma anche ostile a i  lavori iiitelletturili Jetlc oire 
classi. Questo nuovo atteggiamento mentale finisce a poco ri poco col 
doininare anche le classi più alte, o almeiio la maggior parto di esse 

(P* 479). 
Ma se questo è il processo della decadenza del niondo ai~tico, quali 

sono Ie cause di esso? La risposta u tale quesito - clic per opera degli 
storici moderni è diventato u n  vero puyzle - ì. implicita in tutta la Iiar- 
razione storica : le cause del processo sono - il processo rncdesinio; e 
quelle che gli storici di solito d a n n o  coine cuuse prìilcipali e dctermi- 
nanti, non sono in  realth che aspetti del fenonicno, :irbitrnrianiente iso- 
lati ed elevati a cause esterne. Tuttavia il RostouzeI'f :ittribuisce alle nume- 
rose spiegazioni cczus;tli che sollo s?ate escogitnie (e di cui ci dh I'eleiico) 
jI merito di avere, ciascuna per Ja sua parte, contribuito molto a chin- 
rificnre Ia msteria e aiutato lui stesso a a percepire che il 13rincip:ile 
fitlotneiio in cui compendia il processo dellri decrtiienzri è I'assorbin~ctilto 
graduale delle classi eriiicate da  parte delle masse e la conseguente seni- 
pli ficazione cii tutte le fiinzioni della vitti politica, sociale, economica e. 
intellettuale, che noi cliianiiamo imbarbnrimento del mondo antico 

(p. 4 m .  
Ed egli conclude il siio grande lnvoro con una couisiclerazione che 

abbraccia insienie il pass:ito e i l  presente; ma che purtroppo esprime uii 

dubbio tormentoso per noi tutti piuttosto che u:la certezza liberatrice. 
« L'evoliizio~w del rilondo antico (egli dice) contiene una lezione e u n  
ammonimento per noi. La nostra civilth non dureri se essa i?on saprii 
essere una civilth non di una clrtsse, ma delle mnssc. Le civjlth oricn- 
tali furono più stahili e durevoli della greco-ronirinri, lierchì.., essendo 
fondate principu:nicnre sulla religione, erano pii1 vicine alle masse. Ma 
un'altrn lczioi~e è c l ~ c  i tentativi violeilri di liucllametlto non hanno ri.iaì 
gio~wro n elevare le mrrsse, Essi hanno distrutto le classi superiori, coi 
risul tzito di  accelerare il processo d' imharb;~ri~nei.ito. Perta nro il problcnla 
finale incoiilbe, come u11o spettro, seilipre presente e impl:~cato: è pos- 
sibile cstendere urin civilrl'i saperiore alle classi inferiori senza degradarne 
i[ livello e dililirne Ic c.lualiti~ fiilo a svaporarsi? Una civiIt;i iiun 6 con- 
cianntirn a decadere Eippetta coniit~cia n penetrare le inasse? ». 
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