
LA CRISI DEL LATINO NEL V SECOLO A. C. 
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1. Se si indaga su quanto pensavano i Romani dell'eta aurea intorno 
all'eta arcaica, ci si imbatte da prima in giudizi letterari o storico-cultu
rali, limitati per forza di cose al III sec. a. C. : non ho bisogno di ripro
durre i detti di Orazio su Plauto (Ars poet. 270 sgg.), su Nevio (Epist. 
II.I.53), su Livio Andronico (Epist. II.I.63), o di Ovidio su Ennio, „gran
dissimo per testa, rozzo per arte" 1• Al di fuori delle preoccupazioni let• 
terarie, era presen.te tuttavia il ricordo di testi piu antichi, malamente 
tramandati o non tramandati affatto, e giudicati non piu secondo il cri
terio della eleganza ma secondo quello della comprensibillta. Tale il caso 
del primo trattato fra Roma e Cartagine al tempo dell'ultimo Tarquinio, 
che Polibio (III.22) dice di essere arrivato a capire solo con l'aiuto di al
cuni dotti romani. Tale era il caso di altri trattati come quelli citati da 
llionisio di Alicarnasso (p. es. IV. 26, IV. 48) o da Plinio (Nat. hist. 34.14) . 
. \ questi, appartenenti ancora al VI sec. si associano, nel V, quelli ri-
1·ortlati da Cicerone fra Romani e Latini nel 493 (pro On. Balbo 23.53) 
4' qnello con Ardea del 444, ricordato da Livio (IV.7). 

Accanto a questi testi, dei quali piu che una valutazione si sotto-
1i11Pava l'incomprensibilita come cosa acquisita, altri, anche piu antichi, 
d11 III\ leggi regie a quelle delle XII Tavole, sono arrivati sino a noi, piu 
1·omprensibili, ma non fedeli, come documenti delle strutture linguistiche 
d11l tempo. 

Ci si avvicina alla documentazione diretta col Carmen saliare2 , di 
c11i rm;tano frammenti deformati di eta classica, irriconoscibili, ma dai 
quali Hi riesce a estrarre qualche forma arcaica genuina: tali tonas Leucesie 
'tu tuoni o Leucesio' con il dittongo eu non ancora passato a ou; tali 
prai ted tremonti 'davanti a te tremano' con la vocale finale -i che nel 
classico tremunt e invece ormai caduta; tali duonos ceros 'il buon crea-

t Trislia II, 424. 
2 V. Grienbcrgcr, lndogermanische Forschungen, 27, HllO, p. 228 sgg. 
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tore', col passaggio gia avvenuto di due in duo, ma non con quello succes
sivo di duo in bo, che si vede in bonus. Finalmente il Carmen arvale ha il 
vantaggio della genuinita epigrafica, anche se tarda. Il grosso delle sue 
forme, anche quelle poco comprensibili, ci da altri elementi caratteristici 

. per definire il latino arcaico : ma conferma la regola che tutto quanto 
era tramandato, se non era deformato, non era capito. 

2. Tuttavia, per definire una crisi del latino, non basta avere da
vanti agli occhi delle forme antiche e oscure, da confrontare e valutare 
con quelle a noi consuete. Se ci si limitasse a questo, dovremmo pariare 
di „protostoria" e non di „crisi" del latino. Per pariare di crisi, occorre 
poter confrontare periodi di equilibrio e stasi, e periodi di „rapida" tras
formazione; e soprattutto di aver delle idee, non soltanto sul nuovo equi
librio in cui la „crisi" e sfociata, ma anche su quello precedente da cui 
ha preso le mosse. 

A questo fine, noi moderni, se anche non disponiamo di molti dei 
documenti ricordati sopra, e quindi ci troviamo in condizioni di inferiorita 
rispetto a Polibio o Cicerone, ci avvantaggiamo della scoperta in aggiunta 
al Carmen Arvale, di testi epigrafiei che appartengono al confine fra i 
secoli VI e V, e quindi, nei limiti delle difficolta di interpretazione, ci danno 
un'idea del latino anteriormente alla crisi: due monumenti fondamentali 
sono, come e noto, il „Cippo" del Foro romano e il „ vaso triplice" di 
Dueno. Risaltano nel primo le seguenti forme anteriori alla „crisi" : qoi 
'qui', sakros 'sacer', esed 'erit', recei 'regi', kalatorem hap(iad) 'calatorem 
habeat', iouxmerita kapia( d) 'iumenta ca piat', iovestod 'iusto'. Risaltano 
nell'iscrizione di Dueno iovesat deivos qoi m.ed mitat 'iurat deos qui me 
mittit', cosmis 'comis (amorevole)', virco 'virgo', Duenos med feced 'Bonus 
me fecit', Duenoi ne me malo statod 'Bono ne me malom sistito'. 

Poiche gli elementi rimanenti sono sostanzialmente incomprensibili 
anche per noi, siamo in condizione: a) di confermare la sostanzia.le incom· 
prensibilita del latino non appena si varchi la frontiera del IV secolo 
verso il V; b) di interpretare pero parzialmente questi testi con l'ausilio 
della grammatica storica; c) di distinguere, nel periodo anteriore, tra una 
fase piu lontana, documentata da testi, e una fase intermedia priva di 
testi, corrispondente a una specie di medio evo arcaico; d) di sostituire, 
alla bruta contrapposizione di un'eta arcaica e di una classica, la triptice 
contrapposizione di un latino arcaico stabilizzato e scritto, di un latino 
in rapido svolgimento, infine di un latino classico. 

3. Umitero l'analisi ai fatti fonetici che sono i piu accessibili. Ma 
poiche essi si ripercuotono sulla morfologia, e si associano a unita lessicali 
spesso oscure, i1 quadro risultante dai fatti fonetici e piu „ blando" della 
realta. Se la tesi di una crisi del latino appare sostenibile in base ai docu
menti piu blandi, essa c destinata a consolidarsi ulteriormcnte quando si 
prendano in considerazione gli altri caratteri, piu vistosi. 
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Procedendo sperimentalmente, possiamo costruire una frase qual
siasi, sia pure priva di un senso concreto, e priva ancora delie novita che, 
in base alla testimonianza dei documenti epigrafiei citati sopra, si sono 
realizza.te solo nel periodo successivo delia crisi : 

J.OUKSXAM .u;sos.ur IH'ENOS IOVESTOS l'ERK.\l'UIOS 

J.Ja forma classica corrispondente sarebbe 'lunam auroram, bonos 
iustos percipimus'. 

Appaiono cosi cinque innovazioni vistose, e cioc cinque barriere, 
fra il latino regio e quello diciamo plautino : 

1) la apofonia delle vocali interne per cui, in sillaba interna aperta, 
Ri ha i al posto di a ; 

2) la fusione del trittongo per cui si passa dallo iovestod del Foro 
romano allo iusto( d) classico ; 

3) la semplificazione dei gruppi consonantici con „s davanti a 
con.sonante continua (sia la s preceduta o no da un'altra consonante), 
per cui la forma iouxmenta del Foro romano diventa iumenta ; 

4) il passaggio del gruppo due- a duo-, bo-, per cui duenos del vaso 
omonimo e duonos del Carmen ~aliare diventano il classico bonus ; 

5) il rotacismo, per cui esed del Foro romano diventa erit. 
Se si pensa che, nella trasformazione in italiano delle forme latine 

classiche, la stessa frase arbitraria apparirebbe nelle due forme parallele 
a) lunaro auroram, bonos iustos percipimus 
b) la luna l'aurora, i buoni i giusti percepiamo, 

si puo affermare, non del tutto paradossalmente, che îl latino si e svolto 
piu rapidamente, ed e mutato piu profondamente, fra il 500 e il 350 
a.O. che dal 350 a.O. al 1950 d.C. 

4. Una siffatta constatazione sarebbe una banalita se non si insi
Htesse su questa nozione di „crisi", in confronto di quella tradizionale di 
una preistoria del latino, tenebrosa e disordinata. La fase arcaica, regia, 
anteriore alla crisi, non si presenta a noi solo per quella stabilita che i 
testi scritti le possono assicurare ai nostri occhi. Anche il latino regio ha 
clei suoi antefatti : e l'interesse e la concretezza delia ricerca si accrescono, 
~m si riesce a provare che le innovazioni, che hanno condotto alla fissazione 
clei latino regio, hanno caratteri diversi da quelle che hanno determinato 
la „crisi" del latino. 

Delie cinque innovazioni messe sopra in relazione con la „crisi", 
quattro sono esclusivamente romane. L'apofonia non esiste neanche nel 
dialetto vicino di Falerii 3, dove si dice cuncaptum (CIE 8340) quando a 
lfoma si dice conceptu.m ; il trittongo viene semplificato ma non reso monot
tongo nell'osco nuvlanuis, che in latino classico e invece N olanis ; îl gruppo 
d-ui-che a11pare nel latino bi(fidus)-c rappresentato nell'umbro soltanto 
da <li- in difue (Tav. Ig. VI b), la serie rsn che appare conservata cosi 
ncll'umbro (cersna-) come nell'osco (kerssna-), mentre in latino e sempli-

3 Giacomelli, La li11gua (alisca, Firenze, 1962, p. 127 sg. 
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ficata in cena. Ma anche il rotacismo, per quanto attestato anche nella 
lingua umbra e anzi di Ia. sia irradiato verso Roma, si sviluppa in condi
zioni diverse: in Umbria lo abbiamo anche in posizione finale, a Roma 
solo all'interno : al dat.-abl. plur. umbro plener corrisponde in Roma plenis. 

Se ora si prendono in considerazione due delle piu vistose caratteri
stichc del latino „regio", la sincope delle vocali interne e il trattamento 
delle consonanti aspirate, ecco che ci si presen.ta un quadro assai diverso. 
La sincope 4, a differenza delle innovazioni proprie delia crisi del V secolo, 
corrisponde a una soluzione a) violenta b) parziale nella sua estensione 
all'interno del sistema c) comune ad altre aree dell'Italia antica. Certo, 
PO-SINO diventa *pozno poi pono; SUBS-EMO diventa *suzmo poi 
sumo; SUBS-REGO diventa *surego poi surgo. Ma si sono sottratti alla 
sincope de-sinere, DIS-EMERE poi dirimere, DIS-REGERE poi dirigere. 
Hospes e un antico HOSTI-POTIS, devastato dalla caduta di vocali 
interne; ma Paolo-Festo (102) conserYa una parola arcaica hosticapas 
ehe le ha conservate. Quir1dwim, da QUIN QUE-DECEM, l'ha subita, 
ma quinqu1"plt1.s no 5 • 

Che la sincope non solo sia stata ma DEBBA essere stata parziale e 
provato dal fatto che qualora fosse stata generale, sarebbe mancata a 
Roma la materia per la apofonia. E perche sia stata parziale, occorre che 
si sia trattato di una moda che veniva di fuori, nel quadro di quella koine 
culturale della quale dovro dire qualcosa piu sotto. 

Il contrasto risulta evidente attraverso i confronti classici dell'osco 
embratur e del lat. impErator, dell'osco akkatus e del lat. advOcati, del
l'osco Niumsis e del lat. NumErius, dell'osco upsannam e del lat. opEran
dam, dell'osco pruffed e del lat. prodldit. Soprattutto il contrasto appare 
nel confronto dei verbi tematici, che il latino ha conservato in tutte le 
eta con perfetta chiarezza e che nell'umbro, attraverso la sincope della 
vocale tematica, sono praticamente resi di nuovo atematici : tale l'umbro 
kumaltu 'commolito', revestu 'revisito'. 

Per quanto riguarda le consonanti aspirate, in posizione iniziale il 
trattamento latino e identico a quello osco-umbro : lat. fuit come umbro 
just da iniziale BH; lat. faciat come umbro fa9ia da iniziale DH; lat. 
hortus come osco hnrz da iniziale GH. In posizione interna, il latino si 
distacca dall'osco-umbro, ma mostra un processo di sonorizzazione (o, 
secondo un altro puuto di vista, conserva la sonorita originaria) in comune 
col venetico : nel quale i segni „chi", „phi", „zeta" all'interno di parola 
equivalgono come e noto ai valori latini rispettivi GB D 6 quali si tro
vano in ego, nebula, medius. Se si considera poi che una parola come rutil1ts, 
mostra il trattamento protolatino meridionale che si ritrova in Aetna 
(rispetto a aedes 7

), ci si rende conto come il latino dell'eta regia fosse 
aperto a correnti provenienti dalle regioni piu diverse, e come da questa 
pluralita avesse tratto una organicita nuova. 

4 Sommer, Handbuch der laleinischen Laul- und Formenlehre, 2-3 ed., Heidelberg, 1914, 
p. 100. 

5 Sommcr, o.c., p. 475. 
• G. B. Pellegrini, Le iscrizioni veneliche, Pisa, 1954, p. 266 sg. 
7 V. le mie Origini indoeuropee, Firenze, 1962, p. 386 sg. 
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Alla chiusura nei limiti di Roma propria delle novita della prima 
eta repubblicana, corrisponde nella eta regia una „apertura" cosi verso 
il nord come verso il sud fino a limiti assai lontani. 

5. Si tratta ora di domandarsi se il passaggio da una vicenda fonetica 
aperta a una chiusa si situa in un determinato contesto storico, che riveli 
ii perche di una svolta cosi vistosa. Gli elementi che ci sorreggono in questa 
indagine sono quattro. 11 primo, essenziale, e dato dalla importanza della 
monarchia etrusca a Roma : ad essa si deve la „grande Roma dei Tar
q uini" cosi ben delineata da Giorgio Pasquali 8• La sua apertura, la sua 
1·.apacita ad accogliere non si limita alla facilita con cui oggetti culti mode 
groche vi si affermavano nel VI secolo ; ma si inquadra nel tempo stesso 
11111 grande movimento politico-culturale che ha condotto a quella koine 
•~nlt.urale etrusca-italica sotto guida etrusca 9 , durante la quale, la dove 
non si sono confuse, le lingue sono state rese in certo qual modo traduci
hili. Rimando per questo alla mia tesi sull'avvicinamento fra le tradizioni 
ling-nistiche latina, norditalicaeosco-umbra che sie realizzato precisamente 
in questo quadro 10• 

J.Je parole greche risalenti a questo periodo si distinguono facilmente 
pt>rt·.1u'~ lmnno fatto in tempo a essere toccate dalla apofonia : camera da 
g-r'. karnara, oliva da gr. ela,ill'on, machina da gr. makhana 11 • Ancora 
q rrakhe an ni dopo la fine tlt>lla monarehia, l'accettazione di culti greci 
i• 1lo1·.1m1P11t at.a : HPl ·1 !Hi A pollo, 1wl .rnr, Hermes, nel 493 Demetra, Dioniso 
1• ( 1or1•, 1111 irni i11fi111•, 1wl HH, i I>io:-wuri 12• Dopo di CHRi, la serie Ri inter
rn111 pi' „ hisoµ;rm 1'1·1rntlen~ al :.rn:1 perclu~ sia accolt.a un' altra divinita greca, 
1\H1·l1•pio. 

li Hl't'oJLdo clemento c dato dal fatto che fino al 486 si hanno nella 
li1-11 :1 dci consoli ben sette nomi di gcnti pleb('C: nel 509 Giunio (Bruto), 
111•1 :10:.!, .rn:~, 486 (t:-\purio) Cassio, nel fiOl e 493 (Postuma) Cominio, ncl 
.ou ( i\L) 'l'ullio, nel 497 e 491 Marco Minucio e nel 4!J2 P. Minucio, nel 
I Hi 'I'. ~icinio, di nu ovo nel .J.87 O. Aquillio : e cioe per ben dodici volte 
1111 1·11111-1010 c stato plebea in un periodo di ventiquattro anni. Questo 
'" 11 I o di 1·0He non inficia la autenticita dei Fasti come il Reloch vor
n-l ii 11• 1:i, ma, come bene ha visto il Bernardi 14 , mostra che col 487 
q1111l1·l111 1·rnm „finisce" nel campa costituzionale e politico come nel 487 
q1111l1·h11 1·mm „finisce" nel campa dei culti. 

1.:1 parola plebs ha, nella storiografia romana posteriore, un signi
l"i1·11l 11 11111l1iµ;uo. Essa ha ricevuto un'impronta dalle lotte e dalle rivendi-
1·u.zi1111i 1·h1•, a. partire del V secolo, si sono succedute per limitare o 
l'li111i1111r11 ii prcpotcre delia classe patrizia. Non potevano rendersi canto, 
1·h„, i11 q111•H1:L lotta contro i patrizi, se c'erano effettivamente dei brac-

• l'aH<p11tli, Preistoria della poesia romana, Firenze, 1936, p. 59 sgg. 
" M111.zari110, Dalla monarchia allo stato repubblicano, Catania, 1945, p. 5 sgg. 

111 \'. i miei Anlichi Italici, 2 ed., Firenze, 1951, p. 164 sgg. 
11 JN/i111~1rs Jloisacq, Bruxelles, 1937, I, p. 327 sgg. 
u W issowa, Religion und J(ul!ur der Ramer, 2 ed„ l\lonaco Ba.v. 1!)12, rispettivam. 

p. 293, 304, 297' 268. 
13 lliimi8c/ie Geschfohte, Berlino e Lipsia, 1926, p. 10-12. 
14 Patrizi e plebei nella costituzione della prima repubblica, Rendiconti dell'Istituto 

Lombarclo, 78 ( 1945-1946). 
https://biblioteca-digitala.ro



22 G. DEVOTO 6 

cianti diseredati e dei debitori disperati che doma.ndavano addolcimento 
alla loro dura condizione, c'erano pero anche quelli, almeno nel periodo 
piu antico, che volevano non prendere ma Rlprendere privilegi perduti. La 
plebe in questo senso arcaico non rappresentava che la borghesia dedita 
ai traffici, la plutocrazia che aveva prosperato nel quadro dei grandi 
orizzonti aperti daUa politica dei Tarquini e dalla koine culturale cui ho 
accennato sopra. 

Se poi, a una critica pii1 esigente, la figura dei primi consoli non 
dovesse apparire nella stessa luce di quelli dell'eta propriamente storica, 
il significato dei nomi delle genti plebee non cambierebbe: qualunque fosse 
la effettiva natura della somma magh-;tratura, a questa, per ventiquattro 
anni, hanno partecipato dei plebei 15• 

11 terzo elemento e dato dal declino della potenza etrusca, declino 
del quale la fine della monarchia etrusca in Roma e un episodio 16• Gli 
altri, sul terreno militare, sono, per terra, la sconfitta di Aricia in cui 
Arunte, figlio di Porsenna, viene sconfitto ancora nel VI sec., e quella 
di Cuma, sul mare, in cui di nuovo gli Etruschi vengono sconfitti dai 
Greci nel 474-. 

11 quarto elemento acuisce l'isolamento in cui Roma viene a tro
varsi in seguito all'esaurimento dell'azione coordinatrice politica e cul
turale fino ad allora esercitata dagli Etruschi : e la discesa clei Volsci nella 
pianura pontina, e la conseguente interruzione dei due grandi iti· 
nerari della Campania a Roma. Per oltre un secolo la storia di Roma 
risente delle lot te con i Volsci 17, sia per difendersene sia alla fine per do
minarli. Quando, con lo scioglimento della lega latina, l'egemonia di 
Roma nel Lazio viene assicurata, siamo gia nel 338 e cioc gia nella 
seconda meta del IV secolo. 

Questi fattori esterni si uniscono, a spiegare il passaggio da uno 
svolgimento aperto ad uno chiuso della lingua latina, con i dati interni 
che si identificano col potere monopolizzato da una ottusa classc di 
latifondisti, privi di qualsiasi interesse per un armonico sviluppo dei 
processi di comunicazione e per i fatti storico-culturali che vi si connet
tono. 

6. Quando si esce dall'isolamento, i problemi che si pongono non 
sono soltanto quelli di una nuova accettazione di parole straniere, e 
particolarmente greche. Alla lingua che diventava lingua di uno stato 
sempre piu solidamente organizzato, si pone anche un problema di 
stabilizzazione. 

J..,a novita piU importante e stata quella dell'accento automatico 
sulla terzultima o sulla penultima, risultato non gia da una riforma 
.consapevole, ma dalla sostituzione inconsapevole di una necessaria 
distinzione all'interno della parola, distinzione di cui la tradizione storica 
si era esaurita. 

1° Cf. la diversa posizione <li F. <le Martino, Stori:a delia costiluzio11e romana, Napoli, 
1958, p. 183 sgg. 

18 Cf. De Martino, o.c., p. 175 sgg. 
17 Cf. i miei Ariticlii Italici cit., p. 129 sgg„ 281 sg. 
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All'infuori di essa, i problemi delia fissazione delia lingua letteraria., 
quali si manifesta.no in questo tempo, sono quelli della fusione dei ditton
ghi, che a poco a poco si afferma, salvo che per AE e AU, anche se le pro
nunce rustiche B e rispettivamente O riescono a penetrare con qualche 
parola, p. es. del tipo latino volgare di coda, di fronte al normale cauda. 
Affermazioni di conserva.tivita urbana di fronte a innovativita rustica 
si hanno nella relativa cura con cui la -M finale e soprattutto la -S 
l'iprendono a eRsere scritte. La minore pressione dell'accento urbano in 
(•onfronto a quello rustico appare attraverso le forme anaptittiche del 
tipo poc1tlmn di froute all'originario POKLOM. Finalmente la normaliz
:mzione grafica appare nel perfezionamento del segno O che, provvisto 
di 1111 apicP, viene ·a distinguere la nostra G, in eta arcaica, secondo l'uso 
(it.1·mwo non ancora distinta, come mostrano i citati esempi di recei e di 
vin~o. ('ou lo stesso criterio si rivaluta l'impiego del R, e quindi si intro
cl 11<·<1 l'mm corretto di habeat fa dovc nel Cippo del Foro romano si era 
1wl'i t.t.o, a.Ila etrusca, liaP( iad) 18• 

(~1wst.c sono le cicatrici, pochissimo vistose, lasciate dalla grande 
fr11t.t.11rn o ferita del secolo V, giunta a guarigione con la stessa rapidita 
iu1pn•\'1•dihilP con cui la Roma dei primi del V secolo, ridotta a un ter
l'il 11rio di p1wlw ccntinaia di l'hilometri quadrati, si e ripresa, e, alla fine 
.i„1 I \' HP1·11lo, I• gfa solida e aggressiva, impegnata contro i 8anniti. 

·;, 11 1111 cl11111a rula finale consiste nelle somiglianze e differenze fra 
111 1·1·1„1 d1•I 1111 i110 11111 V sccolo e quella che segna il passaggio dal latino 
11111• 11111•.111• rn1111111z11. La 1lifferenza essenziale sta in questo. Nell'eta 
1111111•l'l1d1„ 1 1•yr111i di 1111a alterazione fonetica preesistono all'impero. La 
1·11111·1•1Hdo111• tl1•lla. 1·it.t.adi11a11za, fra la guerra sociale e l'editto di Caracalla, 
1111 1'111111 sl 1·111• ii la.t.ino fosse presto pariato con infiniti germi di altera
zi11111•, 1·111', (ll'I' lnngo tempo, l'unita politica e culturale ha neutralizzato 19• 

11 cliHfa1·i111<•11t;o politico del V secolo dopo Cristo ha dato via libera a forze 
111.t.1•111 i di disgrcgazione. Diverso il V secolo a.O. in cui e la politica ad 
11 \'1'1'1• a.goi t.o per prima, creando quelle condizioni di differenziazione e 
ci i isolamunt,o quali la storia precedente del latino regio non avrebbe mai 
la.s1·iato Hll]lporre. 

18 V. la mia Storia delia lingua di Roma, 2 ed., Bologna, 1944, p. 92. 
19 Y. la Storia delia lingua di Roma, cit., p. 281 sgg. e ii mio Profilo di storia linguistica 

italiana, 3 ed., Firenze, 1960, p. 3-17. 
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