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BIAGIO PACE, l mosa1c1 di Piaz·;za Armerina, Editare Gherardo Casini, Roma, 1 955 ; 
1 19 pagine + 35 figure in bianco e nero + XX illustrazioni a colori nel testa. 

Quale suggello alla Sua vita operosa, dedicata 
in massima parte alia scavo e allo studio della Sicilia, 

Biagio Pace ci ha presentato in una splendida veste 
tipografica i mosaici delia Villa di Piazza Armerina. 

Sebbene Io scavo sia tuttora in corso e sfugga ancora 
parte de! ritma generale delia pianta, i resti dell'edi

ficio venuti in luce sona cosi impressionanti - spet
tacolari, direi-per l'impreveduta ampiezza delia co 
struzione e la qualitil eccezionale dei mosaici pavi

mentali e ,  nello stesso tempo, era gia cosi imponente 

la bibliografia che s'imponeva la necessita di una 

prima sintesi per i suoi complessi problemi d'arte 

e di storia. Ed e certo che per tracciare tale sintesi 
nessuno era piu adatto di Biagio Pace, cosi intima
mente e profondamente legato alia multiforme at

tivita artistica delia Sicilia antica ; e nessuno meglio 
di Lui poteva condurci, quale un prezioso filo d' A·  

rianna, attraverso sale e peristili delia ricca residenza 

per tentare di risolvere i due problemi fondamentali 
ch'essa ci pone : una, puramente artistico, connesso 

alle singolari forme delia sua architettura e soprat

tutto all'inquadramento stilistica e cronologica dei 
suoi splendidi mosaici ; l 'altro, strettamente topo

grafico e storico, inerente alla sua costruzione in 
una zona isolata della Sicilia orientale e al suo even· 
tuale proprietario. 

Le rovine di tale villa - un vasto e articolato 

palazzo che farse, persistendo nella tradizione medio

evale col ricordo della sua fantastica ricchezza, puo 

aver dato il nome di Piazza (palati11m) al prossimo 
centra abitato di Piazza Armerina - sorgono in 

una localita presso Gela, non famosa per tradizioni 
antiche, in una posizione ideale per una dimora di 

campagna, isolata, tranquilla e fresca nella stagione 
estiva. Essa risplende di 40 pavimenti a mosaico 

policromo - una smagliante tappeto di oltre 3500 mq 
- che rappresentano un complesso quale non si 
trova, riunito in un solo edificio, in nessun altro 
centra archeologico de! mondo romano. La sua 
pianta singalare, che si estende su successive terrazze, 

e composta di tre principali complessi strutt1v1 : 
I )  l'edificio balneare ; 2) un immenso peristilio ret· 
cangolare (m. 38 X 1 8 )  con una serie di cubicoli 
tutt'intorno e, ad oriente, un lunga corridoio (circa 

60 m.)  che immette in una sala absidata e in altri 
ambienti ; 3) un grande cortile ad ali curvilinee 

chiuso, nei suoi lati brevi, da un'aula triabsidata e 

da un fondale a ninfeo che ripete, a scala ridotta, 

il ritma delle tre absidi delia sala contrapposta. Questi 
tre complessi , accostati con raccordi abbastanza 

inorganici, per i i  tramite di tutta una rete di brevi 

scale, ambienti irregolari e cortilerri inutili, vengono 
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a costituire una pianta con gli assi delie varie parti 

bizzarramente spostati e per questo de! tutto estranea 
alia tradizione geometrica classica, ancora presente, 
ad esempio, nei palazzi di Spalato e di Salonicco. 
Tanto gli elementi caracteristici delia pianta - aule 
con una o piu absidi, cortile ad ali ricurve, bacino 

del peristilio dai complicato profila, sale elittiche 
ed ottagone - quanto l'inesauribile estro ne) com

binarli in ritmi irregolari e discordanti, suggeriscono 
con insistenza all'A. un confronto col barocco 
moderno e con la fantasia de! Borromini. Siamo infatti 

in pieno « barocco » antico ; ma, se l'avvicinamento 

e giusto per ii predominio di linee curve, elittiche e 
comunque complicate, per la ricca fantasia dei fon· 
dali ad esedre e delle inaspettate ed estrose soluzioni 
icnografiche, quesro pero non e valido per la con
cezione generale delia pianta che e realmente inor
ganica e da la netta impressione non delia capricciosa 

creazione di un originale architetto, ma di vari periodi 
edilizi, pienamente giustificati e giustificabili in un 
edificio cosi vasto, la cui costruzione puo aver durato, 

come sosterra I' A. stesso per la lavorazione dei 
mosaici pavimentali, almeno tre generazioni. L'unita 

delia structura muraria, addotta dai Pace a sostegno 

delia sua tesi, non e un elemento valido, data la 

tenacita e la persistenza, ben note all'archeologo, 
di certe tecniche costruttive. 

Alio stato actuale delie ricerche non si puo 

ancora stabilire con precisione ne la storia, ne la 

cronologia delia villa : esistono sicuri indizi di una 
villa rustica anteriore - frammenti di ceramica are
tina, qualche iscrizione riadoperata, un ritratto virile 

d'eta neroniana, manete d'epoca antonina - data· 
bili con una certa approssimazione era i secoli I-II I .  
Altrettanto vaga e approssimaciva e l a  cronologia 

delia villa actuale, basata su elementi imprecisi e 
oscillanti, dati gli attardamenti e le anticipazioni 

inevitabili, sia nell'opera muraria, sia nei sistemi 
struttivi, sia nella decorazione architettonica o ne) 
tracciato delia pianta : cosi q gran numero di fram·  

menti d i  terra sigillata trovati durante Io scavo (di 
colare chiaro con vernice rosso-pallido e arancione) 
ci riportano a epoca assai tarda, a cominciare dai 

sec. IV ; e tanto la structura clei muri in opus i ncertum 
o quella delie volte con terracotte tubolari innestate, 

quanto gli elementi delia decorazione architettonica 
- fregi, capitelli ionici e soprattutto corinzi, con 

foglie rigide e rare rese con maniera smerleccaca - non 
sona anteriori alia fine del IV secolo. Per quel che 

riguarda le forme tipiche delia pianta, i raffronti 

che partitamente si possono istituire con tipi edilizi 

affini dell'architettura paleocristiana - S. Vitale di 
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Ravenna, S. Aquilino di Milano, S .  Costanza 
e Bactistero Lateranense di Roma, Battistero di 
Albenga - conducono anch'essi ad epoca molto 

avan:ata dell'arte imperiale romana, tra la fine de] IV 

e ii V secolo. I mosaici, piuttosto che dare, atten 

dono da altr(elementi una precisazione cronologica. 
E in questi mosaici che culmina l' interesse delia 

villa ed e su di essi che indugia, con particolare amare, 
la ricerca actenta e acuta delia studioso siciliano. 
Nell'immensa varieta e bellezza dei motivi figurati 
sfi.Jano sotto i nostri occhi innumerevoli quadri, 

alcuni ispirati al mito e, come tali, ancora sotto 

l'influenza iconografica de] repertoria ellenistico -

le fatiche d'Ercole, la Gigantomachia, Licurgo e 
Ambrosia, Orfeo -, altri invece derivati dalia vita 
reale, come la Grande e la Piccola Caccia o i Giochi 

de] circo, piu liberi, piu nuovi, piu realmente pitto
rici ed espressionistici. Dettaglio singalare : questo 
immenso materiale figurato di carda epoca ·romana, 

creato ai tempi del cristianesimo trionfante, e asso
lutamente privo di qualsiasi simbolo cristiano e 

sembra piuttosto una voluta affermazione delia 
morente religione pagana. 

Dall'esame stilistico dei pavimenti risulta con 
sufficiente chiarez:a che hanno lavorato ai mosaici 
delia villa due grandi personalita artistiche : all'una 

si deve principalmente ii grande mosaico dell'aula 
triloba con scene mitologiche diverse, prima fra 
tutte quella della fatiche d'Ercole, all'altra la Grande 

Caccia che si estende nel corridoio di m. 60 x 6, 
lungo ii lato orientale del peristilio. Il primo maestro 
e ancora nella scia della grande tradizione ellenistirn 
non solo per i soggetti ma anche per le espressioni 
drammatiche e crucciate dei suoi personaggi (vedi 

specialmente ii Gigante ferito, fig. 10 ; Ercole, fig. 
I II). La sua vigorosa personalita si manifesta special
mente ne! vasto mosaico delle fatiche d'Ercole indi
cate non dall 'ordinato succedersi <legii episodi tra -
dizionali, ma da un'originale ed ardita composizione 
delle creature mostruose e terribili contro le quali 
aveva lottato l'eroe, tutte gia domate, colpite a morte 
e agonizzanti. Per questo I' A„ con felice espressione, 

battezza questo mosaico « La Strage ». L'ignoto mae
stro delia Strage ha una policromia sobria, limitata 
a un generale accostamento di tinte brune e marroni, 
ravvivata da qualche vivacissima intrusione di rosso 

(i rivali di sangue, i finimenti dei cavalli) e da poche 
colorazioni di particolari ; ha inoltre un vivo senso 
del volume, e delia prospettiva anche se spesso 

frazionata e dissociata in maniera espressionistica e 

assolutamente nuova (vedi specialmente ii cavaliere 

disarcionato, fig. VII e ii toro di Maratona, fig. 1 1 ), 

la quale permette di percepire « una nota afli.ne a 

quel cubismo che nel considerare !'arte quale costr4-

:ione, presceglie nella realta solo gli elementi atei 

all'effetto che vuol raggiungere ». All'anivita di questo 

maestro I' A. ricollega - in base alia sobrieta colo. 
ristica · ii mosaico del peristilio rettangolare, un 

grande recicolalo a treccia disposco a scomparti 
quadraci, quasi un classico sofficco a lacunari, ove, 
in serei rotondi d'alloro, si succedono variatissimi 
medaglioni a testa di animali. Attribuzione seconJo 
noi ingiusrificata perche, anche ammettendo la 
maggiore fedelta ai modelli dassici per le protomi 
di animali, non si ricrova in esse nessuna traccia di 
quell'impeco e di quel cravolgente senso d'indipen· 
denza e novita evidenci nella Strage e negii altri mosaici 

dell 'Aula triabsidata. 
Il maestro delia Grande Caccia invece si serve 

di una vivacissima policromia, ottenuta con un 
largo impiego di paste vicree e di porporina dai 

toni squillanti, quale mezzo espressivo fondamentale, 
messo a disposizione di un largo ideale narrativo : 
episodi di caccia, accorgimenti di cattura, fasi clei 

trasporto degli animali facti prigionieri, imbarco e 
sbarco su navi onerarie. La composizione si affolla 

di scene complicate, movimentate e frementi che 
preannunziano ! 'arte medioevale ; i panneggi - rigidi, 
avolumetrici e sovraccarichi di ornamenti - svolaz
zano in una visione irreale, a servizio esclusivo dell ' ima. 
gine pittorica. Un solo colore e un solo tratto se 
gnano contorno ed elementi del volto ne! quale la 
vitalita e tutta concentrata negii occhi, estatici e 
spalancati, come nei ritratti marmorei di carda epoca 
imperiale. Sullo sfondo di rocce e di dune, alcuni 
patetici alberelli gettano una nota di un gusro pit · 
torico tutto moderno. 

lntorno a queste due principali personalita si 
raggruppano gli altri mosaici quali la Piccola Caccia, 
la Corsa di carri ne! circo e le altre decorazioni del 
complesso termale e dei cubicoli, ognuno con pro
prie particolarita stilistiche e pur tuttavia ciascuno 
strettamente unito all'altro per certe comunita di 
mezzi espressivi, quali la costante maniera di rendere 

i rivoli di sangue con convenzionali linee rosse e 
rocce e piante con una specie di astratto linearismo. 
Del tutto a parte, per Io scile, per ]'epoca e soprat
tutto per l 'assoluta novita clei soggetto e ii mosaico 
di un cubicolo con due file di fanciulle in succinta 
costume sul margine di un bacino, che I '  A. battezza 
poeticamente « Bellezze al bagno » :  divenute le piu 

popolari figure clei mosaici della Villa, per ii ridot

tissimo costume da bagno in due pezzi, che anticipa 
inaspettatamente quello delie piu moderne nuota
trici, esse ci forniscono una viva imagine di una forma 

clei cardo spettacolo teatrale romano consistente 

nelle piu svariate coreografie subacquee. Dobbiamo 

alia precisa indagine di B. Pace la ricostruzione di 

questo genere di spettacolo che potremmo dire di 

varieta, rimasto fino ad oggi pressocche ignoto, 

benche largamente documentato dalie fonti letterarie 

- sia di epoca classica, sie di epoca cardo romana -
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soprattutto dalia serrata polemica clei padri delia 

chiesa contro la degenerazione del teatro, ridotto 
a luogo di lotte cruente o di facili divertimenti. Alia 
luce di tali testi acquista il suo vero significato il 

grande bacino - lacuna, come c'informa un'epi· 
grafe del teatro romano di Leptis - che, secondo 
costanti dati di scavo, viene ad occupare il posto 
dell'antica orchestra negli ultimi rifacimenti clei 

teatri ellenistici e romani : bacino che era stato messo 
in relazione a spettacoli di battaglie navali (le na u
mac hie che qualche fonte ricorda) con un'inter

pretazione assolutamente priva di logica, perche tali 

battaglie, anche se riprodotte in miniatura, avreb
bero richiesto ben piu vaste superfici d'acqua. 

Nella ricerca antiquaria intorno al succinto 
costume delie ragazze che e sembrato, a torto, una 

clamorosa novita, I '  A. ci offre utili informazioni e, 
per quanto riguarda la tradizione figurata, cita l'esem· 
pio di due pitture pompeiane (Helbig, Wandg„ 
n. 1 452 ; Zahn, Schiinste Gemălde von Pompeji ,  I, 14) ,  
omettendo un'imagine femminile ben piu antica e 
sempre collegata a uno sport femminile : la celebre 

coppa de! Louvre, attribuita al pittore di Euaion 

(Beazley ABV, p.  530, n. 94) con Atalanta, la mitica 
capostipite delie donne sportive, in un succinto 
costume a due pezzi quanto mai ridotti, a coprire 

il seno e i fianchi. 
II mosaico con « le bellezze al bagno » e l 'unico 

nel quale l ' interesse del soggetto prevalga su quello 
dell'arte : dal punto di vista stilistico le figure delie 
mime sono legate a forme tradizionali, con un senso 
accademico che rimane isolato tra i violenti e agitati 
complessi musivi delia villa, ma nell'insieme assu
mono anch'esse un valore altamente decorativo, per 
la vivacita di certi accenti coloristici - i capelli fulvi, 
gli audaci accostamenti nella stessa figura di due 
colori contrastanti (verde e giallo, rosso e azzurro) 
per le due parti de! costume da bagno, e ! 'uniforme 

fascia cilestrina che indica l'acqua destinata alle loro 
coreografie. 

ln base all'esperienza di mosaicisti moderni, 
il Pace ha calcolato che, per eseguire i 3500 mq. di 
opera musiva delia Villa, sia stato necessario un 
incessante lavoro di almeno tre generazioni ; e conse
guentemente, in base all'esame stilistico clei vari 
complessi, ha cercato di stabilire una cronologia 
relativa clei mosaici stessi : la Piccola Caccia, nella 
sua fedelta agli schemi del mosaico africano, sarebbe 
da attribuire al periodo iniziale ; poi si potrebbe col

locare l'attivita del maestro delia Strage e infine 

quella de! maestro delia Grande Caccia che, associan

do eredita di scuola a nuove istanze espressive, 

rientra in quella corrente puramente decorativa, illu

sionistica che ricorre in tutta l 'arte romana, alter

nandosi e sovrapponendosi al  continuo risorgere 

del gusto classicheggiante. Altri artisti, con tempe-
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ramento diverso, hanno continuato l 'opera con i 
mosaici dell'edificio termale (ove si puo osservare 
un momento di decadenza nel rendimento degli 
atleti - le cui membra, invece di esprimere forza 
e vigoria muscolare, sembrano affette d'una mo· 
struosa elefantiasi - e di tante altre piccole figure 
riunite senz'arte e senza il minimo senso delia compo· 
sizione, vedi fig. 3 1 ,  3 3 ), con i mosaici clei cubicoli, 
ultimo fra tutti quello delie ragazze al bagno che 
appartiene a un rifacimento (sotto esiste un mosaico 
anteriore con motivi geometrici). 

Piu complesso invece il problema delia crono· 
logia assoluta - difficolta gia messa in rilievo per 

l 'archittetura stessa delia Villa - perche, sino a un 
attento esame degli strati sottostanti ai mosaici, man· 
cano elementi estrinseci di datazione. Per alcuni 
dettagli tipologici e stilistici, specialmente per il 
panneggio ridotto a pura funzione decorativa, si 
possono stabilire utili confronti con alcuni dittici 
d'avorio, con i medaglioni d'oro di Onorio (393-
420) e Teodosio II (408-450) delia zecea di Costan· 
tinopoli. Per la forza espressiva concentrata negii 
occhi enormi ed estatici non abbiamo che la diffi. 
colta delia scelta tra i numerosi ritratti marmorei di 
tarda epoca romana, specialmente quelli clei profes
sori neoplatonici. Di scarsa utilita invece ci sem·  
hrano i confronti invocati dall' A .  con altri complessi 
musivi - di Siria e Palestina, clei Palazzi di Costan· 
tinopoli, di Treviri, d' ltalia e di Gallia - di carattere 
totalmente diverso e spesso d'incerta datazione. 

Nel corso delia sua attivita scientifica il Pace 
ha ripetutamente espresso l 'idea che i mosaici sici

liani (fin'ora raggruppati piuttosto nella parte occi
dentale dell'isola) andassero considerati quali una 
dipendenza delia prodigiosa fioritura di quest'arte 
nell' Africa settentrionale. Ora e innegabile una certa 
dipendenza di gusto e soprattutto di tipi e di schemi 

in alcuni mosaici delia villa, come ad esempio e gia 
stato osservato per la Piccola Caccia. Ma e altret· 
tanto innegabile che questo mosaico e il meno ori· 
ginale delia Villa, appunto per la sua fedelta a modelli 
ben noti. II resto e una reazione, una rivoluzione piut· 
tosto, contro il tranquillo fluire dell'arte antica, finora 

senza confronti - per violenza e fantasiosa origina· 
litii - con le numerose reazioni a noi note che hanno 
piu volte interrotto il corso dell'arte romana. La posi· 
zione delia Sicilia nel quadro del mosaico romano 
dev'essere completamente spostata e corretta : pareva 

del tutto secondaria, oggi appare preponderante, 

almeno in epoca tarda. E in questa nuova prospettiva 

il Pace ripropone alia critica una notizia interessante 

quant'altra mai, sebbene « irta di dubbi » com'Egli 

stesso riconosce, conservata in una lettera di Sim· 

maco : e cioe la menzione di un mosaicista che par· 

rebbe sicilano, inventore d'un nuovo genus di mosaico, 

al quale si richiedevano modelli da Milano (Simmaco 
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VIII,  42, ed. O. Seek, in Mon. Qerm. Hist. , auct. 
antiq., VII ,  p. 227).  

A chi apparteneva questa splendida villa, per
duta com'era nella solitudine delie colline siciliane ? 
Ne! tentativo d 'identificare non solo !'eventuale pro· 

prietario, ma i i  senso storico di un simile edificio che 
non poteva essere sorto per caso nella lontana cam

pagna sicula, ii Pace, servendosi degli ineccepibili 
argomenti storici addotti da S. Mazzarino (Sull'otium 
di Massimiano Erculeo dopo l 'abdicazione, in « Rend. 
clei Lincei », ci. se. morali, 1 953,  p.  4 1 7  segg.), sbarazza 

innanzitutto ii terreno da ipotesi ingombranti, come 
quella che identificava la Villa con l'otium di Massi

miano Erculeo - ipotesi avanzata in un primo mo
mento dai Pace stesso, poi ripresa e sostenuta da 
un insigne studioso delia tarda arte imperiale romana 
quale H. P. L 'Orange (E un palazzo di Massimiano 
Erculeo che gli scavi di Piazza Armerina portano alla 
luce ?  in  « Simbolae Osloenses » XXIX, 1 942, p. 1 1 4 
segg.) - oppure l'altra, ancora piu assurda, che 

vedeva in essa ii centro di uno clei possedimenti 
terrieri delia Chiesa romana. Ed emette la plausibile 

ipotesi che la Villa sia la residenza padr.:inale di 

una famiglia patrizia romana, forse la ricca famiglia 
clei Nicomachi che aveva vasti possedimenti in Sicilia 
ed era cosi legata alia tradizione pagana da esserne a 

Roma !'ultimo baluardo (e questo spiegherebbe 
l 'assenza nei mosaici di qualsiasi segno cristiano e 
l'insistenza invece su Ercole, simbolo delia reazione 
pagana) ; clei Nicomachi viene particolarmente ricor
dato l'interesse per gli studi storici, per la pictura 
ed ii mosaico. L' A. stesso presenta tale ipotesi con 
turte le riserve critiche necessarie. Lo scavo e ancora 

in corso. Ma anche se materiali nuovi e forse gia 
trovati e non ancore pubblicati apparsi sotto i mosaici 

delia Villa porteranno ad altre conclusioni, e un 

altro merito de! Pace averci riportato a una realta 
storica delia Sicilia, illuminando di viva luce le pro-

fonde trasforma:ioni agrarie dell 'isola in epoca 

romana, quando, col cessare delie poleis greche, 
relativamente poche, sorgono e fioriscono numerosi 
t'ic i ,  pagi e rnra, grandi possedimenti terrieri che 

comporravano l'afflusso e ii fissarsi sulla terra di 

liberi lavoratori o di coloni adscrijni . Al latifondo 
corrispondeva almeno un centro abitato, borgo che 
talvolta diveneva citta « ln questi centri abitavano 

gli amministratori . . . e trascorrevano parte de! !oro 
tempo i proprietari, per Io piu grandi personaggi, 
che avevano ricoperto cariche pubbliche distinte, 
dimorando in viile rustiche o sontuose, viile in quanto 

residenze de! latifondista e delia sua servitu, centri 

motori dell'intero abitato, non dissimili quale fun
:ione a quello che sarii ii castello nella citta feudale ». 
Le ricerche in corso hanno riscontrato infatti, tutt'in

torno alia villa, evidenti tracce di un abitato. 

Bisogna risalire ai tempi eroici delie ricerche 
archeologiche per trovare un monumento che si 

possa confrontare alia villa per la complessitii, ! 'am· 

piezza e l 'assoluta novita clei suoi problemi storici 

ed artistici. E tali problemi non potevano essere 

presentati, messi in luce e, in parte, risolti in maniera 
piu chiara, piacevole e briliante di quanto ha fatto 
ii Pace, in questo suo ultimo lavoro apparso proprio 
nell'anno delia sua morte, rivolto non soltanto al 

ristretto cerchio degli specialisti, ma anche al piu 
vasto pubblico degli amatori e intenditori d'arte. 
L'editore Gherardo Casini ha messo tutto ii suo 
impegno e ii suo gusto per realizzare ii libro che 

s'impone alia nostra ammirazione per i bei caratteri, 
ii formato delia pagina e soprattutto le splendide 
riproduzioni sia in bianco e nero, sia a colori che ci 
permettono un' « autopsia » di questo lontano capo

lavoro dell'arte romana de! cardo impero. 

GABRIELLA BORDENACHE 

INSCRIPTIONES LATINAE LIBERAE REI PUBLICAE. Fasciculus prior. Cura\'it 
Attilius Degrassi (Biblioteca di studi Superiori. Vol. XXI II .  Storia antica ed Epigrafia) ·  
Firenze, « La Nuova Italia », 1 957,  X- 292 p. 

Ce m'est un plaisir que de signaler a cette place la 

parution de !'elegant petit volume ou M. Degrassi, 

cedant a l 'invitation d' Arnaldo Momigliano, le di· 

recteur de la collection, vient de publier un choix 
d'inscriptions latines d'epoque republicaine, inte· 

ressant l'histoire autant que la linguistique, dans le 

but d'offrir aux etudiants (et aussi a leurs profes

seurs !) un instrument de travail destine a completer, 
sinon a remplacer, Ies recueils parus au cours des 

derniers quarante ans par Ies soins de MM. Ernout, 
Warmington et Pisani. Ceux-ci etant con�us pour 

servir a l 'enseignement du latin archa"ique, Ies mate

riaux qu'ils contiennent sont forcement limites aux 
textes Ies plus significatifs a ce point de vue, de meme 
que Ies commentaires qui Ies accompagnent visent 
surtout a en faciliter la comprehension. Le buc de 
M. Degrassi etant different, son choix est sensible
ment plus large, allant jusqu'it comprendre des 
inscriptions de l 'epoque de Ciceron et de Cesar, 
comme Ies Fastes et le Calendrier d'Antium, aux
quels l 'editeur assigne une date comprise entre 84 
et 46 avant natre ere. Pour la meme raison, Ies note 
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