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II gen«inw.s .sermo di Yalentiniano I:
la Pannon/ca //«gua e le altre lingue di sostrato
nell'Europa continentale della Tarda Antichitä

Dz Mzzzrnzzo Co/oraho,

Aftstracf: Gli studi moderni sul bilinguismo romano delle classi superiori in
etä imperiale sono soliti circoscriverlo alla tradizionale coppia latino/greco.
Un'occorrenza particolare del fenomeno in epoca tardoantica, piü precisamente
il ge/rzrz/TZTS serrao di Valentiniano I, sembra mettere in discussione questa idea
e documentare l'esistenza di un bilinguismo alternativo, in cui il latino e affian-
cato dalla lingua locale di sostrato: nel caso di Valentiniano essa e il dialetto
pannonico. Tale ipotesi qui viene corroborata attraverso l'analisi scrupolosa ed
esaustiva delle testimonianze sulle altre lingue di sostrato nella medesima area
e nello stesso periodo. II tracio e il gallico hanno continuato a essere parlati
rispettivamente fino al VI secolo d.C. e alla prima metä del V; essi costituiscono
due validi paralleli per la sopravvivenza del pannonico fino al 375. Inoltre il
bilinguismo alternativo di Valentiniano rappresenta un'ulteriore prova a soste-

gno dell'ipotesi che i Pannoni fossero una popolazione mista di Celto-Illiri e la
ZYz/t/to/tzczz /zVrgzrzz fosse il dialetto comune di tutti i Pannoni.

II bilinguismo latino/pannonico di Valentiniano I pare essere attestato da
Amm. 30, 5, 8-10*/ Bruno Rochette preferisce l'interpretazione vigente del
brano, che tramanderebbe un classico caso di bilinguismo latino/greco, e muove
un'obiezione apparentemente sensata a questa ricostruzione: «II me parait
toutefois difficile d'etablir si le dialecte de Pannonie etait encore vivant au IV® s.,

puisque la langue latine est diffusee dans cette region au moins depuis l'epoque
de Tibere, comme le note Vellerns Paterculus (II, 110,5: m o/tt/tz'üzts zzzrte/TT ZYz/r-

/ro/izzs /to/t z/zsczp/z/rzze /Yz/t/Yz/tt/ttoz/o, sed /z/rgzrzze gzrogzre /rotzYzYz Ro/Trzz/izze)»7

La profonda penetrazione e la larga diffusione della lingua latina in Panno-
nia, rispetto ai tempi di Valentiniano I, trova un termine molto piü vicino di
confronto in una fräse assai pregnante della ffiVonü AzrgzrVzz; l'anonimo bio-
grafo narra che lo spirito di Apollonio di Tyana apparve ad Aureliano, per
salvare i suoi concittadini dall'ira dell'imperatore: Ze/tzrr [...] /zzzec LzztzVre, zrt

/zorao ZYz/t/to/tzzts z>rte//egeret, zre/Zzz dzxzvse.^ L'origine pannonica di Aureliano
e un falso volontario e palese, che era giä stato enunciato al principio della zrz'Zz

1 M. Colombo, // ftz'/mgwzsmo dz Vd/ewZZmawo /, «RhM» 150 (2007) 396-406.
2 B. Rochette, T propos dw MZzigwZsme de Z'eraperewr dw/Ze/r w/z reexaraen, «Latomus» 69 (2010)

460 en. 33.
3 HA, AwreZ. 24,3.

Mwsgwm 7/e/vedcwm 71 (2014) 172-188
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Aare/zTmr/ egli infatti nacque nella parte nordorientale della Moes/a szzpenor
(regione di Ratiaria) ovvero nella porzione occidentale della Moes/a m/mor
(zona di Oescus), cioe nel territorio della futura Z)ada npezzm/ Ma la con-
nessione naturale tra ongo pannonica e latino rispecchia fedelmente il senso
comune e le nozioni etnografiche delFanonimo biografo e dei suoi contempo-
ranei; alla fine del IV secolo si riteneva un fatto ovvio che i Pannoni cono-
scessero il latino e ignorassero il greco. Come vedremo, la condizione nativa di
latinofoni o di ellenofoni non esclude affatto l'uso della lingua locale, anzi trova
tre esempi.

A favore del bilinguismo latino/pannonico militano otto dati, che Rochette
omette e forse sottovaluta; per facilitare la comprensione del lettore, e utile
riassumerli qui in forma sintetica: 1) il livello culturale e la carriera militare di
Valentiniano, posti a confronto con i casi esemplari e omologhi di Teodosio I e

di Costantino, sembrano escludere che egli potesse conoscere il greco collo-
quiale; 2) Them. Or. 6, 71 C-D nomina in modo esplicito la presenza di inter-
preti per la traduzione simultanea del suo discorso a beneficio di Valentiniano e

di Valente; 3) la caratterizzazione ammianea di Valentiniano e di quasi tutti gli
altri Pannoni, cui lo storiografo attribuisce sistematicamente tratti barbarici e

ferini; 4) il valore semantico e quattro specifiche occorrenze dell'agg. geazzmas
nel lessico di Ammiano, che in altri due passi lo applica significativamente con
accezione denigratoria a un altro Pannone, Fesecrato Massimino di Sopianae;
5) il testo stesso di Amm. 30, 5,10 gzzos che implica la conoscenza
personale dei presenti da parte di Valentiniano durante un'udienza tenuta a Car-
nuntum, cittä della Pa/moma /; 6) la normale costruzione del verbo perczmctor/
percozztor nella lingua latina (a/zgzzera a/zgzzzd, a/zgzzera de a/zgzza re, a/zgzzzd ah/
ex a/zgzzo, ovvero accusativo della persona interrogata e proposizione interroga-
tiva indiretta: in Amm. 30, 5,10 abbiamo appunto gzzos nosc/fahaf e tre propo-
sizioni interrogative indirette coordinate tra loro), cosi come la costruzione am-
mianea del medesimo verbo, che a 28,6,16 regge in maniera regolare l'accusativo
della persona interrogata e una proposizione interrogativa indiretta; 7) lo scopo
estremamente concreto del passaggio al dialetto pannonico da parte delFimpe-
ratore, che interpellö subito i suoi conoscenti alla presenza dello stesso Probo,

4 HA, Anrg/. 3,1-2 d/nns Anrg/mnns orZns, nZp/nrgs /ognnnZnr, S/rmü [...] nZ nonnn///, Dada
rzpensz. Ego anZam /egisse mg mgm/m ancZorgm, gm gnm Afoesza ggm'Znm pragd/card.

5 Eutr. 9,13,1 Awrg/zanws [...] Dada rzpgnsz ormndns: lo storiografo attualizza l'orzgo di Aure-
liano secondo la terminologia geogralica e amministrativa del suo tempo. Cfr. anche R. Syme,
Dannh/an and Ea//can Empgrors, «Historia» 22 (1973) 313.

6 La lezione gnos nosdZaftaZ e una congettura di Henri de Valois per l'evidente corruttela gnod
non sdZaftaZ di VG. Viktor Gardthausen e Charles Upson Clark recepiscono l'emendazione,
Guy Sabbah segue la tradizione manoscritta, Wolfgang Seyfarth accetta la congettura
nell'edizione bilingue del 1971, ma stampa gnod nosdZaftaZ di EA nell'edizione teubneriana
del 1978. Colombo (n. 1) 399-400 prova che per ragioni tanto ülologiche quanto linguistiche
la lezione congetturale gnos nosdZaftaZ e nettamente superiore e preferibile al testo corrotto
di VG e all'altra emendazione di EA.
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ma ebbe cura di rendere incomprensibili agli altri astanti tanto le sue domande
quanto le loro risposte; 8) il contesto storico e amministrativo, poiche l'ira di
Valentiniano nei confronti di Probo scaturi dal fatto che ilprue/ectus pruefono
/fafia A/ncue et //(ynd, avendo posto la sua sede a Sirmium, era personalmente
responsabile degli abusi e degli illeciti commessi nella d/oeces/s

II bilinguismo latino/pannonico risulta indirettamente confermato dalle no-
tizie disponibili sulle altre lingue di sostrato nell'Europa continentale della
Tarda AntichitäJ Quasi tutti i dati riguardano la Gallia, ma c'e la significativa
eccezione del tracio. Nella seconda metä del IV secolo d.C. il grande peso della
lingua tracia quäle dialetto regionale puö essere facilmente dedotto dalla tradu-
zione tracica della Bibbia.^ Gregorio di Nyssa menziona in modo generico l'uso
corrente del tracio ai suoi tempi: Ilocian; yap, ei7ie jlioi, (fxnvaic; koctoc tocc; tcöv
80voov Siacfxjpac; q tou oTepecopocToc; KaTovoga^exai ktiok;; 'Hpeu; ohpavov touto
^eyopev, oapaeip o 'Eßpaioq, o Tcopaioc; KatVoup, Kai a^Acoc; o Xupoq, o MqSoc;,

o Ka7i7ia8oKr|(;, o Manponoioq, o 0pa^, o AiyrmTiogP L'attendibilitä dell'afferma-
zione circa il tracio e avvalorata dai riscontri per le altre lingue. II siriaco, il copto
e il gotico sono abbondantemente attestati fino al VI secolo d.C.; Basilio di
Cesarea considera il dialetto cappadoce la sua madrelingua e documenta la sua
sopravvivenza nella seconda metä del IV secolo d.C.

Nel monastero palestinese di Teodosio il cenobiarca uno dei quattro oikoi
ospitava monaci traci, che impiegavano il tracio a fini liturgici durante la seconda
metä del V secolo d.C.; ancora sotto Giustiniano o Giustino II i tre abati e mu/h
mter/jreto del famoso monastero del Sinai conoscevano latino, greco, siriaco,
copto e tracio. Si osservi che in entrambi i casi l'etnonimo specifico Beocioi e il
corrispondente agg. sostituiscono i generici Gponcec; e 77zrac/uv, anche
Iordanes impiega questa accezione del nome tribale: Qu/ [seil. Dtmuh/us] /mguu

PP/Ver uocutur. L'ampia disseminazione dei #ess/ propriamente detti
nel resto della penisola balcanica puö avere indotto e fortemente favorito lo svi-

7 La nuova interpretazione di Amm. 30,5, 8-10 puö correggere in maniera utile l'asserzione di
A. H. M. Jones, 77za Latar Poman Dmp/ra, 2S4-6Ö2. A Soc/a/, Economic and Administrative
Snrvay, II (Oxford 1964) 993: «For Illyricum there is no contemporary evidence, and we have

to rely entirely on the evidence of survival».
8 Chrys. dorn. diu. 8,1 PG LXIII, 501.
9 Greg. Nyss. Dan. 2,406 (GNO 1,344 Jäger).

10 Jones (n. 7) 991-992 e 994-995. Per il gotico nell'impero romano d'Oriente cfr. Chrys. dorn,
d/n. 8, inscr. e 1 PG LXIII, 499 e 501; Thdt. tfist. eccZ. 5,30 (GCS 19,330).

11 Bas. Sp/r. 74 (SC 17 bis, 514).
12 Sym. Metaphr. V. TTzaod. coanoh. 37 PG CXIV, 505 'Ev tw öenieptp [seil, lepw oikw] 8e to tcov

Beoocbv yevoq irj oc|)8T8pa c()covfj tw koivw A807r6ir| xaq euxocq d7r88i8oD.
13 /dn. Anton. P/ac. rec. A 37 (CSEL XXXIX, 184): ma cfr. rec. B 37 (ibid., 213), dove troviamo

soltanto i tre abati.
14 L'etnonimo Beoooi mantiene valore specifico in Procop. Gotd. 2,26, 3; P. Oxy. XVI1903, r. 9;

Theoph. AM 5997 1,145 De Boor.
15 Iord. Gd. 75: cfr. Lyd. Da mag. 3, 32, 5 Schamp ouico [seil. Aocvoußiov] 8e auiov ol OpaKeq

eKtxAeoav [...] 7raxpico(;. L'agg. BeooiKoq ha lo stesso significato in Io. Mal. 16, 3 (320 Thum).



II gewwiwws sermo di Valentiniano I 175

luppo della sinonimia; in etä altoimperiale singoli membri dei compaiono
anche nei futuri territori di Dada ed Daropa,^
mentre due comunitä di Desd vivono sul suolo della futura ScyZ/ua,^ dove la loro
presenza risale all'etä augustea.^

Secondo la geografia amministrativa della Tarda Antichitä la tribü dei Desd
risiedeva tanto nelle province di TTirada e di D/zodope (parte sudoccidentale
della d/oeceds r/iraciaram),^ quanto nella Dada raed/Zerraaea (provincia sud-
Orientale della d/oeceds Dadae).^ La notizia di Candido circa l'origine dell'im-
peratore Leone, oq f)v sk Aockiocc; pev xfiq ev 'iAAupiou;,^ confligge con tutto il re-
sto della tradizione, che lo definisce Gpoc^ Beooo^s o Desdca orZws progem'ae;^
tale divergenza puö dipendere proprio dalla presenza dei Desd in due d/oeceses

confinanti.^ Una discordanza molto simile riguarda l'origine delFimperatore
Marciano, 'iAAupiog^ ovvero Gpoc^ La confusione ha probabilmente una causa
geografica, dato che Marciano sembra essere nato nei pressi di Philippopolis,^
cioe nella parte nordoccidentale della provincia tardoantica di T/zrada. Le fonti
letterarie presentano un'analoga dicotomia sul yevoq di Giustino I, nato in
Dardaraa,^ //(yn'daaws o 'iAAupiog secondo alcuni autori,^ ma Gpoc^per altri.^

16 CIL VI, 3205 F7(wwwp Scwpis wwpiowe) Fessws).
17 CIL X, 1754 ILS 2043 wwtp'owe) Fessws wwtws regp'owe) Serdcw.
18 CIL VI, 3177 ILS 2196 wwt(ic>we) Fessws C/wwdw Apris.
19 CIL III, 1421426; ISCM I, 324; 326; 328; 330-332; V, 62-64.
20 Ov. Fr. 3,10,5 e 4,1,67.
21 Strab. 7,5,12 e frg. 48 (frg. 47 Baladie); Plin. Vwt. 4,40. Riscontri documentari per la F/zodope

in RMD IV 264 Mcopo/ft) ex Fess(zw) e V 392 Mcop(o/i) Fess(zw), cioe Nicopolis ad
Nestum.

22 Paul. Nol. Cwrm. 17,206 e 214: i Fessi sono soggetti all'autoritä spirituale di Niceta, vescovo di
Remesiana. Cfr. anche n. 17.

23 Phot. FifcZ. 79 FHGIV, 135 Müller.
24 Thdr. Lect. TFst. eccZ. 367 (GCS N. F. 3,103); Theoph. AM 5950 1,110 De Boor; Cedr. 1,608

Bekker.
25 Io. Mal. 14,35 (290 Thum).
26 Iord. Fem. 335.

27 Zon. 13, 25 (III, 251 Dindorf) riferisce imparziale entrambe le versioni.
28 Thdr. Lect. tfisZ. eeeZ. 354 (GCS N. F. 3,100).
29 Evagr. 2,1 (36 Bidez-Parmentier): la sua fönte e Prisco di Panion.
30 Evagr. 2,1 (36-37 Bidez-Parmentier).
31 Procop. Awecd. 6, 2 e De wed/ 4,1,17 (cfr. 28); Io. Ant. frg. 214 b, 5 FHG V 1, 31 Müller

colloca Bederiana in prossimitä di Naissus, cioe presso il conüne nordorientale della Dwrdw-
mw. La ridenominazione di Ulpiana come Iustiniana Secunda e la fondazione di Iustinopolis
nelle sue vicinanze, entrambe avvenute a opera di Giustiniano (Procop. De wedi/i 4,1,28-30),
sembrano accreditare la nascita di Giustino in Dwrdwww.

32 Vict. Tonn, ad a. 518,2 C/zrow. Mm. II, 196 Mommsen; Procop. Awecd. 6,2; Thdr. Lect. TFst.
eccZ. 524 (GCS N. F. 3, 151); Theoph. AM 6010 I, 164 De Boor. Cedr. I, 636 Bekker da

maggiore credito all'origine illirica, ma riporta che altri lo deünivano 0poc^.
33 Io. Mal. 17,1 (336 Thum); Evagr. 4,1 (153 Bidez-Parmentier); C/zrow. Pwsc/l I, 611 Dindorf;

Zon. 14,5 (III, 265 Dindorf); Script, orig. Cowst. 37,12 164,8). 238,1.254,18.273,7 Preger.
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Entrambi i suoi conterranei e commilitoni, Zimarchus e Ditybistus,^ portano
un nome tracio,^ come suo nipote Boraides.^ Anche se applichiamo un'inter-
pretazione rigidamente restrittiva dell'etnonimo 2?evsz, e evidente che nel IV se-
colo d.C. l'uso quotidiano del dialetto tracio sopravviveva almeno in sei province
su undici della dzoeceszs Ddcme e della dzoeceszs r/iraciöram. Giustiniano, ni-
pote di Giustino e nativo della Ddcm medztemmed, defini il latino q Ttdrupioq

qpcov (f>covf|.^ Perciö fino al VI secolo d.C. il dialetto tracio convisse tranquilla-
mente con il latino almeno in Ddrddm'd e Ddcm medztemmed, cosi come nelle
zone latinofone della dzoeceszs r/iraciöram.^

Per quanto concerne le Gallie,^ Girolamo sostenne la fortissima somi-
glianza del dialetto gallico nei dintorni di Treuiri/Trier con la propnd /mgzm dei
Galati, che usavano il greco come lingua corrente di comunicazione esotribale:
Erom est, gzmui m/enmMS et promzsszmi m exozdzo rezMmzds; Gzz/zzto excepto
sermzme Graeco, gm? omms Dne/zs /ogm/zm, proprmm /mgzmm emuiem pzzezze
/zzzhere gzmm Tremros zzec re/erre, V zz/z^zzzz exme/e cozrzzperzzzt, czzm et A/n
P/zoezzzezzm /zVzgzzzzra Romm//d ex pzzrte mzztzzzzendt et zpszz Lzztzdztzz^ et regzomhus
cotzdze mzztetzzr et tempore.^ La testimonianza di Girolamo possiede una spe-
ciale rilevanza (per cosi dire, egli e un testimone <auricolare>) sia per il perdu-
rante bilinguismo greco/gallico dei Galati, dato che conosciamo il suo viaggio
attraverso la Gzz/zztzzz e la sua sosta ad Ancyra,^ sia per la persistenza del dialetto
gallico nella 5e/gzczz /, visto che verso il 370 d.C. egli aveva effettivamente sog-

34 Procop. Anecd. 6,2.
35 Zimarchus: P. Oxy. XVI1903, r. 9 (cfr. anche RMD IV 293 77marc/n). Ditybistus: Ditugentus

(CIL III, 835 e IScM I, 327), Ditusanus (AE 1998,1139), Ditusenis (AE 2007,1782).
36 P. Oxy. XVI1903, r. 9; AE 1920,110 Puradd. Per i nomi Zimarchus, Ditybistus e Boraides cfr.

inoltre D. Detschew, Die Zdraddcden VracdresZe (Wien 1976^) 71,80,143-144,188.
37 ZVoue//. 7usZ. 13 prae/: l'origine in ZVoue//. 7usZ. 11 prae/ e 2 (cfr. Procop. De aed// 4,1,17-19).
38 Lyd. De mag. 3,68,2 Schamp: il passo non menziona esplicitamente la d/oecesd TTzrac/anrm,

ma l'identiücazione e certa grazie a VoZ. Fdgn. Or. 2, 6 e 52-58.
39 La questione del dialetto gallico in epoca tardoantica ha dato adito a contrastanti esegesi delle

fonti: cfr. L. Weisgerber, Die 5pracde der FesZ/andde/Zen, «BRGK» 20 (1930) 177; id., Rdena-
ma Germane-Ce/Z/ca. Ge^amme/Ze A6/zand/angen (Bonn 1969) 152-157; Jones (n. 7) 992-993;
J. Whatmough, Fde Fd'a/ecZs e/Anc/enZ Gau/. Pre/egemena and Recerds e/Zde Fda/ecZs (Cam-
bridge, Mass. 1970) 71-72; E. C. Polome, Fde L/ngudZ/c 5duaZ/en m Z/re Weizern Prev/nces e/
Z/re Roman Fmp/re, in ANRW II 29,2 (1983) 528-530; R. Anthony Lodge, Frenc/u/rem Fda-
/ecZ Ze SZandard (London-New York 1993) 49-52; J. N. Adams, Fde Reg/ena/ Fdvers//zcaZ/en
e/LaZ/n PC-AF) (Cambridge-New York 2007) 241 e n. 163.

40 Hier, m Ga/. 2, pr. (CCSL LXXVII A, 83). Si noti che B. Kübler, Die /aZe/ndcde Vracde au/
a/r/dandede 7nscdr//Zen, «ALL» 8 (1893) 161 cita Cypr. FpdZ. 25 LaZ/ndas eZ reg/en/dus
muZaZur eZ Zempere: questo passo, benche molti studiosi lo riproducano facendo riferimento a

Kübler, in realtä non esiste e la fantomatica citazione sembra essere frutto di un errore mne-
monico, che ha leggermente alterato il testo di Girolamo.

41 Hier. FpdZ. 3,3,1 (CSEL LIV, 14) cum me Fdrac/a, PenZus aZgue P/Z/rym'a ZeZumgue Ga/aZ/ae
ue/ Cappadec/ae der eZ/eru/de Cd/cum Zerra/regdseZ aesZu; m Ga/. 2, pr. (CCSL LXXVII A,
82) Scdmecum guz u/d/zAncyram, meZrepe/dn Ga/aZ/ae c/u/ZaZem, gueZnunc usguescddma-
Z/dus d//aceraZa sd, gueZ degmaZum uar/eZaZ/dus censZupraZa.
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giornato per qualche tempo a Treuiri,^ cui si riferisce anche la perifrasi ad P/zem
semz'harharas npas/3 La menzione della P/zoemczzm /zzzgzza in relazione
all'Africa settentrionale e un'informazione di seconda mano, ma il punico, la
locale versione del fenicio, era correntemente parlato nelle province africane
ancora ai tempi di Agostino.^

Ci fu chi, collegando questo passo a Varrone e Posidonio, lo considerava
soltanto un orpello dotto, che avrebbe riprodotto anacronisticamente la situa-
zione linguistica dei Galati e dei Treviri nel I secolo a.C.; ma tale opinione e stata
validamente confutata.^ Un'altra tesi ha identificato la fönte di Girolamo con
Lattanzio, cui i dati geografici si adatterebbero meglio; infatti Lattanzio, in
quanto nativo dellAfrica romana, aveva esperienza personale del punico, poi
aveva insegnato a Nicomedia sotto Diocleziano, inline era stato precettore di
Crispo Caesar in Gallia. Pertanto la comparazione linguistica avrebbe valore
diretto di prova soltanto per l'epoca di Lattanzio.^ Girolamo riprendendo
l'asserzione di Lattanzio documenterebbe semplicemente che tale notizia con-
cordava con le sue esperienze ed era ancora valida ai suoi tempi.^

Questa teoria e viziata da sei difetti. Girolamo cita Lattanzio a proposito dei
Galati, ma le informazioni legate direttamente a questa citazione sono banali e

hanno carattere meramente libresco.^ Una sezione molto lunga del testo separa
la citazione esplicita di Lattanzio dal confronto linguistico tra Galati e Treviri;
esso invece segue immediatamente il commento autoptico di Girolamo sulle
eresie fiorenti ad Ancyra. L'osservazione circa i mutamenti parziali del punico
rispetto al fenicio, piuttosto che dipendere dall'esperienza personale o dalle
eventuali fonti di Lattanzio, ricalca liberamente un passo di Solino: Vrhera zstam

[...] C/zssa razz/zer exstrzzxzt domo P/zoezzzx et Cart/za<iara dzxzt, gzzod P/zoew/czim

ore exprzmzt czzzztatem zzozzam. Mox sermone zierso z>z zzerhzzm Pzmzczmz et /zaec

C/zsa et z7/a Cart/zago dzcta est.^ II solo soggiorno di Lattanzio a Nicomedia non
spiega come egli sia entrato in contatto con la lingua dei Galati; invece sappiamo
che Girolamo attraversö la Ga/atza e visitö Ancyra. Le domande etnografiche
sui Galati, con le quali Girolamo apre il libro II dei suoi Commezztarzz z>z Ppzstzz-
/am ad Ga/atas, sono arbitrariamente attribuite a Lattanzio senza prove o indizi
testuali; ma niente prova che esse abbiano tale provenienza e non siano dovute
allo stesso Girolamo. Inline ne l'uso del verbo zVz/ero, che qui e certo sinonimo

42 Hier. Ep/sZ. 5,2,3 (CSEL LIV, 22).
43 Hier. Ep/sZ. 3,5,2 (CSEL LIV, 17).
44 Jones(n. 7) 993.
45 J. Sofer, Das dt/eronymnszengn/s nher die Sprachen der Ga/aZer and Ereverer, «WS» 55 (1937)

148-158: anche egli da credito al'inesistente Cypr. E/nsZ. 25 (ibid. 157 e n. 23).
46 Fr. Müller, Der zwanz/gsZe Er/e/des Gregor von tVyssa, «Hermes» 74 (1939) 68-73. Weisgerber,

D/zenan/a (n. 39) 156 giudica molto verosimile questa ricostruzione. I dati biogralici di Lattan-
zio in Hier. n/r. ///. 80.

47 Müller (n. 46) 73; Weisgerber, D/zenan/a (n. 39) 156-157.
48 Hier, in Ga/. 2, pr. (CCSL LXXVIIA, 78-79).
49 Sol. 27,10. Cfr. anche Aug. in Dom. /mper/ 13,5 (CSEL LXXXIV, 162).
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di zze/e/o, implica che il periodo successivo sia una citazione, ne l'apparente
assenza di un esplicito riferimento alla persona di Girolamo autorizza la conclu-
sione che il confronto linguistico sia un di Lattanzio; il commento
autoptico di Girolamo, Sczt raecizra gzü züdzt A/zuyrara, raetropo/zra Gzz/zztzTze

czTzztzztera, giä contiene un chiaro accenno al carattere personale della notizia.
La ricostruzione piü semplice appare essere la piü verosimile: in questo brano
Girolamo fornisce una testimonianza diretta e contemporanea.^

Intorno al 400 d.C. Sulpicio Severo, introducendo il discorso del monaco
Gallus (tale di nome e di fatto), alluse esplicitamente alla sopravvivenza del dia-
letto gallico quäle lingua parlata delle province transalpine: Sü<7 dzzra cogz7o rac,
/zomzVzcm Gzz//z^ra, zTzter Agzützz/zos z^crhzz /zzctz^mra, z^crcor /zc q/jfe/zzto z^estras
zzzrazYzra z/rftzmas zzizrcs scrrao mstzczor. Azzdzctzs /z/c zTzraczz zzt Gizre/o/rzcizra
/zomzzzcm, zzz/zz/ czzm/zzco zzzzt cot/zzzmo /ogzzczztcm. tVzzm sz mz/zz tnhzzzstzs Mzzztzzzz

zzzc esse z/wczpzz/zzm, z7/zzz/ etzzzra eo/zee<7z7e, zzt mz/zz /zeezzt exerap/o z//zz^s zTzzmes

serrao/zz^ra /zz/erzzs et zzerhorzzra omzzzzzezztzz eo/zte/zmere. 7zz zzero, zzzgzzzt Postzz-

razzzzzzzs, zze/ Ce/tzee zzzzt, sz razzzzzs, Gzz//zee /ogzzere, z/zzzzzzzzoz/o MzzztzTzzzra /ogzzzz-

ns.^ Alcuni intendono gli avv. Ce/tzce e Gzz//zce come sinonimi di «volks-
sprachlich», piü precisamente «in der romanischen Sprache auf gallischem Bode,
im Gegensatz zum Hochlateinischen»;^ rispetto al latino parlato delle persone
colte, ci sarebbe stata «die gallo-lateinische Sprachform Mittelgalliens [...] eine
bestimmte Form des Lateinischen».^ Perö l'esortazione scherzosa di Postumia-
nus e il senso umoristico della sua battuta non si imperniano sulla contrapposi-
zione tra latino dotto (/zzezzs zzzzt cot/zzzrazzs)^ e latino popolare (serrao rzzsfzezor);

questo passo in realtä demistifica la tradizionale exezzszztzo propfer z>z/zz?zzz7zzte/zz

portandola al paradosso linguistico: purche parli di Martino, il monaco Gallus,
che ha dichiarato di parlare un latino troppo rozzo per le zzzrazzzra zzrhzzzzzze zzzzres

dei suoi interlocutori aquitani, puö persino (zze/) fare uso del dialetto gallico. Ciö
non implica che Gallus fosse capace di adoperare il gallico, ne presuppone che
Postumianus Stesse veramente invitando il suo interlocutore a farlo; si tratta di
una provoeazione paradossale, che fonda la propria validitä su un fatto reale: a

50 In tale senso anche K. Strobel, Dze GaZaZer. Gese/zze/zZe zznd Zszgenart der ZeeZtzse/zen Staaten-
ZuZdzzng Ztoden des ZzeZZenzstzse/zen I (Berlin 1996) 140-141.

51 Sulp. Sev. Zita/. 1,27,2-4.
52 Weisgerber, Sprae/ze (n. 39) 177 e id., R/zenanza (n. 39) 152-153; K. H. Schmidt, Z^eZtzse/z-

ZaZezVzzse/ze SpraeMonZa/cZe zm römzse/zen GaZZzen der ZGzzserzez'Z, in ANRW II 29, 2 (1983)
1010.

53 Weisgerber, R/zenanza (n. 39) 153. Cosi anche Polome (n. 39) 528: «a distinet form of Gallo-
Latin in Central Gaul». Adams (n. 39) 241 n. 163 interpreta CeZZzce come «the language
Gaulish» e GaZZzee come «Gallic Latin».

54 Cfr. anche Hier, Zspz'st. 37, 3,1 (CSEL LIV, 288) sermo [...] GaZZzeano eoZzzrno/Zzzens e 58,10,
2 (ibid., 539) GaZZzeano eoZzzrno adZoZZztzzr; Symm. Zspz'st. 1,89,1 gzzos eoZ/zzzrnzzs aZtzor zze/zz'Z et
sZrzzeZzzrarzzm pzgmenta deZeetant.
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quei tempi il gallico ancora era effettivamente parlato.^ Tale interpretazione e

corroborata dal commento di Postumianus, che smaschera con schietto garbo
l'espediente retorico denunciandone il carattere letterario e la natura fittizia:
Cetemra, C7//77 s/s sc/io/ast/c^s, /zoc /pst7ra gt7as/ sc/io/ast/c^s artzy/c/ose/hc/s, Z7t

excz^ses /rapent/ara, gz^/a exz^heras e/ogz^e/zfz/z.^ Altri due passi rivendicano la
condizione di sc/zo/zzstzcz^s per il monaco Gallusche in un terzo si comporta
come tale citando un verso di Stazio.^

Circa rwrhzmztzzs degli Aquitani basta citare Pambiente scolastico delMgwz-
tzmzczz //, dove incontriamo Ausonio, Pacato e i piü illustri r/zetores di Burdigala:
Tiberius Victor Mineruius, Latinus Alcimus Alethius, Attius Patera Pater,
Attius Tiro Delphidius, Censorius Atticus Agricius, Aemilius Magnus Arborius,
Exuperius.^ Girolamo ascrive uno Stile alto e una sintassi complessa a Ilario,
anche lui originario delMgz^ztzz/zzczz 77,^ e ricorda in maniera obliqua il ruolo
primario degli Aquitani tra gli oratores gallici.^ Pacato stesso nel panegirico a
Teodosio pronuncia un'excz^szztzo strettamente analoga alle fittizie preoccupa-
zioni del monaco Gallus; egli teme di procurare al suo pubblico di
senatori romani, oratori nati per tradizione familiäre e autorevole /o/zs della/zz-
czm<iz7z gallica, e arriva a definire la propria oratoria m<izs et zVzcw/tws 7ra/tszz/pz>zz

serrao/zzs /zozror. ^
E lecito congetturare che Sulpicio Severo qui abbia concisamente imitato e

rielaborato questo brano di Pacato: zzwdzfor sezzzztws ~ zVzter Agwztzzzzos [...] Awdzefzs

me, t/zy/zcz/zz^s [...] /to/t esse/zzstzTizo ~ z^ereor zte o//e/76te,pro mgerafa zztgz^e/zere-
t/zfzzn/z ora/tziz/zzcz^/fzzfe ~ /limiwm z^rhzz/tzzs zzz^res, /zzmc et zVzcz^/tz^ra Trans-
ö/gm/ serraonzs /zozrorera ~ serrao rastzczor. Tale ipotesi trova conferma nei pre-
stiti linguistici, che l'excwszztzo del monaco Gallus trae da Ambrogio e Cicerone.^

55 Contra Weisgerber, i?/zezzßzzz'ß (n. 39) 153: «Es ist ausgeschlossen, daß hier keltische Sprache in
unserem Sinne gemeint ist; die hätte der eine nicht sprechen, der andere nicht verstehen
können».

56 Sulp. Sev. Dz'ß/. 1,27,5.
57 Sulp. Sev. D/aZ. I,8,6e9,3.
58 Sulp. Sev. Dia/. 3,10,4.
59 Auson. Cozzzzzz. pro/ ßzzrdzg. 1-2; 4-5; 14; 16-17. Cfr. anche Hier. C/zrozz. CCLXXVIII

Olymp., Constantini XXX 1, 233 /c Helm; CCLXXXIII Olymp., Constantini Constantii et
Constantis XVI 3 e XVIII 1, 239 6 e g Helm; LpzV. 120, praß/ 2 (CSEL LV, 472); Symm.
Lpz'V. 9, 88,3.

60 Hier, z'zz Gß/. 2, pr. (CCSL LXXVII A, 80) 77z7ßrzzzs, Lßtz'zzße e/opzzezztz'ße i?/zodßzzzzs, Gß//zzs

zpse et PzeZßzzzs gezzz7zzs; Lpz'V. 58,10, 2 (CSEL LIV, 539) razzetzzs 77z7ßrzzzs Gß//zcßzzo eotzzrzzo

ßdto//z7ßr et, euzzz Graeez'ße/torzTzßs ßdorzzetßr, /ozzgzs z'zzterdßzzz periorfis z'zzßo/ßz7ßr et ß /eetz'ozze

szTzzp/zezorzzzzz/raZrzzzzz proezz/ eV.
61 Hier, zzz Gß/. 2, pr. (CCSL LXXVII A, 80) et pzzod zzzzzzc oratorzzzzz /ertz7es szzzzt, zzozz Zßzzz ßd

regzozzzs dz7zgezzZz'ßzzz pzzßzzz ßd r/zetorzezzzzz e/ßzzzorezzz pertz'zzet, zzzßxzzzze ezzzzz Apzzz7ßzzz'ß Graeeß

se z'ßeZeZ orzgz'zze et Gß/ßZße zzozz de z7/ßpßrte terrarzzzzz, sed de/eroez'orzTzzzs Gß/Zzs sz'zztpro/eetz.
62 Pßzz. LßZ. 2,1, 3 Mynors: e evidente che Pacato qui imita Pßzz. LßZ. 12,1,2 Mynors.
63 La locuzione serzzzozzzzzzz/ß/eras e tratta da Ambr. zzz Lzzc. 2,42 (CSEL XXXII/4, 65) pzzz/ßL-

ras serzzzozzzzzzz sepzzzzzzZzzr (cfr. anche Symm. LpzsZ. 1, 89,1 praeter /opzzezzdz p/zß/eras); la iun-
ctura zzerhorzzzzz orzzßzzzezzZß proviene da Cic. C/zzezzZ. 107 (cfr. anche prozz. 28 e oraZ. 21).
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La fiorita perifrasi serraoms /zorror, che designa con canonica auto-
denigrazione il normale latino e lo Stile oratorio dei letterati gallici, ha probabil-
mente ispirato l'invito zre/ Ce/dce azd, 57 maMW, Ga///ce Zogzrere. ^

L'alternativa tra Cc/dcc e Ga///cc risulta essere pleonastica e puramente
lessicale, dal momento che i due avv. sono perfetti sinonimi nel latino letterario.^
Ammiano Marcellino enuncia e ribadisce la perfetta equivalenza di Ce/tae e

GßZZ/;^ l'etnonimo Ce/tae figura saltuariamente quäle sinonimo erudito dell'abi-
tuale GaZZZ anche in altri autori della Tarda Antichitä.^ Allo stesso tempo
1'avv. Ga///cc costituisce un palese e giocoso richiamo al nome personale del

monaco, Gallus, e alla sua autodefinizione, /zomo GaZZ^s;^ proprio la piena
sinonimia di Cc/dcc e Ga///ce conferisce umoristica e dotta ambiguitä alla
paradossale e provocatoria esortazione: <parla addirittura nella lingua dei
Ce/tae o, se preferisci, dei Ga///>, ovvero <parla addirittura in gallico o, se prefe-
risci, alla tua maniera [cioe zd GzrrtZomczps' raTi/Z cr/m /hco azd

/ogzrmsß.
Claudiano, dedicando un lungo epigramma al tema pittoresco delle mw-

Zöc Gö/Z/cöc, corrobora incidentalmente l'uso corrente del dialetto gallico nel
medesimo periodo; si noti che il poeta ritiene le espressioni ZwZw/c/ som e

Gö/Z/cö zrcrhö perfettamente sinonimiche.^ Questi versi sono tralasciati sem-

pre da tutti gli Studiosi, che interpretano gli avv. Cc/t/cc e Gö/Z/cc quali riferi-
menti al latino volgare della Gallia o al galloromanzo; l'agg. ZwZw/czps indica
chiaramente che i GöZZ/cö werhö non sono la versione popolare o regionale del
latino parlato, ma una lingua usata a livello locale e ben distinta dal latino.
Una sorprendente coincidenza avvalora tale esegesi: Ireneo, vescovo di
Lugdunum verso la fine del II secolo d.C., defini la lingua dei KGvcoi una
ßocpßapoq Sia^eKTcx;. Girolamo usa l'espressione assai significativa gend-
ZZ^ ZwZwzzsgzzc serrao, per qualificare la parola pannonica in un
altro passo egli applica la locuzione dispregiativa ZwZwzps sera/serrao al si-
riaco.^

64 Un'altra interpretazione dei due passi in Adams (n. 39) 192 e 240-244.
65 Plin. Aar 3,122 Ga///ca e 33,39 Ca/P'ca. Contra Weisgerber, P/zanam'a (n. 39) 153.

66 Amm. 15,9,3 e 11,1-2. Cfr. anche Prise, pm'ag. 79-80; Procop. P>a aedi/: 4,5,9.
67 Pam Lat. 5, 3, 4 Mynors; Avien. Ora mar. 133; Auson. Ord. 160 e Pac/m. 148 (15, 6 Green).

Contra Weisgerber, P/umama (n. 39) 153.

68 II personaggio del monaco Gallus aveva giä espresso la sua identitä etnica di Ga//as in Sulp.
Sev. Ph'a/. 1,4,6-7 e 21,6; egli la ribadisce anche in 2,1,4.

69 Claud. Carm. mm. 18, 8 harhancos docz/z ccmdpz7 aara scmos e 20 cum prcmas pacadas Ga/-
/zca aarha ragazd.

70 Iren. /zaar. l,praa/ 3 (SC 264/2,25).
71 Hier, m 7s. 7,19,5-11 (CCSL LXXIII, 280) XoPmdam gaodpro /acams LAA £60ov Zranda-

/arzmZ, gaod ganas adpoZzoms ax/ragz7ms agaagaa ccm/adam, d aa/go m P>a/maP'aa Pazmo-

maapaaprowmdzs genZzVz harharopaa sarmcma appd/aZar sahazam. La leggera Variante sahaz'a

ügura in Amm. 26, 8, 2. Inoltre v. n. 90.
72 Hier. Ppzd. 7,2,1 (CSEL LIV, 27: harharas sam sarmo Hilberg Labourt).
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Nel 472/473 d.C. Sidonio, lodando l'educazione latina di Ecdicius, registrö la
sopravvivenza del dialetto gallico e il suo uso da parte dell'aristocrazia arverna
ancora verso il 440: MzY/L z'Vzc [seil. Aruerni/Augustonemetum] oh
pzzenYzzze Zzzzze zmzh'gzze ge/ztzzzm co/z/Zzzxzsse Vzzzh'zz /z/derzzrzzm Zzzzzegzze perso/zzze
gzzo/zzhzm <iehzYzzm, gzzod sermoms Ce/Zzcz sgzzzzmzzm <ieposzYzzrzz /zohz7z'Lzs /zzmc
oraZorzo Vz7o, zzzzzzc Czzmezzzz/zhzzg mozh'g zmhzzehzzZzzr.^ II complimento
iperbolico rivolto a Ecdicius non pregiudica la validitä della notizia in se: la
sopravvivenza del gallico come lingua usuale e alternativa al latino anche nelle
classi alte dell'AgzzzLzmczz 7. Tale dato conferma ancora piü del bilinguismo
latino/tracio o greco/galatico l'ipotesi del bilinguismo latino/pannonico; infatti
Graziano il Vecchio e i conoscenti di Valentiniano occupavano una posizione
molto simile nell'ambito delle province pannoniche: nobiltä militare e ammini-
strativa ex o//zcz'o, come la famiglia di Valentiniano, grandi possidenti e czzn2z/es

insigni. La zzohz7z7zzs arverna, rispetto ai notabili della Pannonia, si differenziava
soltanto per la folta presenza di senatori e di famiglie senatorie; sotto l'aspetto
culturale e linguistico i due gruppi condividevano la medesima tendenza e

rappresentavano lo stesso fenomeno: la fascia superiore della societä provinciale
conosceva bene e usava fluentemente il latino letterario e la lingua parlata delle

persone colte (sermo cotidianus o familiaris, «Umgangssprache»), ma capiva e

parlava anche il dialetto locale.^
A questo punto e opportuno inquadrare il gezzzzmzzs sermo di Valentiniano

I nel contesto specifico della Pannonia. La classificazione linguistica della
Pzzmzomczz /zzzgzzzz (Tac. Germ. 43, 1) fa parte del problema assai piü ampio e

vivamente dibattuto, che concerne la classificazione etnica dei Pannoni. La tesi
dominante vede la suddivisione etnica rispecchiare una ripartizione geografica:
Celti a ovest di Siscia e nelle regioni settentrionali, Illiri ovvero Pannoni propria-
mente detti nel resto della Pannonia meridionale.^ Per quanto riguarda la
questione della lingua, le teorie principali sono tre; Pannoni e Pzzmzomczz /rngzzzz

dovrebbero essere etichettati semplicemente come Illiri e illirico,^ ovvero sul

piano etnico e linguistico essi costituirebbero il gruppo dalmato-pannonico o

73 Sidon. Lp/sZ. 3, 3, 2. Weisgerber, L/zanan/a (n. 39) 153 fraintende parzialmente il senso del
brano (Sidonio assegna questi meriti non a se stesso, ma a Ecdicius) e interpreta sarmon/s
Ca/Z/c/ sgnama in relazione a Sulp. Sev. L/a/. 1,27,4: «das schlechte <keltische> Latein».

74 M. Banniard, La ron///a aZ /a //ma: 5/domß Apo///na/ra aZ /a /angna c/ass/#na an Gan/a an V*

s/ac/a, in L. Holtz/J.-Cl. Fredouille (eds.), La 7arZn///an anx Mozarahas. Ma/angas o/farZs d

/. LonZa/na d /'occas/on da son 70* ann/varsa/rapar sas d/dvas, am/s aZ co/Zagnas, I (Paris 1992)
417-421 stima che la sarmon/s Ca/Z/c/ sgnama fosse l'accento locale del latino.

75 Contra Jones (n. 7) 995.
76 A. Möcsy, Lannon/a and Lppcr Mocs/a. A 77/sZory o/ Z/za M/dd/c Lannhc Lrov/nccs o/ Z/zc

Vornan Lmp/rc, Engl. Transl. (London-Boston 1974) 61; W. Meid, Lc/Z/sc/zc Personennamen
in Pannon/cn (Budapest 2005) 310.

77 H. Krähe, L/a a/Zan 6a//can///yrLc/zan gcograp/asc/zcn ZVamcn an/ Grand von AnZoran and
/nsc/zr//Zcn (Heidelberg 1925) e id., Lcx/Zcon a/Z///yr/sc/zcr Personennamen (Heidelberg 1929);
A. Mayer, L/a Sprac/zc dar a/Zan ///yr/ar, I—II (Wien 1957 e 1959).
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pannonico nell'ambito delle popolazioni illiriche,^ oppure Pannoni e pannonico
rappresenterebbero entitä distinte e autonome sotto l'aspetto etnico e linguistico
rispetto a Celti e Illiri.^

Un recente studio attraverso un approfondito riesame di tutti i dati (fonti let-
terarie, ritrovamenti archeologici, onomastica personale, nomi tribali e topo-
nimi) ha proposto l'ipotesi che la Pannonia fosse uniformemente abitata da una
popolazione mista di Celto-Illiri, che si differenziavano unicamente per il carat-
tere dominante delle singole tribü a livello culturale: c'erano Celto-Illiri a domi-
nanza celtica e Celto-Illiri a dominanza illirica, ma ciascuno dei due sottoinsiemi
esibiva anche tratti culturali delFaltro ed entrambi condividevano la medesima

lingual Da questo punto di vista Pannoni e dialetto pannonico sono le defini-
zioni piü soddisfacenti e maggiormente oggettive dei Celto-Illiri e della Pömö-
mca il pannonico degli Erazüsd, Celto-Illiri a dominanza celtica, era
appunto un dialetto diverso dal gallico dei celtici

Valentiniano nacque a Cibalae in Pömo/i/ö 7/;^ questa cittä era il razm/d-
pzdra dei bellicosi 7?re^cz, che e legittimo definire Celto-Illiri per le evidenti o
molto probabili tracce di influssi celtici tanto nel nome tribale e nella cultura
materiale quanto nell'onomastica personale.^ A tale riguardo si puö aggiungere
che Claudio Tolomeo riporta il toponimo gallico Brocomagus sotto la sugge-
stiva forma BpeuKopocyoc;.^ I frequenti errori dello stesso Claudio Tolomeo e le
numerose corruttele della tradizione manoscritta rendono assai aleatorio usare
il dato toponimico; lo stesso Karl Müller congetturö dubbioso BpcoKopayoq

nell'apparato critico della sua edizione. Se si accetta la derivazione delFetno-
nimo 7?re^d dalla parola dei celtico comune <erica>, il signi-
ficato di BpeuKopayoc;, <il campo/la pianura deH'erica>, risulta appropriato e sod-
disfacente (i toponimi gallici Cassinomagus ed Eburomagus, rispettivamente
<il campo/la pianura delle querce> e <il campo/la pianura dei tassi>, costituiscono
termini di confronto omogenei anche a livello semantico); anche se si rigetta
questa ipotesi, il problematico toponimo BpeuKojaocyoc; sembrerebbe comunque
suffragare l'origine celtica dei nome tribale.^ Ma c'e un'alternativa molto piü

78 R. Katicic, Ldmrner, Pmmomer und ///yrzer, in M. Mayrhofer et al. (Hrsgg.), Staden zur
Aprue/zvWssense/m/t und Xudur/cunde. Geden/cse/zn/1 /ür IV. Gründendem (Innsbruck 1968)
363- 368; id., Anc/em Lunguuges o/de Pu/dms, I (The Hague-Paris 1976) 154-188, soprat-
tutto 178-184.

79 P. Anreiter, Ehe vorrönuse/zen Adunen Punnomens (Budapest 2001) 9-21 e passim; Meid (n. 76)
9-11 e 23-30.

80 M. Colombo, Punnomeu, «AAntHung» 50 (2010) 184-185 e 193-202.
81 Tac. Germ. 28,3 e 43,1: Colombo (n. 80) 194-197.
82 Lib. Or. 19,15 e 20,25; Zos. 3,36,2; Hier. C/mon. CCLXXXV Olymp., Iouiani 13,243-244 e

Helm; Socr. 4,1,2 (GCS N. F. 1,229); Philostorg. 8,16 (GCS 21,115). Cfr. anche Amm. 30,7,
2 ed Ppd. de Cues. 45,2.

83 Colombo (n. 80) 195-200.
84 Ptol. Geog. 2,9,9.
85 G. Rasch, And/ce geogrup/uAede Admen nördded der A/pen, RGA Erg. 47 (Berlin 2005) 140

resta fedele alla classiücazione dei Preuez quali Illiri, ma accetta la lezione BpeuKopayoq, che
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solida al testo di Claudio Tolomeo; infatti l'anello di congiunzione tra *z^rozcä/
z^rozcds e 5rez^cz puö essere legittimamente identificato con la forma gallica
*hrzzz^czF?.^ L'area danubiana offre un parallelo perfettamente omogeneo per il
mutamento del dittongo gallico in ezr, l'etnonimo celtico Th^nscz generö la
Variante TeupioKoi,^ che a sua volta produsse il nome personale Tezznsczzs, atte-
stato in Pzz/z/zo/zzzz sz^penor e in Campania.^.

Girolamo afferma che il vocabolo szzhzzzdra, <birra, liquore di cereali>, era
comunemente usato z>z Dzz/razztzzze Pzz/z/zo/zzzzegz^ proz^zVzczzs. ^ Tale parola, che
Ammiano riporta sotto la forma leggermente diversa szzhzzzzz, e ritenuta essere
l'unico resto del dialetto pannonico, che ei e altrimenti noto soltanto attraverso an-
troponimi, toponimi e idronimi. La dottrina corrente ritiene che szzhzzzzzra/vzhzzzzz

sia una parola propria della lingua illirica oppure dalmato-pannonica ovvero pan-
nonica; ma l'esame delle testimonianze sulle bevande pannoniche e balcaniche a

base di cereali dimostra che szzhzzzzzra/vzhzzzzz non e sufficiente a etichettare gli abi-
tanti della Pannonia sudorientale e il loro dialetto come Illiri e illirico. Un ter-
mine appartenente alla lingua di sostrato puö essere stato adottato dai Celti pan-
nonici e poi essere stato conservato dai loro discendenti, i Celto-Illiri a dominanza
celtica o illirica.^ Pare utile approfondire due punti, che riguardano i nomi pan-
nonici della birra e la classificazione linguistica di szzhzzz^ra/vzhzzzzz.

II mondo romano dell'etä imperiale conosceva parecchi tipi di birra, i quali si

differenziavano per la materia prima e il luogo di produzione;^ i generi principali
erano la cemeszzz (grano),^ il czz/rmra (orzo)^ e lo zyf/zz^ra (grano, orzo o generici
cereali).^ Plinio il Vecchio introdusse cemeszzz e zyf/zz^ra nel latino letterario.^ Le
parole czzmz^m e zyf/zz^ra erano State accolte nella lingua giuridica a opera di Masu-
rio Sabino giä sotto gli imperatori giulio-claudi; cemeszzz, czz/rmra e zyt/zz^m erano
familiäri tanto ai giuristi della dinastia severiana (Ulpiano), quanto alla lingua am-

egli interpreta come forma piü antica del toponimo tramite l'evoluzione fonetica del dittongo
gallico ew > ow > ö.

86 W. Meyer-Lübke, itomamsc/zes eZymo/ogzsc/zes WÖrZer6ue/z (Heidelberg 1911) 97 nr. 1333.

87 Strab. 7,3,2 (emendazione di Kramer nell'apparato critico, poi accolta nel testo da Meineke e

quasi tutti i successivi editori, per la corruttela Aiy-üpioKonq): cfr. Strab. 7, 2, 2 Teupioiaq
(Taupioiaq Baladie) e Ptol. Geog. 3,8,3 TeupioKoi.

88 CIL III, 4264 10949 RIU1220; X, 4063.
89 V. n. 71.

90 Colombo (n. 80) 201-202.
91 Analisi superficiale e lacunosa delle fonti antiche in M. Nelson, 77ze .ßarZwfim's #everage. A

Z/isZory e>/i?eer m Ane/enZ Zswrape (New York 2005) 69-71.
92 CGL III, 315, r. 69; V, 177, r. 25.

93 CGL III, 315, r. 68; Prisco frg. 8 FHG IV, 83 Müller 'EKopi^ovio 8s Kai oi eTCopevoi fipiv
rmripeiai K&yxpov Kai to 8K KpiOcov xoprjyoupevov 7ropa- Kapov oi ßapßapoi KaAouoiv auxo.

94 DZg. 33, 6, 9 pr. zyZ/mm, gwod m praumefis ex Zrz'Zzco we/ ex Zordeo ue/ ex pane
[pam'eo Cujas] eon/ze/Zur; Hier, m Zs. 7,19,5-11 (citato per esteso in n. 71). Cfr. anche Dsc. 2,
87 ZuOoq OK8ud^8Tai 8K xif; KpiOif;.

95 Plin. VßZ. 22,164.
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ministrativa della prima Tetrarchia (il famoso tariffario preh/s
Giulio Africano afferma che i üociovec; Pamzom/) bevevano il mpov;^ Prisco di
Panion tramanda che 01 ßapßocpoi, cioe i sudditi transdanubiani di Attila, chia-
mavano kcxjliov una bevanda 8K Kpi0cov.^ La presenza del termine nelle terre ol-
tre il Danubio e la sua sopravvivenza fino alla metä del V secolo d.C. trovano
una spiegazione soddisfacente grazie ai pannonici (3s/, che nel I secolo d.C. oc-
cupavano le terre transdanubiane a est degli Eramsc/; infatti gli (3s/ condivide-
vano sermo, msZ/Zwta e mores con gli Eraw/sc/, Celto-Illiri a dominanza celtica.^
Non sappiamo se gli (3s/ stessi siano sopravvissuti fino al V secolo o se kcxjliov sia
stato ereditato quäle lessema di sostrato dai successivi abitatori della medesima
regione, ma e certo che i costumi alimentari dei Pannoni avevano messo radici
profonde anche a est del medio Danubio. Prisco menziona Kcy^pcx; e to 8k
Kpi0cov 7iojLia; Cassio Dione attribui il consumo di orzo e di miglio come eibi e

bevande agli abitanti della Pa/moma swper/or,^, dove i Celto-Illiri a dominanza
illirica (Aza//, 7as/ e Co/ap/am) erano presenti tanto nella zona settentrionale
quanto nella fascia meridionale fino al 213 d.C3^

II vocabolo camam era stato reeepito presto dalla lingua ufficiale, poiche
esso individuava un tipo specifico e distinto di birra rispetto alla gallica cer-
aes/a/cerms/a. II gallico Koppoc o Koupjai designava una birra fabbricata con il
grano e il miele presso lo Strato inferiore delle classi dominanti o con il solo

grano (come la ceraes/a/cerms/a) nella maggioranza della popolazione (Posi-
donio in Ateneo),^ ovvero fatta con l'orzo (Dionigi di Alicarnasso, Diodoro
Siculo, Dioscuride).^ La divergenza tra le fonti antiche circa la materia
prima, se rispecchia fedelmente la realtä, significa che i Galli impiegavano la
parola Koppa/Kouppi in maniera incoerente; altrimenti uno degli autori ha com-
messo un errore madornale. Abbiamo tre alternative: 1) ai tempi di Posidonio
i Galli usavano la parola Koppoc anche per la birra di grano; 2) Posidonio stesso
ha confuso il Koppoc con la cerwes/a; 3) Ateneo ovvero Diodoro Siculo ha frain-
teso o ricordava male il testo originale di Posidonio.^ E evidente che il camwm
non poteva provenire dalla lingua e dai costumi dei Galli, che adoperavano un
altro termine per la birra d'orzo o non ne possedevano uno proprio e specifico.

96 D/g. 33,6,9 pr.; EdicZ. D/ocZ. 2,11-12 (CIL III, pp. 827 e 1931).
97 Iul. Afric. CesZ. 7 frg. 19 43-44, rr. 21-22 Vieillefond 1932 173, 20-21 Vieillefond 1970)

iKvouoi youv £u0ov Aiyamnoi, Kapov üaioveq, KeAioi Kepßrjoiav, oueepa BaßuAcovioi.
98 V.n.93.
99 V. n. 81.

100 Cass. Dio 49, 36, 3 idq xe KpiOaq Kai xolx; Ksyxpoax; Kai eoOioDoiv opoicoq Kai tuvodoiv.
101 Caracalla poi modificö il confine provinciale, trasferendo Brigetio e il territorio degli Aza//

nella Panama m/er/or: E. Ritterling, Art. LegZo [Fortsetzung], in RE XII2 (1925) 1393; A.
Möcsy, Art. Pafmama, in RE Suppl. IX (1962) 587; F. Miliar, A o/Cass/ws P/o (Oxford
1964)210.

102 Athen. 4,152 C.
103 Dion. Halic. Awf. Pom. 13,11,1; Diod. Sic. 5,26,2; Dsc. 2,88.
104 Contra Nelson (n. 91) 50-51.
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La cronologia di Masurio Sabino, che fu attivo sotto Tiberio e i suoi succes-
sori della dinastia giulio-Claudia, suggerisce che il hc//um TYmuomcum del 12-9
a.C. e la conseguente conquista della Pannonia abbiano determinato l'ingresso
del cumum nella lingua latina e nella cultura materiale dei Romani.^ Ma il he/-
/um TYmuomcum e la grande ribellione dell7//yncum, cosi come la dislocazione
delle truppe romane durante il regno di Tiberio, ebbero luogo quasi esclusiva-
mente nella Pannonia meridionale.^ La parte settentrionale della Pannonia fu
coinvolta marginalmente dalle operazioni militari del he//um TYmuomcum e non
partecipö affatto alla terribile rivolta degli anni 6-9 d.C.; il grosso dell'esercito
provinciale, fatta eccezione per alcune unitä degli uux///u, continuö a presidiare
la Pannonia meridionale fino al regno di Claudio. Quindi e legittimo attribuire
anche cumum al dialetto pannonico e ricondurre la sua provenienza alla Panno-
nia meridionale, dove inoltre rinviano sia le due cohorteg Vurc/uuorum e le otto
cohorteg 5reucorum formate da Cesare Augusto o Tiberio,^ sia tutti gli uux/-
//ureg di origine pannonica registrati dalle epigrafi funerarie o dai diplomi mili-
tari in etä giulio-Claudia.^ Ciö necessariamente comporta che gli 7>uu/gc/ e i
transdanubiani (9g/ parlassero la medesima lingua dei Pannoni meridionali, dal
momento che essi usavano la stessa parola per la birra d'orzo.

Se ammettiamo che cumum sia un'altra reliquia del dialetto pannonico, pos-
siamo constatare che non c'e nessuna concorrenza o contrapposizione rispetto
a guhu/um/guhu/u; anzi i due vocaboli risultano essere perfettamente compatibili,
poiche occupavano posizioni molto differenti nei confronti della lingua latina e

assolvevano funzioni totalmente diverse sul piano semantico. II termine
guhu/um/guhu/u aveva conservato il carattere allogeno e marginale di geut///g
Zw/wuggue germo fino ai tempi di Ammiano e di Girolamo; esso era il nome
generale dei Pannoni per tutte le bevande alcoliche di seconda scelta a base di
cereali,^ dal momento che tale parola designava un liquore prodotto ex

105 Ma cfr. V. Hehn, Lndinrp/ianzan und Hausduara in i/zram LLargang aus Asien nac/z Griac/zan-
/and and La/ian sowie in das ädrige Europa (Berlin 18749 128: «Das Wort scheint keltisch
(s. Ducange s. v. camba 3) und konnte seit den Zeiten der grossen keltischen Wanderung in
Pannonien heimisch geworden oder auch durch römische Soldaten dahin gebracht sein».

106 Per il 6a//um Lannonicum cfr. ora Colombo (n. 80) 171-193. Localizzazione geograüca della
grande ribellione nella Pannonia meridionale: Vell. 2,112,3.113,2-3.114,4; Cass. Dio 55,29,
3.30,2-4.32,3.33,2.34,4-6.

107 G. L. Cheesman, 77za Auxi/ia o/dza Vornan /mpariai Arnry (Oxford 1914) 177; P. A. Holder,
Siudias in dza Auxi/ia o/dza Vornan Arnry/rom Augusius to 7ra/an, BAR Int. Ser. 70 (Oxford
1980)112.

108 Möcsy (n. 76) 39. La sola eccezione e lAsa/ns di B. Gerov, Lpigrap/zisc/za Laiiräga zur Ga-
sc/zic/zia das raös/sc/zan Limas in vorc/aadisc/zar Zaii, «AAntHung» 15 (1967) 91-92 AE1967,
425: per il testo dell'iscrizione cfr. le osservazioni critiche di Colombo (n. 80) 184-185.

109 Ciö sfugge a Nelson (n. 91) 30, che invece evidenzia la connessione del teonimo Sabazius con
sahaium/sahaia; essa era giä stata ipotizzata da F. Olck, Art. Liar, in RE III 1 (1897) 461.
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/htgzhzts,^ piü precisamente <una bevanda dei poveri> ex /zonico
Quindi il generico che indicava la qualitä inferiore dei tipi
specifici a/mz/m (ex /zordco) e ccrzzcszzz (ex /ramewto), non trovö posto nella
lingua ufficiale, dove giä svolgeva tale funzione a partire dal periodo
giulio-Claudio.^

Per quanto riguarda la classificazione linguistica di szzhzzzz/raAzzhzzzzz, e neces-
sario sottolineare che la cittadina natale di Girolamo, Strido ovvero Stridonae,
sorgeva proprio al confine tra Da/möria e Pzz/mo/tzzz: //zeropyrazzs, ttzzPzs pzzfre
Ez/schzo, oppzdo SYndo/tzA gz/o<i zz Gof/zzs cz/crsz/ra Dzz/razzfzzzc z/z/o/nizzra Pzz/mo-

ttzzzegzze cott/mzzzra/zzz'G^ La posizione di Strido/Stridonae permette di pensare
che szzhzzzzzra o szzhzzzzz, piuttosto che essere una parola illirica, fosse un termine
pannonico, che i Dalmati prossimi al confine provinciale, come i conterranei di
Girolamo, avevano recepito dai Pannoni meridionali tramite contatti quotidiani
e scambi commerciali. Tale congettura e validamente corroborata tanto dalle
consuetudini lessicali e stilistiche dei latino ammianeo, quanto dal testo stesso
delle Pes GeVzze. Durante la rivolta di Procopio i difensori di Calcedone scher-
nirono il legittimo imperatore Valente, anche lui nativo di Cibalae e fratello mi-
nore di Valentiniano, chiamandolo appunto con l'epiteto derisorio e ingiurioso
szzhzzzzznz/s, <bevitore/produttore di szzhzzzzz>, dato che la szzhzzzzz era un pzzz/pcztz/tz/s

z/t 7/fynco potz/s. Ammiano per scelta stilistica (uariatio lessicale e registro lin-
guistico) qui usa il nome generico //(ynczzra invece degli specifici Pzz/mo/tzzz o
Pzz/mo/tzzze,!^ come fa anche in altri sei passi;^ egli applica la medesima sosti-
tuzione anche albetnonimo nell'espressione Czzmzz/tfzzra //(ynorzzra oppzz/zzra,
dove per la stessa ragione il generico e improprio //(ynz prende il posto dello
specifico e congruo Pzz/t/to/tzz.^ Altrove lo storiografo rimpiazza Pzz/mo/tzzzc con
//(yn'czzra perseguendo uno scopo narrativo: amplificare tendenziosamente in
chiave denigratoria le proporzioni e soprattutto gli effetti di un'invasione barba-
rica sotto il regno di Valentiniano I.n® Inoltre l'insultante soprannome szzhzzzzz-

nzzs dimostra che i contemporanei di Ammiano e di Girolamo consideravano il

110 V. n. 71.
111 Amm. 26, 8, 2. Ambr. Pp/sZ. 73, 21 (CSEL LXXXII/3, 46) documenta incidentalmente la

coltivazione dei /rwmenZwm nelle PäYmomae menzionando il raccolto specialmente copioso
dei 383 d.C.

112 V. nn. 94-96 e 119.

113 Hier. wir. ///. 135.

114 Amm. 26,8,2.
115 Amm. 26,7,16 z/egener garantiva la perspicuitä dei nome geogralico.
116 Amm. 15,3,7; 16,10,20 (cfr. 21); 17,13,27 (cfr. 17,12,1 e 13,28); 20,1,1 (cfr. 19,11,1.11,4.11,

8); 29,6,16 (cfr. 30,5,2. 5,11.10,1 e 3); 31,10,5 (cfr. 6).
117 Amm. 30,5,2. Analisi approssimativa dei lessico ammianeo in Colombo (n. 80) 201.
118 Amm. 30, 3,1. 7,10. 9,1 (cfr. 26,4,5 e 30,5,3): M. Colombo, Pzze noZe sZonc/ze e /eZZerane szd

/zftn XXV7//-XXX dZ Amm/zmo Marce//mo, «Philologus» 150 (2006) 160-172, soprattutto
163-165 e 169-170.
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consumo di birra un segno precipuo di appartenenza alle classi inferiori,^ ma
soprattutto vedevano un legame intrinseco e palmare tra l'origine pannonica e

il consumo o la produzione della sahmaVo
La classificazione di quäle bevanda tipica dei Pannoni e

parola propria del dialetto pannonico trova ulteriore riscontro in un tema
narrativo, che attraversa e pervade i libri XXVI-XXXI delle Gestae: la
caratterizzazione barbarica e ferina di Valentiniano I, Valente e quasi tutti gli
altri Pannoni, alla quäle abbiamo giä accennato in apertura. La descrizione am-
mianea della sahma, benche Girolamo dimostri la piena genuinitä della sua so-
stanza, rielabora molto abilmente un prestito linguistico dalla Germmzm di Ta-
cito: Amm. 26, 8, 2 isst altera sahma ex Äo/Y/eo m /igrworem
conwersisp<mpertm^s m //(ynco /wtas ~ Tac. Germ. 23 Potai «mor ex ÄorJeo

/himento, w gz^muiam wi/i/ comiptasVi L'arte allusiva di
Ammiano (altri studiosi preferiscono parlare di «intertestualitä») qui aggiunge
un elegante ed erudito tassello alla raffigurazione costantemente deteriore di
quasi tutti i Pannoni, comparando per via obliqua Valente e i suoi conterranei ai
Germani transrenani nel campo dei mores; Fallusione denigratoria comporta ne-
cessariamente che la connessione dell'usanza con l'identitä etnica del bersaglio
risultasse chiara e univoca per il pubblico letterario dello storiografo.

Sotto il regno di Marco Aurelio i transdanubiani Cot/m, che parlavano la
Ga///ca /mg£m, furono trapiantati come ded/f/c« nella Pa^moma m/enor, piü
precisamente nei territori di Cibalae e di Mursa; i loro discendenti prestarono
servizio nelle eo/iortes praetorme ai tempi di Severo Alessandro e di Decio.^
Anche se la maggioranza dei cmes Cot/m ex prowmcm Pamzoma m/enore esibi-
sce cog/zomma comuni e tipicamente romani, una consistente minoranza sfog-
gia un'onomastica insolita, che getta un po' di luce sulla complessitä delle stra-
tificazioni culturali nell'area carpatico-danubiana. I nomi traci dei Co/dm

pannonici (Deazius, Dolea, Potazis, Dolens: Datuorius e un ibrido traco-
romano) sono l'ovvia conseguenza della lunga prossimitä ai Daci, mentre Das-
sianus puö derivare dall'influsso degli Gs/ o segnalare l'integrazione dei Cot/m

119 Fd/ct. Fdoc/. 2,10-12 (CIL III, pp. 827 e 1931): ceruesm e cumum costavano appena la metä
del umum rusdcum, il tipo piü economico di vino, mentre lo zydmm a sua volta costava la metä
di ceruesm e cumum.

120 Questo aspetto e accennato cursoriamente da D. Dzino, Suümunus: Peer, tkrne uud ämmia-
Murcedmus, in W. Mayer/S. Trzcionka (eds.), FeuV, FuV or Fumme. Food uud Frm/c m

Pyzuudum (Brisbane 2005) 57-68, soprattutto 65-68, che preferisce tracciare un quadro molto
piü ampio e non sempre condivisibile. Cfr. anche J. den Boeft-J. W. Drijvers-D. den Hengst-
H. C. Teitler, P/u/o/ogz'cu/ mzd Fwtoncfl/ Commeutury ou Ammdmus Murcedmus XIH
(Leiden-Boston 2008) 216-217. Cass. Dio 49,36,2 attesta che ai suoi tempi la Fuuuomu supe-
nor produceva pochissimo vino di pessima qualitä. L'imperatore Probo aveva introdotto la
viticoltura nella Pannonia sudorientale: Aur. Vict. 37,3; Eutr. 9,17,2; Hier. Cdrom CCLXIIII
Olymp., Probi III 2,224 u Helm; Fpd. de Cues. 37,3; HA, Froh. 18,8.

121 R. Noväk, Amu/ectu Fucdeu, «Ceske Museum Filologicke» 2 (1896) 340: «Hie locus Ammiano
haud dubie obversatus est».

122 CIL VI, 32542; 32544; 32557.
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nel sistema onomastico della Pannonia; ma i c/zzes Cof/ra portano anche cog/zo-
wi/iö celtici, che provano il radicamento e la persistenza del carattere originario:
Dalutius, Setus, Sunnarius, Lapotius, Bomanus. Sembra legittimo congetturare
che Finsediamento dei CotzVzz non abbia alterato in misura sostanziale i tratti
linguistici e culturali della regione, ma abbia probabilmente contribuito a pre-
servare gli elementi celtici nel dialetto pannonico di Valentiniano e dei suoi
conoscenti.

Questi dati (l'origine celtica delFetnonimo Prezzd, la provenienza di ozrazzra
dalla Pannonia meridionale, la pari pertinenza dei vocaboli czzrazzra e szzhzzzzzra/

szzhzzzzz al dialetto pannonico, la deportazione dei celtici CotzVzz nella Pannonia
sudorientale) suffragano l'ipotesi di partenza sulla classificazione dei Pannoni e

della Pzzzzzzozzzczz /zzzgzzzz. La drammatica udienza di Carnuntum, dove un impe-
ratore originario della Pzzzzzzozzzd // dialogö in pannonico sia con i suoi conterra-
nei sia con gli altri Pannoni lä presenti, significa che ancora nel 375 d.C. il gezzzz-
z'zzzzs serrao dei Pannoni garantiva una comunicazione piena ed efficace tra gli
abitanti di tutte le province pannoniche (Pzzzzzzozzzzz /, Szzzzzzz, Vzz/enzz, Pzzzzzzo-

zzzzz //), cioe tra Celto-Illiri a dominanza celtica e Celto-Illiri a dominanza
illirica; ciö conferma la natura mista della Pzzzzzzozzzczz /zzzgzzzz e dei Pannoni.
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