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IX

Maria Silvana Celentano

GIOVANNI CRISOSTOMO, SÜLLE STATUE 2:
OMELIA E/O ORAZIONE POLITICA?

Gli Entretiens Hardt 2015 "La rhetorique du pouvoir. Une
exploration de l'art oratoire deliberatif grec", ideati e coordinati
da Mike Edwards, si sono incentrati su molteplici tematiche
tutte connesse con teoria e prassi dell'oratoria politica greca dalle

origini all'etä tardoantica.
In questa ampia ma ben definita cornice la presenza dell'inter-

vento conclusivo degli Entretiens potrebbe suscitare una qualche
perplessitä nel lettore, giä a partire dal titolo volutamente ambi-

guo: "Giovanni Crisostomo, Sülle statue 2: omelia e/o orazione

politica?".
Insomma sarebbe del tutto naturale che qualcuno si chie-

desse se un'omelia cioe una conversazione di un pastore
con i suoi fedeli o meglio una predicazione con finalitä etico-
didascalica in occasione di celebrazioni religiose) possa avere il
tenore di riflessione politica o possa addirittura sostanziare in se

un'ipotesi, un progetto di realizzazione politica da esaminare,
discutere, valutare.

Soprattutto nel caso di Giovanni, denominato Crisostomo

per la sua perfetta eloquenza: sacerdote e vescovo molto amato
dai suoi fedeli (un po' meno da alcuni potenti, da lui redarguiti
piü volte pubblicamente, i quali ne decretarono l'esilio e la

conseguente prematura morte), e infine santo molto venerato
ancora oggi. Quindi non un uomo impegnato attivamente
nella vita politica della cittä, ma un pastore dedito alla cura
delle anime. E a questo le sue omelie contribuivano di sicuro.
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Ma e anche vero che un sacerdote e soprattutto un vescovo
non solo devono condividere pienamente la vita dei fedeli loro
affidati, ma, all'occasione, devono anche saper interagire nel

contesto civile con sovrani e governanti in nome e per conto di
quegli stessi fedeli. E questo e anche un contesto politico.

Peraltro Giovanni, da buon cristiano, crede in un disegno
prowidenziale che, in momenti storici determinati, attribuisce
a singoli uomini quei ruoli e quelle responsabilitä pubbliche
che vanno esercitati con equitä e giustizia. AI buon operato dei

governanti deve corrispondere la fiducia e il rispetto da parte di
chi e sottoposto a questa o a quella autoritä.

Ma, se e vero che tutti i cittadini sono tenuti all'osservanza
delle medesime leggi civili, i cristiani hanno tuttavia obblighi
maggiori dei non cristiani, dovendo contemperare il rispetto
per le autoritä terrene e i doveri verso Dio, osservare le leggi e

mettere in pratica i dettami religiosi.
C'e da aggiungere che qui si fa riferimento ad una delle

omelie Adpopulum Antiochenum de statuis, che sono storicamente
molto rilevanti e che costituiscono nel loro insieme uno degli
esempi piü significativi dell'eloquenza di Giovanni Crisostomo.1
Tenute tra il febbraio e la primavera del 387, in coincidenza

1 Sülle eccellenti qualitä oratorie di Giovanni Crisostomo la tradizione aned-
dotica conserva la testimonianza del suo celeberrimo maestro Libanio: essendogli
stato chiesto in punto di morte chi avrebbe voluto come suo successore sulla
cattedra di retorica, rispose: "Giovanni, se solo i Cristiani non me l'avessero
rubato!" (SOZOM. Hist. eccl. 8, 2). Per un riesame complessivo e analitico del

corpus "Sülle statue" rinvio soprattutto a VAN DE PAVERD (1991), che delinea un
insieme organico e sistematico di 22 omelie (XXI ss.), nel piü ampio quadro
delle settimane quaresimali ad Antiochia. Molta attenzione, e da piü punti di
vista, ha dedicato al De statuis A. J. QuiROGA PUERTAS, con interessanti contributi
che datano dal 2007. Sulla retorica tardoantica mi limito a rinviare a MURPHY

(1974); Kennedy (1980) e (1983); ma vd. anche Cameron (2002); Cribiore
(2007) e (2013). Sulla cosiddetta Terza Sofistica, denominazione ormai consueta

per indicare non solo la teorizzazione e produzione retorica dei secc. IV-VI, ma
in senso piü lato anche tutte le coeve espressioni intellettuali di ambito filosofico,
storico, letterario, connotate da continui confronti e spesso felici interferenze tra
cultura classica, pagana e cultura cristiana, oltre a PERNOT (1993) spec. 14 e n. 9;
(2000) spec. 254 e 271; e (2006) 42, rinvio a SCHAMP (2006); MALOSSE / ScHOU-

ler (2009); Quiroga Puertas (2010).
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anche con il tempo di Quaresima, tali omelie sono strettamente
collegate alia cosiddetta rivolta delle statue, scoppiata all'indo-
mani di una nuova, gravosa tassazione imperiale.2 II sacer-
dote opera in circostanze eccezionali: immediatamente dopo i
violenti disordini, culminati nella mutilazione e l'abbattimento
di alcune statue della famiglia imperiale. II suo compito e anzi-

tutto quello di consolare e incoraggiare i fedeli letteralmente
atterriti dagli accadimenti; ma anche quello di ristabilire una
relazione virtuosa tra il potere imperiale e la popolazione
antiochena, supplendo anche in qualche misura alla contem-
poranea assenza del vescovo Flaviano, che il 7 marzo parte in
ambasceria a Costantinopoli, appunto per ottenere dall'impera-
tore Teodosio il perdono per Antiochia.

A questo punto credo di avere brevemente indicato elementi
sufficienti sulla base dei quali proporre una prospettiva d'inda-
gine mirata a verificare se e quali aspetti di oratoria deliberativa
presentino le omelie Sülle statue. E soprattutto quali novitä
comunicative introducano nell'oratoria pubblica. E ancora: la

tipologia complessiva di comunicazione instaurata nel De statuis

puö trovare oggi un qualche esito? E quale?

Mi permetto di aggiungere che queste coordinate di analisi,

non mi risultano finora esplorate, pur in presenza di una piü che

nutrita bibliografia su quest'opera, aggiornata anche di recente
o di molto recente.

Di particolare interesse appare l'omelia 2, la prima ad essere

tenuta dopo la rivolta: pur priva della cronaca dei fatti,3 ci
restituisce nel modo piü partecipe e realistico il clima di sbigot-
timento, terrore, inerzia che di solito caratterizza una situa-
zione individuale o collettiva conseguente ad un trauma e nella

2 Sugli eventi del 387, sulla realtä antiochena tardoantica si vedano, tra gli altri;
Festugiere (1959); Downey (1961) e (1963); Liebeschuetz (1972); Cracco
Ruggini (1986) e (1989); Hunter (1989); Cameron (1991) e (1995); French
(1998); Sandwell / Huskinson (2001); Amato / Roduit / Steinrück (2006);
Sandwell (2007); Nigro (2009); Zincone (2009).

3 II primo riferimento 'storico' alla rivolta delle statue si trova nelFomelia 3,

tenuta il 7 marzo, giorno della partenza di Flaviano per Costantinopoli.
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fattispecie consente di monitorare i differenti livelli comunica-
tivi e argomentativi messi in atto da Giovanni, prima di tutto
per stabilire un effettivo contatto verbale con i suoi fedeli subito
dopo lo shock della ribellione e delle immediate, gravissime
sanzioni attuate dalle autoritä; per portarli poi gradualmente a

prendere coscienza di quanto e awenuto, e ad individuare le

responsabilitä per i fatti accaduti; e infine per delineare un pos-
sibile scenario futuro. II tutto attraverso il consueto cammino
catechetico di ammaestramento, coniugando la sapienza biblica
con la visione prowidenziale della volontä di Dio, instaurando
paralleli e comparazioni con figure sapienziali e profetiche, ma
anche con immagini tratte dal mondo naturale (vegetale e ani-
male) soprattutto agricolo, articolando i pensieri in blocchi
simmetrici, sottolineando con enfasi e pathos i contenuti etici

piü importanti.4
L'omelia ha una struttura bipartita: ad una prima sezione

incentrata sulla situazione critica in cui versa la cittä, sulla con-
divisione della paura che ne deriva e sull'appello a Dio per aiuto,
conforto e perdono, fa seguito una sezione di poco piü ampia,
che costituisce il vero e proprio ammaestramento del giorno
ispirato a Paolo, Tim. 1, 6, 17, in cui si esortano i cristiani a

non essere orgogliosi nel tempo presente, a non aspirare al lusso

e alla ricchezza improduttiva.
In questa omelia si possono cogliere in tutta evidenza nuove

dinamiche comunicative tra nuovi soggetti: il potere centrale, il
popolo e la chiesa nelle persone del vescovo o, come in questo
caso specifico, del sacerdote che assume il ruolo di intermedia-
rio. In particolare si apprezza il costante coinvolgimento emo-
tivo degli ascoltatori, cosi come l'argomentazione analogica che

si realizza in immagini giustapposte a forte impatto patetico e

che richiama alcune tecniche del discorso figurato: il sacerdote-

oratore, impegnato a mediare tra piü interlocutori, riesce ad

4 Propongo in questa sede una versione aggiornata del testo che ho presen-
tato agli Entretiens Hardt 2015. Alcune impressioni di lettura dell'omelia De
Statuts 2 erano state anticipate in CELENTANO (2015).
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ottenere la fiducia dei fedeli, denunciando l'eccesso delle san-
zioni giä applicate in cittä dalle autoritä preposte e auspicando
l'assenza di piü dure e definitive punizioni future per volere

imperiale, ma al tempo stesso ribadisce la necessitä che gli
Antiocheni ammettano la responsabilitä del crimine (abbattimento
delle statue lesa maestä), e tornino al rispetto dell'autoritä
imperiale pienamente legittimata.

La bellezza del dettato di Giovanni Crisostomo sembra resti-
tuire pressoche intatti tutti gli elementi della comunicazione
orale, del colloquio diretto tra pastore e fedeli: emozioni, ammo-
nimenti, esortazioni, ragionamenti articolati si susseguono, si

alternano, si richiamano a distanza; il lessico e le immagini
evocano parimenti tradizioni poetiche classiche e scritturali. La

limpida scansione delle differenti parti del discorso fa quasi
intuire il gesto, il tono della voce, l'intensitä dell'espressione del
volto che le accompagnavano. O almeno consente di ipotiz-
zarli, applicando i dettami performativi elaborati dalla lunga
tradizione retorica classica in cui Crisostomo si e formato alle

nuove esigenze della sua catechesi omiletica.5

Omelia 2 - Didascalia

As/ÖEtaa sv 'Avtlo)(el<}c Iv tt] TiaXoua Xsyop.sv7] sxxXTjtrla, ovtoc;
ocütoö TCpEaßuTEpou, rcspi. TTji; aupißa<T7]c; aupi^opät; sv -rfj ttoXsi,
Ira TT) y.-y.'J.y. ttjc; x'/T'/TTpopy; twv ävSptavrwv toö ©eoSo-
C7LOU toü EiKTsßoüt; ßatTtXEWc; toü pisyaXou' xai. sic; to pTjxov toö
'AttocttoXoo, ToTg nÄova'ioig nagayyelAe sv tw vvv aiwvi //.rj
vtprjXocfyQovsiv xai xaxa TiXsovs^iag (Paul. Tim. 1, 6, 17).6

5 Le principali caratteristiche che distinguono un discorso destinato alla
declamazione da un discorso destinato alla lettura restano fondamentalmente
quelle sintetizzate da Aristotele in Rhet. 3, 12, per cui rinvio, tra gli altri, a CELEN-

TANO (2001): la peculiare oralitä di destinazione dell'omelia 2 di Giovanni
Crisostomo puö essere per cosi dire valorizzata e compresa al meglio proprio sulla
scorta delle riflessioni aristoteliche.

6 "Pronunciata ad Antiochia nella chiesa detta 'antica', quando egli era sacer-
dote, riguardo alla disgrazia accaduta in cittä, per il disordine del rovesciamento
delle statue di Teodosio, il grande re religioso; e sul detto dell'Apostolo: Ai ric-
chi annuncia di non essere orgogliosi nel tempo presente; e contro 1'avarizia'".
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La prima parte della didascalia ci informa sinteticamente:
a. del luogo dove l'omelia 2 e stata tenuta (Iv 'Avtlo/eioc Iv t?)
TToeXouäc Xeyopevy) IxxXyjcnqc, ad Antiochia nella chiesa denomi-
nata "antica"); b. del fatto che Giovanni Crisostomo era giä
sacerdote (ovto? ocutou TtpecrßuTepou: la sua ordinazione risale
al 386 e costituisce quindi un terminus post quem per la data-
zione dell'omelia); e soprattutto c. delle circostanze eccezionali
in cui ha luogo l'omelia medesima: cioe all'indomani dei disor-
dini in cittä e della distruzione delle immagini imperiali (nepl

CTupißanv);; nop^opSp ev ty) ttoXsl, ini ty) t% xaxa-
crTpocj>% xoov avSpiavxcov xou 0eoSocTLoo xou eücfeßoup ßaat-
Xewp toö peyaXou)7 e in contemporanea con la severa e indi-
scriminata repressione conseguente agli atti vandalici e criminali
(esecuzioni capitali, torture, prigionia). Infatti la protesta, che

in origine doveva mirare ad ottenere un alleggerimento della
tassa medesima o almeno un rinvio, si e trasformata in una
rivolta, soprattutto ad opera di facinorosi infiltrati tra la folla
dei manifestanti.8 II danneggiamento, la distruzione delle statue

imperiali peraltro si configura come crimine gravissimo di

7 I drammatici eventi del 387 ci sono noti in dettaglio, e in tutt'altra pro-
spettiva, anche da Libanio (vd. spec. Or. 19-23, ma cf. anche Or. 1, 252-253),
che aggiunge pure il riferimento specifico ai familiari di Teodosio le cui statue
sono state oltraggiate (Or 20, 10; 22, 8). Ulteriori notizie sulla rivolta si leggono
in Sozom. Hut eccl 7, 23 (GCS 50: 336-337); Theodor. Hist, eccl 5, 20
(GCS 44: 315-317); Zos. 4, 41 (CSHB 20: 223-224). Sulla nuova tassazione
considerata di importo comunque esorbitante e certamente non alla portata della
media dei cittadini di Antiochia, oltre a Giovanni Crisostomo (Stat 5, 3 e 8, 4),
si vedano ancora Libanio (Or 22, 4), Sozomeno e Teodoreto (locc citt). Per

quanto concerne le diverse o concorrenti motivazioni di tale nuova tassa cf.
Browning (1952) 14; Petit (1955) 234-245; Depeyrot (1996) 20-23; King
(1961) 50-65. Le differenti prospettive comunicative e culturali di Libanio e

Crisostomo in relazione alla rivolta del 387 sono analizzate in QuiROGA PUERTAS

(2008); ma cf. anche FRENCH (1998).
8 Cf. Lib. Or 19, 28; 20, 3. Sono menzionati stranieri di dubbia fama

cacciati dalle loro cittä, le claques dei teatri tra cui si annidano malintenzionati
ecc. Cf. Petit (1955) 245; Brottier (1993) 627 n. 49; French (1998) 469 ss.

Sul ruolo crescente delle claques vd. BROWNING (1952) 13-20; ma di parere
contrario VAN DE PAVERD (1991) 31-33. A stranieri e awenturieri accenna anche
Giovanni Crisostomo in Stat 3, 1. Peraltro sia Libanio (Or 19, 7, 29; cf. 1, 252),
sia Giovanni Crisostomo (Stat. 2, 1) parlano rispettivamente di xaxf t/—ovr ooc
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lesa maestä, vista la funzione altamente simbolico-cultuale che
le immagini dell'imperatore svolgevano, anche e soprattutto in
assenza della sua persona.9

Ma scorrendo il testo dell'omelia medesima, si puö riscon-
trare fin dalle prime parole come gli eventi drammatici della
rivolta non abbiano ancora avuto termine; ma anzi come ci
si trovi invece nel vivo della vicenda, cosicche gli scenari piü
dolorosi e nefasti per Antiochia siano ormai tutti possibili,
compreso l'annientamento totale degli abitanti e delle strutture
cittadine.

Omelia 2

L'incipit drammatico del discorso caratterizzato da frasi
secche e antitetiche, che esclude la possibilitä che il consueto
ammaestramento catechetico possa avere luogo in un momento
cosi grave come quello presente, entra subito nel vivo dell'argo-
mento, senza preamboli inutili e sottolinea che ogni parola a

questo punto della situazione in realtä e inopportuna, ineffi-
cace: la sofferenza non ha bisogno di parole, semmai di lamenti;
di preghiere non di pubblici discorsi; e a volte non ha cura,
senza un aiuto potente:

2, 1, 33 Ti slttw xai. TL XaX^tTw; Saxpuwv o 7iapwv xatpop, oüyi.

p7]fj.aT«v 0pv]v«v, ouji Xoywv eu^yjc;, oi> §7]p.7]yopLa£;' toloötov
TWV TEToXp.7]jJ.EVMV TO pLEysOop, OOTWp CXVLaTOV TO IXxOp, OUTCD

ptsya to TpaSpia, xai. TiacTTjp iaTpstap pisl^ov, xai. Tvjp ava>0sv

SsopiEvov ßo7)0stap.10

Satptwv e di SLocßoAoi; come vero responsabile della rivolta, servendosi di singoli
uomini per attuare il suo piano.

9 Del resto il culto delle immagini imperiali sarä abolito solo successivamente
da Teodosio II nel 425 (Cod. Theod. 15, 4, 1); cf. Brottier (1993) 620 e n. 9.

10 "Che dire? Di che parlare? Quello presente e tempo di lacrime, non di
parole; di lamenti, non di discorsi; di preghiera, non di discorsi al popolo; tanta
e tale e la gravitä di quanto si e osato, cosi insanabile la piaga, cosi grande la
ferita, resistente ad ogni medicina e bisognosa d'aiuto dall'alto."



350 MARIA SILVANA CELENTANO

La successiva menzione esemplare di Giobbe che sta in silenzio
accoccolato nell'immondizia privato di ogni suo affetto, di ogni
suo bene — 2, 1, 33 ö 'Itbß arravxa arroßocXcov, Im x% xoTrpiat;

exaOyxo (cf. lob 2, 12) stabilisce una similaritä (Giobbe
Antiochia) che si protrarrä a piü riprese nell'omelia e che con-
sente di aggiungere un altro elemento nel discorso: sollievo al

dolore pub essere la condivisione delle sofferenze con persone
amiche. E a Giobbe i suoi amici hanno manifestato il loro con-
dolersi con gesti rituali (lamentazioni ad alta voce, cenere sul

capo, vesti stracciate: ibid. oi cJhXoi mxpeyevovxo, xai iSovxep
aüxov rroppcoOev, xa tpaxta Stippy^av, xai axroSov xaTSTracra-

vto, xai piya ävcppco^av, cf. lob 2, 13). Ma ad Antiochia finora
non e toccata nemmeno questa consolazione. Le cittä nei
dintorni non si sono affrettate a mandare loro rappresentanti

per condividere dolore con gli Antiocheni (per la repressione in

parte giä awenuta) e terrore (per l'ulteriore inasprimento della
repressione medesima). E invece sarebbe stato necessario:

ibid. vöv xoüxo xai; -bi.z>.z y.r.y.ny.z xap xuxXcp noivjaoii r/pyv.
xai Tipöt; xyv toXlv xyv yp.EXEpa.v IXOstv, xai Opyvyxa.'. xa ysys-
vyptsva [XExa (Top/TiaOsiac; xxaayi;.11

Giobbe era nell'immondizia e Antiochia ora e presa in trappo-
la:12 il tutto e opera del diavolo che un tempo ha fatto scempio
delle greggi, degli armenti, di tutti i beni di Giobbe il Giusto,
e che ora ha causato gesti folli in tutta la cittä:

ibid. Ixstvop S7ii xyp xo7tpiac, IxaOyxo xoxs, auxy Iv ptsyaXy
7iayi§(. xaöyxat vüv. KaQansp yap xoxs o StaßoXop sic, xa noi-
pivta xai xa ßooxoXta, xai 7tä<rav wpyyaaxo xoö Stxaioo xyv
oüaiav ouxo vüv sic, xyv ttoXlv aTiaaav sßaxysoasv.13

11 "Adesso c'era bisogno che tutte le cittä circostanti facessero questo e venissero

presso la nostra cittä e lamentassero i fatti accaduti con piena compartecipazione
al dolore".

12 L'immagine della trappola ritorna poco dopo: Antiochia stessa e vissuta

come una trappola dai cittadini che ne vorrebbero fuggire per salvarsi la vita: 2,
1, 35 TOZVTS? 6><J7t£p TlOLyiSoL <j)£'jyO>J<JLV.

13 "Quello giaceva nell'immondizia allora, questa giace in una grande trappola

ora. Come, infatti, allora il diavolo si accani contro le greggi e gli armenti e
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In ogni caso, pur ammettendo che tutto sia opera nefasta del
diavolo - a suo tempo per Giobbe e adesso per Antiochia -
resta il fatto che Dio ha permesso che tutto cio accadesse. Nel
caso di Giobbe perche l'eccellenza luminosa di un uomo giusto
emergesse chiaramente; nel caso di Antiochia perche la gra-
vitä degli eventi e soprattutto le conseguenze immediate degli
stessi potesse rendere piii consapevoli i cittadini riguardo ai loro

comportamenti:

ibid. äXX' o ©soc; xat tote xai. vöv <Ti>vs)(«p7]<TE tote p.sv, Iva tov
SI.KCX.lOV XajJ-TTpOTSpOV 7TO(.7]<TVj [AEyS0El TWV TTELpaCTplWV, VÖV Ss,

Iva ui.y.z TCiopovETTEpov; EpyadTjTai. tt, t% 0/.Geo>: TauTTjc;
ÖTrspßoXT).14

In buona sostanza e qui espressa una visione prowidenziale
degli eventi: Dio non ha fermato la rivolta per far si che gli
Antiocheni si rawedessero, tornassero ad avere nei governanti
la consueta fiducia che Ii ha sempre contraddistinti.

Dopo questa premessa-proemio generale, Giovanni, preso
atto che al pari degli amici di Giobbe anche lui e i suoi fedeli
hanno osservato il silenzio rituale per sette giorni dopo i disor-
dini violenti, chiede formalmente di poter parlare, di esternare
in pubblico il comune compianto per gli eventi drammatici e

luttuosi appena awenuti:

2, 1, 34 Sots p.0L 0p7)V7)(Tai. Ta TtapovTa. 'Eaiy^aapLsv ^[xspap
ETTTa, xaöauEp ot <J>iXoi toü 'Iwß' Sots p.oi (TTopia Siäpai. <rv]pis-

pov, xai. T7]v xo(.vy]v TaoTTjv öSupadOai. (Top.<j>opav.15

Per riassumere in uno schema quanto fin qui illustrato:

contro tutti i beni del giusto, cost ora ha dato libero sfogo alla follia in tutta la
cittä." Sülle responsabilitä della rivolta che ricadono soprattutto su altri, piuttosto
che sui cittadini di Antiochia, cf. supra n. 7.

14 "Ma Dio sia allora sia ora lo ha permesso: allora per rendere piü luminoso
il giusto attraverso la grandezza delle tentazioni, ora per rendere noi piü saggi
con l'eccessivo peso di questa oppressione."

15 "Concedetemi di lamentare i fatti presenti. Siamo stati zitti per sette giorni,
come gli amici di Giobbe. Concedetemi di aprire la bocca oggi e di compiangere
questa comune disgrazia."
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Introduzione diretta e tipicamente orale con duplice domanda

ripetuta (2, 1, 33 tl slttco hou ti e con immediato
inserimento dei motivi fondanti nella parte proemiale dell'o-
melia: 1) constatazione dell'orrore presente, disperazione che

trova unica salvezza nell'aiuto di Dio; 2) richiamo analogico
'spontaneo' all'esempio di Giobbe, privato di ogni suo bene, di
ogni affetto e persino della dignitä (giaceva neH'immondizia),
e nonostante cio, nonostante la sofferenza fisica, spirituale ed

emotiva, paziente nel sopportare la propria sorte, senza cono-
scerne le motivazioni, lo stato (se temporaneo o definitivo),
affidando tutto se stesso come sempre alla volontä di Dio:
unico suo sollievo l'accorrere di amici che lo hanno compatito,
compianto e hanno esternato a voce aha e con gesti rituali la
loro partecipazione al suo dolore; ad Antiochia invece nessuna
delle cittä vicine e accorsa a esternare ritualmente la comparte-
cipazione al dolore presente; 3) ipotesi sul responsabile delle

disgrazie di Giobbe e della presente disgrazia della cittä il
diavolo); 4) suggerimento ai fedeli di domandarsi perche si e

data una tale analogia tra quanto accaduto un tempo a Giobbe
e quanto e appena accaduto ad Antiochia e ai suoi cittadini;
4a) esplicitazione delle ragioni per cui Dio ha permesso che

tutto cid awenisse in entrambi i casi; 5) cambio di tonalitä di
dizione e, per cost dire, nuovo proemio deH'omelia (2, 1, 34),

sempre analogico: al pari degli amici di Giobbe, per sette giorni
la comunitä dei fedeli e Giovanni hanno osservato il silenzio, ma
ora sia concesso a lui di esprimere a nome di tutti e a viva voce
il compianto.

Continuiamo a delineare struttura e contenuti deH'omelia:

(2, 1, 34) Narratio-prima parte effettiva dell'omelia:

1. nuova premessa iniziale, in forma interrogativa, per ripren-
dere il controllo dell'uditorio: ~lc yqiv Ißamo^vev, aya-^Toi; ~lc

y][Av eef>06vyjcre; nodsv }] Toaaur/) yeyovs peTaßoX^,16 e prima

16 "Chi ci guardö con malanimo, carissimi? Chi ci invidiö? Da dove nasce

questo stravolgimento?"
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affermazione che nulla in precedenza era piu splendido della
cittä di Antiochia, e ora nulla appare piü degno di pietä: oüSev

x% TroXecot; t% ^pexepat; crepvoxepov 9jv oüSev yeyove IXeet.-

voxepov vuv. L'attenzione si focalizza piü a fondo sulla cittä, sul

popolo di Antiochia, attraverso una comparazione dal mondo
animale: il popolo appare simile a un mite cavallo domestico che

improwisamente si ribella, si sottrae alle mani di chi lo governa,
come il popolo si e ribellato al volere dell'imperatore:

ibid. Svjpop Eoxaxxop oüxw xai -qpEpop, xai xaGaxsp itztzop ysi-
pov]07]p xai. xibaatrop, äsi xatp xwv äp^ovxwv si'xwv ysptriv,
si;ai<(>v7]p xotroöxov cx7iE<Txipx7]<TE vüv, wp xoaaüxa Epyaaa-
oQa.1 xaxa, a ptjSe elxeTv 0spi.t;;17

2. dichiarazione che il dolore, il compianto per le condizioni
miserevoli in cui giace la cittä e motivato non tanto dalla minac-
cia di ritorsioni in qualche misura attese, previste, ma piuttosto
dalla gravitä eccessiva del folle comportamento dei cittadini di
Antiochia:

ibid. öSupopai xai 0p7]vw vüv, oü 8i.a xo psysOop xvjp xpoaSoxw-
pEVTjp äxE'./.v;r. Sta xyv üxEpßoXY]v x% ysysvyv.Evyr paviap.18

Infatti anche se l'imperatore non fosse adirato, fortemente in
collera, ne decretasse punizioni e vendetta, in Antiochia non
potrebbe esserci nemmeno la coscienza della follia perpetrata.

E' questo il primo passo perche il sacerdote possa guidare i
suoi fedeli a rivivere le azioni compiute da alcuni (l'abbatti-
mento delle statue imperiali), a prenderne coscienza nel momento
in cui stanno vivendo la terribile repressione della rivolta e

l'applicazione sbrigativa della giustizia sommaria.
Ha inizio insomma una sorta di pratica comunicativa e psi-

cologica del superamento dello stato di shock conseguente ad

17 "II popolo cosi ben ordinato e mite, e come un cavallo addomesticato e

mansueto, che cede sempre alle mani dei governanti, all'improwiso ora ha
recalcitrate contro di noi, tanto da compiere mali di tale gravitä che neppure e lecito
dire."

18 "Piango e mi lamento ora, non per la gravitä della minaccia attesa, ma per
l'eccesso della follia awenuta."
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un forte trauma, a cui deve accompagnarsi l'assunzione di
responsabilitä individuali nella rivolta da parte dei singoli; e da

parte di tutta la cittadinanza, di tutta la comunitä l'accettazione
del fatto che l'inerzia, il non essere intervenuti a fermare chi

distruggeva con violenza, non esclude dalla compartecipazione
alia colpa, anzi si configura come correitä.

Si comincia quindi a intrawedere nell'omelia il profilo del
cosiddetto discorso di consenso condiviso - come e talora
denominato oggi - nel quale l'oratore non e esterno all'assem-
blea a cui si rivolge: ne e parte integrante. D'altra parte l'ome-
lia, come indica il nome stesso, e una conversazione, insomma
un discorso informale o poco formale, un tipo di predicazione
in cui la semplicitä delle forme espressive sostanzia l'approfon-
dita e pragmatica riflessione, condivisa tra sacerdote e fedeli, di
tipo morale, etico e politico-sociale: insomma su temi e problemi
di vita quotidiana, individuale e associata, e sulle possibili scelte
che possono essere esercitate in merito. L'ammaestramento dei
fedeli (quotidiano o limitato ai giorni festivi) non si fonda
sull'autorevolezza del sacerdote che da sola garantirebbe la
bontä delfammaestramento medesimo, ma piuttosto sulla fun-
zione del sacerdote-pastore quale guida esperta e coinvolgente

per recepire ed applicare la parola di Dio.
Dopo questo primo accenno nel merito delle conseguenze

della rivolta - un'azione inammissibile di lesa maestä che equi-
vale a una vera e propria sfida aH'imperatore a sanzionare il
misfatto con i primi durisimi prowedimenti punitivi - e trat-
teggiata una collettiva presa di coscienza dell'atto criminoso
compiuto, pure se inconsulto, accompagnata da un vivo senti-

mento di vergogna: ma le condizioni miserevoli della cittä sono
sotto gli occhi di tutti e il naturale sfogo doloroso che nasce da

questa desolazione rende pressoche impossibile procedere come
di consueto alFammaestramento catechetico. In una drammatica,
enfatica immagine, Giovanni Crisostomo descrive con pre-
cisione la fisiopatologia tipica del blocco emotivo-psicologico
di cui e vittima: rappresenta se stesso mentre riesce a stento ad

aprire bocca e labbra, a muovere la lingua, ad emettere parole.
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Anzi lo scoraggiamento quasi lo paralizza, gli fa inghiottire la

lingua, trattenere le parole:

ibid. StaxoTTTSTai fxoi. Tvjp S(.Sa<rxaXtap o Xoyo? Tq> 0pv]vqr p.oXi?

i^uw Stapai. (TTopia, xai. ävot^ai. ^siXt], xai. xtvyjaai. yXwTTav,
xai. pv]jj.aTa Trposaöao outw xa0a7tsp /aXtvoc; 6 ttjp ä0upiap
oyxop TTpsos'. v.o'j ty]v yXwTTav, xai. twv pTjpiaTwv s-'.Xav.-
ßavsTat.19

A questo punto si rinnova il rimpianto e il dolore per lo stato
felice della cittä nel passato e per l'infelicitä del presente:
"niente prima era piu felice della nostra cittä, niente ora e

diventato piü triste" (2, 1, 34-35 oüSev t% ttoXsw? t% ^peTepa?

TCpoTepov paxapLWTepov 9jv, oüSsv aTepTrecTTspov yeyove vuv).
E altre immagini, altre comparazioni analogiche concorrono ad

enfatizzare il lamento doloroso del presente di Antiochia e l'e-
logio del suo felice passato:20

2, 1, 35 xa0aTisp p.sX(.TTa(. xvjpiov ßop.ßoö<ra(., outw ty]v äyopav
TTEpuTiTavTo xa0' sxdc(TT7)v ^ptspav oi ty]v ttoXlv oixOÜVTSt;, xai
TiavTSt; r/J.x: s~i tw ttXy)0ei. toutw TipoTEpov sv.axap'.^ov. 'AXX'
tSoü vöv to xTjpiov touto ysyovEv EpTjpiov xa0aTCp yap Tap ptsXtT-

Tap sxELvap xanvop, outw Tap [XEXtTTap TauTap <j>oßop aTT7]Xa(7£.21

19 "II discorso di ammaestramento e interrotto dal lamento; a stento riesco
ad aprire la bocca, a schiudere le labbra, e a muovere la lingua, erneuere parole;
cosi, come un morso il peso dello scoraggiamento mi fa tornare indietro la

lingua, trattiene le parole."
20 Sülle laudes urbium tardoantiche, con dettagliato riferimento all'Antio-

chikos di Libanio Or 11) e ai tradizionali topoi epidittici da lui impiegati, vd.
la messa a punto di PELLIZZARI (2011) e l'ulteriore bibliografia ivi citata. Una
interessante disamina deH'Antiochia elogiata da Libanio - cittä ideale da ogni
punto di vista - anche in correlazione con le vicende storiche piü significative
che dall'etä ellenistica alia tarda anitichitä hanno variamente trasformato la realtä
di Antiochia medesima, si legge in FRANCESIO (2004). Sulla lettura 'retorica'
della topografia di Antiochia da parte di Libanio e Giovanni Crisostomo, in cui
l'intreccio di parole e immagini trasforma il paesaggio urbano e aiuta a sostenere
ora la prospettiva pagana degli spazi pubblici ora quella cristiana, vd. QuiROGA
PUERTAS (2015).

21 "Come le api che ronzano intorno al favo, cosi quelli che abitavano la cittä
si aggiravano intorno alia piazza ogni giorno, e tutti prima ci dicevano felici per
questa moltitudine. Ma ecco ora questo favo e diventato deserto; come il fumo
allontano quelle api, cosi la paura allontanö queste api."
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La contrapposizione tra passato felice e presente miserevole si

amplia di fatto in una nuova similitudine di piü consistente strut-
tura e articolazione, tratta ancora dal mondo animale, dopo quella
del popolo antiocheno accostato alPimmagine di un cavallo man-
sueto che si ribella inopinatamente (vd. supra p. 353): come le

api abitualmente si aggirano ronzando intorno al favo, la gente
numerosa che si trovava in cittä si aggirava per la piazza ogni
giorno, e tutti prima apprezzavano questa moltitudine di persone.

L'immagine ricorda in qualche modo la comparazione pro-
emiale (2, 1, 33) tra gli amici di Giobbe (vicini al Giusto) e gli
abitanti delle cittä circostanti Antiochia (indifferenti al destino

degli Antiocheni), ma vi e aggiunto un elemento metaforico in
piu: oltre ai cittadini, assimilati alle api, anche la cittä ha ora
una sua immagine propria: il favo.

Ulteriore amplificazione dell'immagine della cittä in passato
privilegiata e nel presente degna d'oblio, del lamento piu speci-
ficamente in linea con i procedimenti catechetici cristiani e

l'accostamento del compianto di Antiochia con le Lamenta-
ziom su Gerusalemme:22

2, 1, 35 fxäXXoV §S xod 0 TCSpi. vfjC, 'IspOU(TaXY]p. 0p7]V«V 6 7tpO<j>Y]T7](;

sXsys, toüto xai sie; xatpov IpoügEv vüv 'EyevrjOrj -fjfjJv fj
noXig, dig regeßivOog djioßeßXrjxvIa rä cfruXXa, xai djg Jiagddetaog
vdcog 8%mv (Is. 1, 30). KaOaTisp yap TrapaSstdop ttjp äpSsiap
STO.Xi.Trou(T7)p, spTjga t«v <|>üXX«v xai yugva t«v xap7i«v Ta Ssv-

Spa 8sixvu(ji.v, out« Srj xai rj nöfag rj/j,wv ysyovs vüv T-fjg yäg
ävtoQsv ßorjOetag eyxaTaXmovarjg avrrjv, earrjxev egr/fiog, yv/uvrj
tcor oixfjTogwv yevo/j,evr] a%edov anävrwv. OüSev 7taTpiSo<;
yXuxuTepov, oOSev mxpoTepov vöv yeyove* TiavTsp

tt]v Evsyxoüaav &omp uayiSa <[>EÜyou<T(.v, «<T7isp ßapaGpov syxa-
TaXtgTravouatv, «<TTisp Trupäp äiroir7]8«ai" xai xaOausp oixiap
aTrTogsvTjp oi))( oi ty]v oixiav oixoüvrsp govov, äXXa xai navTsp
oi TrXTjdiov gsTa TroXXvjp a7TO7i7]S«<T(. ttjp (TTrouSTjp, yugvov to
<r«p.a Siaawaai (TTrouSa^ovTsp out« Srj xai vüv ttjp ßaaiXix^p
öpyvjp xaOausp nupäp Ttvop av«0sv tj^eiv 7tpoaSox«p.EV7]p, npiv
stt' aÜToüp oScü ßaSii^ov sX07) to 7iüp, IxacTTop sitsiysTai 7ipos-
^eXOstv, xai yugvov S(.a<7«cra(. to <r«p.a.23

22 Su questo aspetto vd. BROTTIER (1993) 621 e nn. 11-13.
23 "Ancor di piü ciö che il profeta diceva lamentando Gerusalemme, e questo

anche noi ora diremo per l'occasione: La cittä e diventata per noi come un terebinto
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Si notino le frasi ricorrenti a scandire singole porzioni di testo
("niente prima era piü felice della nostra cittä, niente ora e

diventato piü triste"; "nulla era piü dolce della patria, nulla e

diventato ora piü amaro"), a correlarle in sequenza tra loro,
quasi un adattamento, un parallelo della distribuzione strofica
in composizioni poetiche o delle ricorrenze formulari epiche nel
mondo greco, o anche dell'andamento ritmico della narrazione
biblica. Una notazione particolare merita l'esame del variato
lessico che sottolinea l'ansia, l'angoscia, il timore, la sofferenza

ecc., anche in relazione alle Lamentazioni su Gerusalemme.24

II forte contrasto tra il presente malinconico, fönte di inerzia
e scoraggiamento, e lo stato di invidiabile libertä in cui fino a

pochi giorni prima versava Antiochia e sottolineato anche nella
sezione successiva deH'omelia - di nuovo attraverso compara-
zioni analogiche e antitetiche — e culmina nell'immagine degli
Antiocheni del tutto annichiliti: anche il loro sguardo non e

piü limpido; non riesce piü a vedere uno spiraglio di luce:

2, 2, 36 twv ^[rsTspwv ö<j>0aXp.wv Tq> TS0oXw<T0a(. tt)? <x0ufda<;

reo vs<|>£!., (J.Y) SuvafTsvwv xa0apw [xtjSs [xstoc T7)p aiiTTjp Sta0s-

(jswp to uapa twv äxTtvwv Ss/saOat <j>a>i;.25

In particolare l'immagine della nube dello scoraggiamento e fun-
zionale a richiamare alla memoria un passo dal Libra di Amos e

di offrirne il relativo commento esplicativo attualizzante:

che ha perso le foghe, come un giardino senza acqua. Come il giardino, quando e

mancata l'irrigazione, mostra gli alberi privi di foglie e spogli di frutti, cost e

diventata ora anche la nostra citta; infatti, dopo che anche l'aiuto dall'alto l'ha
abbandonata, e nmasta deserta, quasi spoglia di tutti gli abitanti. Nulla era piii
dolce della patria. nulla e diventato ora piü amaro: tutti fuggono lei che Ii tiene
come in trappola, la abbandonano come un baratro, sfuggono come dal fuoco; e

come quando la casa e incendiata, non solo quelli che la abitano, ma anche tutti
i vicini fuggono a precipizio, affrettandosi a salvare il nudo corpo, cost appunto
anche ora, quando e atteso che l'ira del re venga dall'alto come un incendio prima
che il fuoco procedendo verso di loro Ii raggiunga, ciascuno si affretta ad uscire
e a salvare il nudo corpo."

24 Cf. Brottier (1993) 629 ss. e note.
25 "Poiche i nostri occhi sono stati intorbiditi dalla nube dello scoraggiamento,

non potendo con chiarezza e con la stessa disposizione di prima ricevere
la luce che viene dai raggi del sole."
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ibid. toüto ecttlv o TiaXat o Ttpo<j>Y]T7](; E0pv]VEL Xsywv Avaerai
avrolg ö fjXiog /iearj/ißgiag, xai avaxordaei r\ fj/jdga (Am. 8, 9).
ToÜTO Se IXsyEV, Ol>)( Wp TOO aCTTpOO XpOTTTOji-EVOO, oÜSe wp T7)P

•^[xspap «<J)avi^o[jLsv7]p, äXX' wp tüv ä0up.ouvTwv oüSe ev fxscTTjp.-
ßpiijc. Sovapisvwv opäv to <[)wp Sloc tov <xtco ttjp öSovtjp £6<)>ov o Sy]

xai vov ysyovE' xai ottoottsp av l'Sy] Ttp, xav sip to sSa<[)op, xav
sip Toup zoijouc,, xav sip Toup xiovap ttjp ttoXewp, xav sip Toup
tiXy]<tlov, voxTa opäv Soxel xai (^6<[)ov ßa0uv outw TtävTa TroXXTjp

ysfisi Tvjp xaT7]<(>siap.26

Data la situazione non resta che il compianto, il lamento rituale
sulla disgrazia awenuta, anche facendo ricorso di nuovo ad un
riferimento analogico biblico:

ibid. EÜxaipov vüv slttsTv 'AnoareiXare Jigö; rag dgrjvovcsag, xai
eWercocrav, xai ngog rag oocfsäg, xai <f>6eyßaa6waav (ler. 8, 9,
17). 'PsETwaav oi ö<j>0aXp.oi üfxwv 5Swp, xai Ta ßXsc|>apa öpiwv

xaTayETW Saxpoa' oi ßoovoi, XaßsTE xotietov, xai Ta ÖpY], 0pvjvov.
KaXEfTWfXEV TY]V XTUTLV (XTTaaaV ELP (TOp.TTX0EI.aV TWV -^pSTEpWV

xaxwv, oi ßoovoi, XaßETs xottetov, xai Ta ÖpY], 0p7)vov. KaXsaw-
(J.SV TY]V XTUTLV (XTTaaaV ELP (TOpTTa0ELaV TWV ^pETEpWV XaXWV.27

Alia citazione di Geremia segue una considerazione pragmatica
e politica, per cost dire, per scongiurare il declassamento di
Antiochia, la perdita dello status metropolitano. L'offesa gravis-
sima arrecata a Teodosio, al piu potente degli uomini sulla

terra, puö essere sanata solo implorando l'aiuto di Dio, del Re

che e al di sopra di tutto e di tutti e senza la cui benevolenza

non esiste perdono per alcuno:

26 "Questo e ciö che lamentava il profeta (seil. Amos) dicendo: tramonteraper
quelh il sole di mezzogiomo e il giorno diventerä scuro. Questo diceva, non perche
l'astro si copriva, ne perche il giorno scompariva, ma perche quelli che erano
scoraggiati non potevano vedere la luce neppure a mezzogiomo a causa dell'oscu-
ritä del dolore; e ciö accade anche ora. E ovunque uno guardi, o verso il suolo, o

verso le mura, o verso le colonne della cittä, verso i vicini, gli sembra di vedere

sempre la notte e una profonda oscuritä; cosi tutto e pieno di molta tristezza."
27 "Ora e opportuno dire: 'convocate le donne che intonano lamenti e ven-

gano, e quelle piu esperte ed emettano alti lamenti. I vostri occhi facciano scorrere
il pianto e le vostre palpebre facciano scendere le lacrime. Colli, fate lutto! e mon-
tagne, fate lamenti! Chiamiamo tutto il creato a partecipare alle nostre disgrazie'."
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ibid. TtöXi^ outü) [AcyaXr] xai xüv ütxö tt)v eu> xeipevwv r\
K<J>aXr], ex [Jieay]? ävap7xaa0rjvai xivSuveiiei Trj<; oixou-
pevr]<;* vöv rj jxoXu7xai<; arcan; el;ob<|>VY]<; yeyevr]Tai, xal o

ßo7]0Y](TMv oiiSslc;. Ol) yap scttiv o £>ßpia0sl<; 6p.OTip.6v Tiva s/mv
s~l ttjc; 'y/.nü.z-iz yap ectti xoputjiY] xal xeoxXt; xwv Itxl ttjc;
•fr,r äv0pa>7x«v aTxavTwv. Ai-/. toüto Sv) Txpoc; tov av« xaTxpE'i-
ywpsv ßacriXsa' sxsivov xaXEcrwpsv sie; ßov]0£iav zi pv] ttjc; avw-
0ev äxxoXauaoipsv Eiivoiap, oöSEpla XsiixETai Toip ysyEVTjpsvoic;
7iapapi)0ia.28

Dopo queste considerazioni Giovanni afferma che avrebbe

voluto smettere di parlare perche coloro che hanno l'animo

oppresso dal dolore non sono capaci ne di proporre ne di ascol-

tare discorsi ampi, estesi. E come all'inizio dell'omelia ha ben
descritto tutta la fisiopatologia della sofferenza che si manifesta
il lui e che gli blocca la fonazione, gli impedisce di articolare
suoni, emettere parole,29 cosi ora aggiunge che, come in natura
accade che una nuvola possa nascondere i raggi del sole e impe-
dirne la vista e la percezione del loro calore, cosi su di lui e su
chi lo ascolta grava una densa nube di scoraggiamento che

impedisce l'instaurarsi di qualunque comunicazione: persiste il
blocco emotivo che fa concentrare tutta l'attenzione su cio che

e fönte di dolore e poträ esserlo ancora di piü, piuttosto che

dire o ascoltare qualcosa che dia speranza e sollievo:

2, 3, 36-37 EßouXofXTjv svTaü0a xaTaXüaai tov Xoyov oi> yap
e0eXoucti. twv öSuvcopsvoiv ai cjio^al paxpoup cx7toteIvelv Xoyoup'
äXX' wiTTxsp vs<(>sX7] tic; Txoxvv) ysvopiEVT), xal ty]v ^Xiaxv]v äxTiva
ÖTTExSpapLoScTa, 7.77OTTSSOS'. TY]V ai)y7]V TT7.T7.V Z'.Z TOl)Txl(TW outo

28 "Una cittä cosi grande e capitale dell'Oriente, rischia di essere tolta dal

centro del mondo; ora la ricca di figli e diventata all'improwiso priva di figli e

non c'e nessuno che la aiuterä. Non c'e alcun offeso che abbia la stessa pari
dignitä; il re infatti e il culmine e il primo tra tutti gli uomini della terra. Per

questo ci rivolgiamo al re che sta in alto; chiamiamo quello in aiuto; se non
guadagneremo la benevolenza dall'alto, non rimane nessun perdono per i fatti
commessi." Antiochia e appunto la pr^po-roXic;, la cittä-madre d'Oriente che, in
conseguenza della rivolta del 387, sarä privata di questo titolo prestigioso e

dell'eccellenza politica, economica, culturale che esso comportava. II titolo e il
prestigio saranno attribuiti a Laodicea: vd. CRACCO RUGGINI (1986) 274.

29 Cf. supra p. 355 e n.19 ad 2, 1, 34.
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Sv) xai yJl-jyJ.y.c vsooc. IttslSocv ctttj Tipo v/jp yv/yc v/jp yv.sTspar.
oüx ä<j)L7)(Ti.v süxoXov yevs<T0ai. tt]v toü Xoyou Staßaeuv, äXX'

<X7TO7mysi. xai ctuvs/ei. [xetoc 7roXX7jp v/jp ävayxTjp SvSov aÜTOV.

Kai toüto oüx sui tüv XsyovTwv, äXXa xai siti twv äxooovTwv
yivsTai,. "Qonzp yap ävo v/jp toü XsyovTop yv/;/;; oüx äoiyr'.v
airrov sxu7)S7)(Tai. [xst' süxoXiap, oütmp oüSs sie; v/]v tüv äxooo-
vtwv Si.avoi.av spLTrsasLV auy^wpEt ptsTa v/je; oixsiap SovaptEwp.30

Subito dopo, perö nasce spontaneo il collegamento analogico
con lo stato di prostrazione un tempo provato dagli Ebrei,
schiavi in Egitto, che impediva loro di dare ascolto a Mose che

parlava della futura salvezza (Ex. 6, 9). II richiamo biblico, unito
all'osservazione che anche in natura le condizioni atmosferiche

sono repentinamente mutevoli e il sole pub tornare presto a

splendere, consente opportunamente a Giovanni di recedere dal

proposito di considerare finito il discorso. Anzi gli fa trovare piü
fbrza nell'esortare i fedeli a dargli ascolto ancora una volta, a

nutrire speranza, ad affidarsi a Dio e ad essere consapevoli del
fatto che il cristiano, rispetto ad altri, ha una salvaguardia in
piü, ha maggiore probabilita di salvezza proprio in virtü della

sua fede e della benevolenza di Dio nei suoi confronti:

2, 3, 37 ^ßouXofXTjv fxsv oüv xai aÜTop svTaü0a xaTaXüaat Ta
sipTjpiEva- äXX' svvoYjaap oti oüx avTuj/pavrsi fxovov ve<|>sX7)p tjmatp

v/)v sic, to Tcpocrw (j/opav v/jp äxTivop, äXXa xai ToüvavTtov aüv/j
Traa/st 7roXXaxi.p' sTCiSav yap ö TjXtop 0Epp.oTEpop 7Tpoa-7rEawv
SiYjvsxwp Tpißv) to vs/Jjop, pisaov te aÜTo SiippTjips 7toXXaxip, xai
a0p6ov IxXaprJ/ap tJ/atSpop Tatp tüv öpwvTwv 7rpooE7TEasv otj/saf
toüto xai aÜTop TcpoaSoxw Tcoi'/jaEi.v cr/)p.spov, xai too Xoyou

auvE/wp opuXoiivTop fjpiwv Taip ij/uyatp, xai Irci tcXeTov svStaTpißo-
vTop, payrjaEaOai. eXtc^w v/jp ä0upiap to vE(|)op, xai xaTaXapu[/Etv

30 "Avrei voluto finire questo discorso: le anime di coloro che sono afflitti
non desiderano stendere grandi discorsi; ma come una nuvola che e diventata
fitta e corre sotto il raggio del sole, volge indietro tutto lo splendore, cosi la
nebbia dello scoraggiamento, dopo che si e collocata davanti alia nostra anima,
non lascia che il passaggio del discorso sia agevole, ma lo soffoca e lo trattiene
dentro con molta forza. E questo accade non solo a chi park, ma anche a chi
ascolta. Come infatti non permette che quello balzi fuori dall'anima di chi park
con agilitä, cosi non consente che penetri nella mente di chi ascolta con l'effica-
cia che gli e propria."
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üfxwv ty]v Stavotav ty) süo0u(a rcaXiv StSaaxaXta. 'AXX' stciSots

[XOl TY)V TY)V ÜfASTSpaV, S7uSoTS [XOt TY)V aXOYjV fXlXpOV (X7TO-

xiva^aaös t/)v ä0upiav rm to TtpoTspov IGop s7TavsX0wp.£v, xai.

waTOp st&)0a[xev äsl [xet' sü0upia<; lvTaS0a 7Tapayivea0ai., outm
xai. vüv 7roi.Mp.sv, to ttSv S7u tov ©sov p(t[;avTS<;. Toöto xai Tipop
aÜTv)v ^p.Tv T% aupwjjopäp aup.ßaX£LTai. rr)v Xoaiv.31

A questo punto dalla folla dei fedeli deve essere scoppiato in
modo spontaneo e liberatorio un applauso di ammirazione e

parimenti di gratitudine, fenomeno comune sia in spazi citta-
dini desunati a discorsi pubblici, spettacoli teatrali e assimilati,
sia nelle chiese. Giovanni rimprovera i fedeli e Ii richiama

appunto al rispetto per il luogo in cui si trovano e per la finalitä

per cui sono riuniti.32 E cerca anche di spiegare che l'elogio,

31 "Avrei dunque voluto anch'io finire qui il discorso; perö sapendo che la

natura della nebbia non solo ostacola il passaggio del raggio, ma spesso subisce
anch'essa il contrario: quando, infatti, il sole piü caldo sopraggiunto consuma
continuamente la nebbia, spesso la squarcia nel mezzo e mandando bagliori
insieme incontra splendente lo sguardo di chi vede; io stesso ho speranza di fare

questo oggi e mentre il discorso penetra senza sosta nelle vostre anime e di piü vi
indugia, spero che si spezzerä la nebbia dello scoraggiamento e che la vostra
mente risplenderä di nuovo grazie al consueto insegnamento. Ma prestatemi
attenzione, datemi un po' d'ascolto; scrollate di dosso lo scoraggiamento; tor-
niamo alle abitudini di prima e come eravamo soliti venire qui sempre di buon
animo, cost facciamo anche ora, affidando tutto (il dolore) a Dio. Ciö contri-
buirä per noi alia liberazione stessa dalla disgrazia."

32 Sull'influenza negativa della diffusa spettacolarizzazione di ogni tipo e

occasione di discorso in etä tardoantica, del diffondersi di sperimentazioni
performative adatte ai nuovi gusti delle classi colte, con conseguente progressiva
perdita delle competenze di ricezione/ascolto da parte del pubblico comune, esi-

stono molte testimonianze, a cominciare dallo stesso Crisostomo che anche in
altre omelie denuncia appunto questa propensione del pubblico per il chiacchie-
riccio da teatro o da circo anche in circostanze inappropriate come appunto la
catechesi. Ma anche alcuni vescovi sembravano indulgere a ottimizzare piü lo
stile e la declamazione che non i contenuti dei loro discorsi (cf. Greg. Naz. Or
2, 47). Ambrogio (Off 1, 18, 72-73; 19, 84) e Gerolamo (Ep. 22) parlano di
un nuovo tipo umano che pervadeva gli ambienti filosofici e religiosi: Xancr thea-
trikos. Insomma un uso inopportuno delle risorse retoriche, non piü strettamente
determinate e armonizzate in base ai contenuti da proporre, ma utilizzate per
stupire in mille modi il pubblico, confondere l'awersario in un dibattito ecc. Su

questa realtä tardoantica rinvio soprattutto a PETIT (1955) 126-136; FESTUGIERE

(1959) 113; e piü di recente a Cribiore (2007) 229 e Quiroga Puertas (2013b)
VIII; (2013c); (2015).
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l'apprezzamento vero del sacerdote si realizza qualora i fedeli
dimostrino con i fatti che hanno recepito quanto e stato loro
indicato per la pratica quotidiana, per il miglioramento di se, per
radempimento vero dei precetti cristiani. E nel caso presente,
se non si sforzeranno di correggersi Tun l'altro, il crimine com-
messo da uno solo porterä un danno comune e non tollerabile

per la cittä intera:

2, 4, 38 oux eaTi Oeorrpov rj exxXyjaia, Iva npoc, Tspt|<<.v

äxou«fj.£V cixj)sX7)0svTac; IvtsGÖsv amsvai Xprj, xspSavavTac; tl
ttXsov xai ptsya, outmc; äva^wpsTv Sei" cteI piaTTjv xai elxt)
7xapayi.v6p.E0a, si 7xpö<; xatpöv <J;u/aywy7]0svTE<; outok; äva/w-
poLTjfXEV, Ep7]pLO(. xai xevoI TTjt; äno twv Xsyopsvwv clxjrEXELat;

yEvopEvot. Tl pot twv xpoTWV Ö<j>sXo<; tootcov; tl Se xöv E7xalvwv

xai twv 0op6ßwv; "EuaLvoi; £po<; to 8ia xüv Ipywv üptap ettlSsl-
E,<xi Ta Xsyopsva aTxavra' tote syw ^tjXwtoc; xai paxaptoi;, oil/
OTav aTxoSE/7)(T0s, äXX' OTav txolt)te psTa 7xpo0uplat; axxaavjc;,

ansp av äxou(T7)TE Trap' -^pwv. "ExaaTop tov txXtjctlov Si.op0o6-
<70w Oixodo/j,elre yäg eis rör eva, tfiTjalv (Paul. Thess. 1, 5, 11)'
av yap p.y toüto rxv.oip.sv. v; Txap' Exa<7Tou y.voo.svy rxXyp.p.sXs'.a

xoivy]v TLva xai ä<f>6pv]Tov oI'<7el tv]v ßXaßvjv tt] txoXsi..33

33 "La chiesa non e un teatro, dove ascoltare per diletto; bisogna uscire da

qui edificati, avendo tratto un guadagno piü grande e piü consistente: cosi bisogna

andare via; quando veniamo invano e per caso, se andiamo via attratti solo

per un breve momento, siamo privi e carenti deH'utilitä di ciö che e stato detto.
Qual e l'utilitä per me di questi applausi? Qual e l'utilitä di queste lodi e di
questi strepiti? La mia lode e che voi dimostriate con i fatti tutte le cose dette.
Allora io sarö beato e felice, non qualora voi accettiate, ma qualora mettiate in
pratica con grande ardore ciö che avete ascoltato da noi. 'Ciascuno corregga il
vicino: edificatevi Tun l'altro', dice (S. Paolo); se infatti non facciamo questo, il
delitto commesso da ciascuno porterä un danno comune e insopportabile alla
cittä." Sull'apprezzamento, per cosi dire a scena aperta, del sacerdote-oratore e su
altri aspetti delle dinamiche comunicative che si instaurano con il pubblico vd.
Stoiber (1954) e Roncoroni (1980). Cf. anche Wallace (1997) 99 n. 6 e 158
(ad n. 6). Su alcune Strategie oratorie di Giovanni e sugli ambiti in cui la sua
predicazione si realizza, vd. Mayer (1997) e (1998); BROTTIER (2004); MAXWELL

(2006) 51-54. Sulla topica antinomia tra lo spazio assembleare della chiesa e del

teatro in Giovanni Crisostomo (cf e.g Act hom. 10, 4 PG 60, 90; loan hom 1,

4 PG 59, 28) vd. LUGARESI (2008) 780 ss., a cui rinvio, piü in generale, per un
dettagliato inquadramento dei complessi e conflittuali rapporti tra Chiesa e teatro

nel sec. IV: la persistente ostilitä e conseguente condanna ecclesiatica di tutti gli
spettacoli ludici non impediva che vi accorressero - e in gran numero natural-
mente! — anche i cristiani.
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E poi ricorda loro che, pur non avendo compiuto atti malvagi,
essi provano il timore di chi ha osato farlo e temono comunque
che la collera dell'imperatore raggiunga tutti; e nessuna difesa e

sufficiente: non basta dire che non si era presenti, che non si

sono condivisi i crimini.
Semmai e probabile che si subisca una pena anche maggiore

dei colpevoli perche ci si e tenuti distanti dai luoghi della
rivolta, non si e cercato di impedirla, non si e cercato di tratte-
nere i facinorosi, non si e corso alcun rischio a difesa dell'onore
del re. Non e un merito non aver partecipato ai fatti; e un
demerito non averne fermato lo svolgimento e dunque si sarä

accusati per questo:

ibid. iSoü, fXTjSsv o-ovstSoTsp Totp ysysv7]pivoi,p xwv tstoXjit]-
xotcov oüx sXocttov SsSoixaptsv, xai <f>piTTO[t.sv, [j.7) xxavTap o too
ßa<ri.Xsa>p 0uptop xaTaXaßTp xai oüx äpxsf sip xrcoXoyiav to
Xsystv Oü 7xapY]p.7]v, oü auvySstv, oüx sxotvwvTjcra xwv ysysvvj-
pisvwv. At' aÜTO [rsv oüv toüto xoXai^ou, <f>7]<ri, xai SiSou Slxtjv
TY]V ZT/y—r^l. OTL pLY] TXapTjc;, [i.7]§S SXwXuep, fJ.7]Ss TOÜp -/.XOTO.OÜ-

VTap xaTSi/s?, p.7]Ss sxtvSüvsusp ünsp Tvjp sip tov ßaatXsa TijiTjp.
Oü ptsTStr/sp twv TEToXpiTjpisvwv; IxxaLvw toüto xai aTioSs^opiai.'
äXX' oüSs s7xsgjzq Ta yi.v6p.sva' toüto xaT7]yopiap aiptov.34

A conforto di questa argomentazione giurisprudenziale, se ne

aggiunge un'altra derivata dai Vangeli (Mt. 25, 24):

2, 4, 38-39 Tarka xai Txapa toü ©soü toc pvjpaTa axouaopsOa,
OTav aiyfi <f>spwpsv Tap sip aÜTOv üßpstp xai Tiapotviap ysvops-
vap' sxxsi xai o to TaXavTov sxstvo xaTa/waap oü/ üxxsp twv
xa0' saoTov svsxaXs'.TO tots (oXoxXTjpov yap tv]v TiapaxaTa-
0v]X7)v (xtxsSwxsv), äXX' otl aÜTY]v oüx ETxXsovaasv, OTl STSpOUp
oüx STxaiSsuasv, oti. to äpyüptov Totp Tpaits^iTaip oü xaTsßaXs,
TOUTStTTtV, oü Txapyvsasv, oü aUVsßoÜXsiKTSV, oüx STTSTtpiTJOSV, oü

34 "Ecco, pur non essendo a conoscenza dei fatti temiamo non meno di
coloro che hanno osato compierli, e abbiamo il terrore che la collera del re col-
pisca tutti; e non giova a noi dire a nostra difesa: 'non ero presente, non ne ero
al corrente, non condividevo le azioni'. Perciö dunque paga questo e, dice, paga
la piu grande pena, perche non eri presente, non lo impedivi, ne trattenevi
coloro che operavano male, ne correvi rischi per l'onore verso il re. Non parteci-
pasti alle imprese? Lodo questo e lo accetto; ma neppure fermasti le azioni: e ciö
e giä meritevole di accusa."
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StWp0aK7S TOU<; TlXTJCTtOV äxOCTfXoijVTai; TWV 7tOV7]pMV 8l.a TOUTO

/(ip'.r CTUYyvwpcTjp scp Tap äo'/pv;TV/r e-sv.-eto xoXa-
cTscp sxscvap.35

La parabola del talento conclude di fatto la prima parte dell'o-
melia. Giovanni aggiunge che comunque ha nutrito la massima
fiducia che, seppure finora non e accaduto, da adesso in poi i
fedeli si sforzeranno di correggere chi sbaglia, di porre atten-
zione a che Dio non sia offeso. Poiche quanto e awenuto e

piü che bastevole a convincere anche i piü insensibili circa i

pericoli dell'inosservanza dei precetti cristiani e spingerli a cercare
la salvezza.

II passaggio dalla prima alla seconda parte del discorso awiene:
1) attraverso il rimprovero diretto per i fatti accaduti, nel corso
dei quali il popolo non ha fermato i responsabili della rivolta
la pusillanime inerzia di tutti nel frenare, fermare i tumulti e

paragonata all'inerzia di chi, nella parabola del talento, ha

saputo solo conservare il talento che gli era stato affidato, ma
non metterlo a frutto; 2) attraverso la presentazione di se

come figura autorevole e degna di fiducia: Giovanni rivendica
il merito di avere consigliato un atteggiamento piii mite e pru-
dente, ma il consiglio e stato disatteso. II risultato e la rovina
generalizzata che ne e derivata e che tutti vedono distintamente.
Ma da ora in poi i fedeli, resi consapevoli degli errori commessi

e rianimati dalle parole e dalle esortazioni del sacerdote potranno
tornare ad agire da buoni cristiani, con fiducia e speranza.

Dopodiche, come se si trattasse di una delle tante, abituali
occasioni di ammaestramento dottrinario, Giovanni passa a

commentare il passo paolino sul tema della ricchezza e sul vizio

35 "Ascolteremo anche queste parole dal Signore quando in silenzio soppor-
teremo le offese e gli oltraggi fatti a lui; poiche anche colui che ha seppellito il
suo talento non era accusato per le sue azioni (infatti aveva restituito integro il
deposito), ma perche non l'aveva accresciuto, perche non aveva educato gli altri,
perche non aveva affidato il denaro ai banchieri, owero non ammoni, non
consiglio, non rimprovero, non corresse dalle azioni malvagie i suoi prossimi che

vivevano disordinatamente; per questo egli era mandato in quegli insopportabili
castighi senza alcun perdono."
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morale dell'avarizia e aviditä che puö spingere ad azioni dis-

sennate, che costituisce propriamente la lettura del giorno:
dall'analisi delle conseguenze dopo i disordini contro la pur
gravosa tassa imposta da Teodosio nasce la riflessione etica sulla
ricchezza, un bene Strumentale, di cui si ha un possesso comun-
que temporaneo e spesso confuso con una proprietä inaliena-
bile, un bene che resta inerte se lo si custodisce gelosamente
invece di trasformarlo in benefici per se e per altri:

äXX' ovi ;xsv, si xai p.7] upoTspov, vQv yoöv TauTY]v spyaastrOs

ty]v SiopGwaiv, xai tov 0sov üßpt^ofxsvov oü 7tsp(.6t|;s<T0s, cr<|>6-

Spa TC7u<TTSuxa. 'Ixava yap ra aufxßsßYjxoTa, sl xai [XYjSsip o

Trapatvwv V]v, xai Toup errßoSpa ävai.(T0Y]Ta>p Staxstjxsvoup ireiaai
Xourov Tvjt; oixsiap sTO.Xaßs(T0ai. awTYjpiap. 'Hpxv Ss wpa Xourov

tyjv siw0ixav üpiv oltzo too IlauXoi) 7tapa0stva(. Tpaus^av, ty)v
(jv][xspov avayvwaOsitrav prjaiv 7tpoxs(.p(.aafxsvoi)p, xai sip fxsaov
xaTa0sfxsvoup aitaai. Ti tot' oüv s<m to <TY][xspov ävayvaxrOsv;
Totg nXovaioig ev reo vvv aiwvt naqayyeXXe j^rj viprjXo(f>qoveiv
xai xaxa nXeove^tag (Paul. Tim. 1, 6, 17).3(5

Ma la vera ricchezza e altro e la seconda parte dell'omelia (2, 5-9),
con l'aiuto di S. Paolo e di illustri modelli scritturali, chiarisce

perfettamente qual e per il cristiano la vera ricchezza, o meglio
la ricchezza vera.

La ricchezza materiale, il valore ad essa generalmente attri-
buito, la paura di essere privati di questo vanto e le conseguenze
nefaste che ne possono derivare sul piano etico e su quello
civile, politico: ecco il tema-guida sviluppato pragmaticamente
lungo tutta l'omelia, in forme distinte e complementari nelle
due parti in cui essa si articola.

36 "E ho avuto molta fiducia che, se anche non e awenuto prima, ora dun-
que esercitiate questa correzione e non permettiate che Dio sia offeso. Infatti le

cose accadute sono sufficienti, anche se non c'era nessuno che ammoniva, a con-
vincere coloro che sono stati molto insensibili a cogliere per il resto la propria
salvezza. Ci resta solo di approntare per voi la consueta mensa (allestita) dall'a-
postolo Paolo, offrendovi la lettura di oggi e proponendola a tutti. Che cosa e

stato letto oggi? 'Ammonisci i ricchi a non essere orgogliosi nel tempo presente;
e contro l'avarizia'."
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DISCUSSION

L. Pernot: A en juger d'apres les extraits reproduits, ce discours

tres travaille est un beau morceau de rhetorique. On y reconnait
d'abord des caracteristiques du style asianiste, comme le staccato

(2, 1, 33 tl emco xts. 2, 1, 34 Slocxotttstocl poL xts.) ou le

jeu sur les mots (2, 2, 36 ttoXutoxlp y.—y.ic), ainsi que des topoi
(la douleur qui rend muet l'orateur, le contraste entre le passe
et le present). Ceci rappelle les preceptes de Menandros le
Rheteur sur la monodie et se situe dans la tradition des deplora-
tions d'Aelius Aristide sur Smyrne et de Libanios sur Nicomedie.
Puis, dans la deuxieme partie, avec l'intervention de la Bible, le

registre stylistique change. L'eloquence chretienne transcende la

rhetorique pai'enne. Significatif est le refus de "pop xoupov Uj/x-
YcoY^öevTep en 2, 4, 38. II marque un rejet simultane de la

rhetorique des orateurs (le xoupop ä la maniere de Demosthene)
et des philosophes (la yuyayoma au sens du Phedre).

C. Kremmydas: Thank you very much for your refreshing
analysis of John Chrysostom's oratory. I was struck by the
remarkable continuity in terms of rhetorical strategies and
oratorical style within the genus deliberatiuum. The classical
oratorical tradition as well as the biblical texts are both sources of
inspiration. I singled out the passage at 2, 4, 38 where he
repudiates the theatrical culture as recalling the Mytilenean debate

in Thucydides book 3 and Cleon's condemnation of the fact
that contemporary assembly debates in Athens had turned into
spectacles. This later became a topos of censure of the audience and
in other speeches of John Chrysostom the theatre is explicitly
associated with the devil. But this same passage is also remarkable

in terms of the similarity of the way in which he promotes
his own ethos to what we saw in Demosthenes. Of course, John
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is also looking back to the ethos of Paul as a pastor/advisor. But
do you think that any echoes of classical paradigms might be

conscious imitations or simply a natural result of his rhetorical
training?

M.S. Celentano: Anzitutto ringrazio Christos di constatare la
"remarkable continuity in terms of rhetorical strategies and oratorical

style within the genus deliberatiuum" e pertanto di condivi-
dere la mia lettura delfomelia 2 del De statuis in una prospettiva
anche politica, piuttosto che soltanto didascalico-epidittica, come
comunemente awiene. E grazie a Laurent Pernot per avere messo
in evidenza nell'omelia l'impiego nutrito e variato di tratti stilistici
molto significativi e di frequente riconducibili ad un consolidato

repertorio tecnico, soprattutto epidittico.
Entrambi i colleghi neU'omelia: a) colgono un qualche debito

di Giovanni Crisostomo nei confronti deH'oratoria 'classica' - a

partire dall'eccellenza ateniese di IV secolo a.C. e soprattutto a

partire da Demostene, consacrato da una lunga tradizione reto-
rica come campione di quella eccellenza b) rilevano alcuni
specifici adattamenti al contesto cristiano e religioso di stilemi
e/o moduli espressivi codificati di tempo in tempo nella prassi
oratoria, divenuti poi oggetto di insegnamento-apprendimento
nelle scuole di retorica, e infine raccolti in modo sistematico
nei manuali tecnici.

In merito a quest'ultimo ambito: di certo alcuni stilemi di
tipo patetico presenti neU'omelia riportano piii direttamente
all'epidittica e quindi e del tutto naturale riferirsi alia precettis-
tica di Menandro retore. Cost come certamente e ben sedimentata

in Giovanni e adattata a se stesso, ai suoi discorsi, la cono-
scenza profonda della tradizione oratoria greca, dei modelli
esemplari nella varie epoche, ivi compresi anche alcuni a lui
contemporanei. E per di piii e ben testimoniata la sua capacitä
di scegliere i registri elocutivi e performativi di volta in volta
piii adatti nei discorso. Quindi puo essere ragionevole che

talora il lettore di Giovanni Crisostomo si trovi a richiamare
alia memoria Y ethos oratorio di Demostene o i suoi tratti
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espressivi piü significativi. Senza contare che, com'e noto, Demo-
stene costituiva un modello didattico di eccellenza nelle scuole
orientali di retorica.

Dopo questa premessa vorrei perö chiarire piix in dettaglio
alcuni altri elementi.

(Pernot) Quanto alia notazione "dans la deuxieme partie,
avec l'intervention de la Bible, le registre stylistique change.
L'eloquence chretienne transcende la rhetorique pai'enne", va
precisato che riferimenti ispirati alia Bibbia, e relativi registri
narrativi, sono presenti fin dalla prima parte deH'omelia: basti

pensare alla descrizione iniziale di Giobbe, tratteggiato al cul-
mine delle sue disgrazie (2, 1, 34) che prefigura lo stato mise-
revole in cui versa la cittä di Antiochia nel momento in cui
1'omelia e tenuta. Mentre la seconda parte, dedicata alla lettura
del giorno - un'epistola di S. Paolo - e relativa catechesi su uno
specifico luogo {Tim. 1, 6, 17) ha inizio a 2, 5, 39. A partire da

2, 1, 35 moduli espressivi classici e biblici si alternano anche
nella ripetuta esternazione del dolore per le presenti sventure di
Antiochia accompagnata dal rimpianto di un felice passato.
Ben prima dell'inizio della seconda parte.

Ma certamente e doveroso il richiamo ai topoi epidittici
dell'elogio (funebre) delle cittä (L. Pernot menziona i precetti
di Menandro, ma anche il compianto di Elio Aristide su Smirne
e di Libanio su Nicomedia, "les preceptes de Menandre le

Rheteur sur la monodie et les deplorations dAelius Aristide
sur Smyrne et de Libanios sur Nicomedie").

Da parte mia ricorderei soprattutto i topoi relativi alla cittä
assediata.

Piü che alio stile, in particolare ad uno Stile 'asiano', all'uso
enfatico e protratto a) dell'appello al pubblico vd. staccato
nelle interrogative in 2, 1, 33 e 34), nonche b) delI'enargeia per
rappresentare i dettagli deH'emozione dell'oratore farei invece
riferimento ad una organica caratterizzazione orale del discorso,
con i dovuti adattamenti, mette felicemente in pratica le regole
aristoteliche sul discorso (Arist. Rhet. 3, 12, 1413b3 ss.) secondo
che sia destinato alla lettura o piuttosto aH'ascolto. Insomma
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l'omelia costituisce un esempio discorsivo del tutto nuovo:
non tanto 1) per l'utilizzo abituale o invece innovauvo di stru-
menti retorico-stilistici tradizionali, e 2) neanche per la conte-
stualizzazione di elementi biblici e semitici in un impianto di
tipo didascalico e informativo omelia), ma soprattutto e piü
ampiamente, per il fatto che tutti questi elementi nel loro insieme

sono applicati ad una comunicazione questa si in parte tradizio-
nale e in parte necessariamente innovativa. Non a caso nel mio
testo ho precisato che l'omelia presenta i tratti del cosiddetto
discorso di consenso condiviso, nel quale l'oratore non e esterno
all'assemblea a cui si rivolge: ne e parte integrante.

Riguardo a 2, 4, 38:
Suggestiva l'ipotesi di una lapidaria e densa allusione rifiuto

simultaneo delle pratiche retoriche di oratori e filosofi. Ma non
c'e spazio in questa occasione per parlarne distesamente.

(Kremmydas) Anche in questo caso e molto suggestivo il
richiamo alia spettacolarita dei discorsi assembleari in Tucidide
(3, 38, 3 ss.) e al conseguente comportamento del pubblico:
i cittadini diventano "spettatori delle parole e ascoltatori dei
fatti" (§ 4) dando maggiore fiducia a quanto viene detto da
altri - e in modo nuovo e seducente - piuttosto che alia propria

esperienza autoptica.
E ancora piü suggestivo di ulteriori riflessioni perche effetti-

vamente Giovanni in questo luogo dell'omelia non sta trat-
tando del diffuso successo che hanno gli spettacoli in Antiochia
(ahime anche presso i cristiani!) o delle aspettative inappropriate
dei fedeli per performances di tipo teatrale (sulla persistete osti-
litä e conseguente condanna ecclesiastica di tutti gli spettacoli
in etä tardoantica si veda quanto ho scritto nel mio testo definitive

p. 362 e n. 33). Egli sta reagendo agli applausi per cost dire
a scena aperta che gli sono appena stati rivolti. A questa appro-
vazione spontanea ed entusiastica, ma anche teatrale, spetta-
colare egli risponde ricordando a tutti i presenti quali sono i

rispettivi ruoli nella presente circostanza e quali di conseguenza
devono essere i comportamenti e le aspettative di chi parla (il
sacerdote-oratore) e di chi ascolta (i fedeli).
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Quindi: 1) si, Giovanni fa trasparire ripetutamente il proprio

ethos oratorio; 2) di certo la scuola di Libanio e la parallela
formazione religiosa costituiscono un raro e completo curriculum
oratorio fra tradizione e innovazione; 3) ma non necessaria-

mente S. Paolo e l'unico modello di riferimento di Giovanni.

M. Kraus-. Eine Zwischenbemerkung: Wenn Johannes Chry-
sostomos sagt: oöx sctti Oeavpov y\ exxXYjcna {De statuis 2, 4,

38), dann sollten wir das auf keinen Fall metaphorisch verstehen

(etwa im Sinne: „Kirche ist kein Theater"), sondern wir
sollten im Auge behalten, dass theatron seit der Spätantike
auch und vor allem eine Zusammenkunft von Gelehrten und
Intellektuellen zum Zweck des Gedankenaustauschs über
Literarisches meint, also eben den Ort, an dem professionelle
Rhetoren und Sophisten vor Publikum wettkampfmässig ihre
Prunkdeklamationen vortrugen.1 Hier buhlten diese „Konzertredner",

wie Ludwig Radermacher die Schaudeklamatoren der
Zeit treffend genannt hat (übrigens ohne dass das Zitat für ihn
irgendwie beleghaft zu sichern wäre), um den Applaus des

Publikums und sparten dabei nicht mit brillanten Schaueffek-

ten. Was Johannes also meint, ist: Dies hier ist kein wohlfeiles
Spiel, kein l'art pour l'arp, hier geht es um Ernst, mit
möglicherweise einschneidenden Folgen (spektakuläre Schiffbrüche
der an die Kunstweh von Klassenzimmer und Konzertbühne
gewöhnten Schulrhetoren der Spätantike im realen Ernstfall
sind bezeugt). Zudem hat ja auch das Wort sxx/yma in dem
Zitat einen signifikanten Bedeutungswandel vollzogen: von der

Volksversammlung zur Kirche (faktisch ist es ja eine Versammlung

in einer Kirche - laut der Didaskalie Iv t?) TtaXouijc

XeyofjtivY) IxxXy)ctl(}c -, zu der Johannes in der Homilie spricht).
Hätte man denselben Satz im 4. Jahrhundert v. Chr. also noch
verstanden als „die Volksversammlung ist kein Theaterrund",

1 Vgl. GRUNBART, M. (Hrsg.), Theatron Rhetorische Kultur in Spätantike und
Mittelalter - Rhetorical Culture in Late Antiquity and the Middle Ages (Berlin,
2007), VII.



374 DISCUSSION

so im 4. Jahrhundert n. Chr. vermutlich als „die Kirche ist
keine Deklamationsbühne". Übrigens hat auch Libanios, was
Johannes verschweigt, in derselben Sache das Wort ergriffen
(Or. 19).2 Nur waren weder Libanios noch Johannes
Mitglieder der nach Konstantinopel entsandten Delegation, deren
Anführer und Sprecher vielmehr Bischof Flavianus war (vgl.
Johannes, De statuis 21). Dieser war aber längst vor den Reden
der beiden abgereist, konnte ihre Argumente also für seine

Mission gar nicht verwerten. Allenfalls konnten die in Antiochia
anwesenden Sonderermittler des Kaisers, Flavius Caesarius und
Ellebichus, durch Boten den Inhalt der Reden in die Hauptstadt

gemeldet haben. Jedenfalls dankt Libanios alsbald den
beiden für ihre Vermittlung (Or. 21 und 22) und dem Kaiser
für die erwiesene Milde (Or. 20, bes. § 1).

A. Chaniotis: This oration is very impressive as regards its

persuasion strategy and its structure. In the first part of his
oration, John uses expressions and images that insinuate the lack
of agency, and consequently the lack of responsibility, on the
side of the Antiochenes. The incidents are characterised with
metaphors of illness (e.g. aniaton elkos) and frenzy (bakcheuein,

mania) and attributed to the evil eye and devil's actions. In this
first part, John also uses expressions that highlight inability (ti
eipo, ti laleso?) - his inability to speak - and lack of control due

to excessive emotion (cf. the vocabulary of emotion: threnos,

dakry, odyresthai). The orator concludes the first part by saying
that this is where he originally intended to stop his oration;
and by saying this he draws the attention of his audience to the

entirely different tone of the second part of his speech, which
no longer is dominated by the lack of agency but by the importance

of responsibility. He invites his audience to regain agency
and responsibility by reminding it that it is not the passive
audience of a theatrical performance. An interesting aspect is

2 Vgl. STENGER, J., Hellenische Identität in der Spätantike Pagane Autoren
und ihr Unbehagen an der eigenen Zeit (Berlin, 2009), 243-244; vgl. auch Or 23.
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John's broad definition of responsibility, which includes inertia.
This definition is paralleled by pagan religious texts that
condemn the individual who knows of or observes the commitment

of a crime or a sacrilege and remains inactive; e.g. we
encounter this in the cult regulation of an association in Phila-
delpheia (Tituli Asiae Minoris V 3, 1539, 1st century BC) and
in a 'confession inscription' from Kollyda (SEG LVII 1185,
AD 197). By constructing this contrast between the first and
second part, John aims to transform the listeners from a passive
audience to active agents, conscious of their responsibility to
change their situation.

M. Kraus: Wenn Johannes Chrysostomos die Verteidigungstaktik

einschlägt, die Verantwortung für das Delikt der
Statuenschändung von den Bürgern Antiochias auf einen ganz anderen

Schuldigen (nämlich den gegen die Stadt wütenden Teufel,
den SiaßoXot;) abzuwälzen, so handelt es sich aus schulrhetorischer

Sicht um das in der Statuslehre als pexacrnxcn;; oder
remotio criminis bekannte Verfahren.3 Was sich hier abspielt,
ist also klassische Rhetorenschule, freilich in charakteristisch
christlichem Gewand. Johannes plädiert gewissermassen auf
einen speziellen Fall von ,Befehlsnotstand'.

M. Edwards: This excellent discussion adds to our Entretiens'

new 'rhetoric': the mixed genres of the speech, the context,
John's use of history and classical rhetorical methods. Thank you
all.

3 Cf. Rhet Her 1, 25; Cic. Inu 1, 15; 2, 86-91; Quint. Inst 7, 4, 13-14;
Victorin. Gramm., p. 191, 26-43; 285, 23-286, 15 Halm; Sulp. Vict. Inst or
54, p. 347, 14-25 Halm; Iul. Vict. Rhet. 3, 8, p. 381, 23-31 Halm p. 13

Giomini / Celentano; Fortun. Rhet. 1, 15, p. 93, 11-19 Halm p. 89 Cal-
boli Montefusco; Hermog. Stat 2, p. 39, 6-9 Rabe; 6, p. 72, 7; 75, 11-21
Rabe; Aquila De figuris 16, p. 23, 10-24, 14 Elice Hermag. I B 16b Mat-
thes Hermag. Mai. T 40 Woerther; Sopat. Rhet. In Hermog stat eomm

p. 174, 16-26 Walz Hermag. III 10 Matthes Hermag. Min. T 13 Woerther;

zu weiteren Belegstellen siehe die Ubersicht bei WOERTHER, F. (Hrsg.),
Hermagoras Fragments et temoignages (Paris, 2012), 194-195.
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