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 NOTA A NEP. HANN., 7,4

 L'interpretazione di Nep. Hann., 7,4 presenta aspetti controversi al punto che
 discordi sono le lezioni proposte dagli editori. Tale il tradito concorde dei codici:
 Hue (sc. Karthaginem) ut rediit praetor factus est postquam rex fue rat anno se

 cundo et vic simo: ut enim Romae c nsules sic Kartha^ine quotannis annui bini reges
 creabantur . Il disagio interpretativo deriva soprattutto dalia difficolt di indivi
 duare, attraverso il diaframma della trasposizione, le magistrature cartaginesi corri
 spondenti ai termini praetor e rex e di armonizzarne la cronolog a con le tappe della
 biograf a annibalica. La convinzione che l'espressione anno secundo et vic simo
 si riferisse agli anni di comando militare del Cartaginese (appunto ventidue dal 221
 al 200 a.C.) indusse lo Heusinger ad invertir l'ordine delle due cariche 1: al ritorno in
 patria Annibale, dopo aver assolto per ventilue anni aile funzioni di generale (prae
 tor), avrebbe assunto la cari3a di rex, assimilata al consolato romano e identificabile
 con il sufetato cartaginese. Tuttavia 1'emendamento, che ha trovato favorevole
 accoglienza tra la maggioranza degli editori 2, non costituisce una soluzione soddisfa
 cente. Implica, infatti, Pingiustificita espunzione dal testo del vocabolo praetura che
 ricorre poco oltre in riferimento alla magistratura cartaginese di Annibale (Hann.,
 7,6: ... deinde anno post praeturam M. Claudio L. Furio consulibus Roma legati
 Karthaginem venerunt ); ignora la concordanza della lezione manoscritta con il
 luogo liviano in eui, in occasione della medesima carica, adottata la qualifica di
 praetor 3; conferisce, in ultimo, alla determinazione temporale anno secundo et vi
 c simo un valore continuativo che Puso dell'ordinale parrebbe escludere.

 Neppure il Picard, sebbene si sottragga alla tentazione delTinversione termino
 l gica, sembra fornire un'interpretazione immune da riserve quando sostiene che
 Annibale avrebbe per ventidue anni detenuto, nel corso delle sue campagne militari,
 un potere an logo a quello di un re (rex) 4. Siffatta soluzione costringe, infatti, a consi
 derare la nota esplieativa ( ut enim Romae . . . ) come una maldestra glossa inter
 polata nonch a rilevare nell'uso del num rale ordinale un errore nepotiano.

 Non pare altresi convincente l'ipotesi secondo eui il termine rex, che ricorre due
 volte nel luogo in esame, alluderebbe nel primo caso alla carica di generale , nel

 1 L*emendamento proposto nelTedizione A. VAN STAVEREN - G. H. BARDILIUS, Cornelius Nepos.
 Vitae excellentium imperatorum, StuttgaTdiae 18202.

 2 K. NIPPERDEY - K. WITTE, Cornelius Nepos, Berlin 1913 (196212); A. M. GUILLEMIN, Corn lius N pos.
 Oeuvres, Paris 1923 (19703); H. MAXCOVATI, Cornelii Nepotis quae exstant, Torino 1944 (19643); J. C.,
 ROLFE, The Book of Cornelius Nepos, London - Cambridge 1947; M. RUCH, Corn lius N pos. Vies d'Hun
 nibal, de Cat n et d'Atticus, Paris 1968. A. FLECKEISEN - C. HOLMIUM, Cornelii Nepotis Vitae, Lipsiae
 1916, accetta TinversiDne terminDlogica ma sostituisce al termine praetor il vocabolo imperator.

 3 Liv. XXXIII, 46, 3: ... praetor factus Hannibal vocari ad se quaestorem bissit .
 4 G. CH. PICARD, Les sifkes de Carthage dans Tite-Live et Corn lius N pos, Revue des tudes la

 tines , XLI (1963), pp. 269-281.
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 secondo a quella di sufeta 5. Ne risulterebbe, infatti, vanificata la funzione della
 nota esplicativa ed il discorso denuncerebbe una grave incoerenza.

 L'insoddisfazione prodotta dalle precedenti interpretazioni incoraggia a proporre
 una soluzione che si astenga da non giustificate manipolazioni testuali e che non im
 plichi necessariamente un errore di Cornelio Nepote 6.

 Un'interpretazione letterale del testo induce, infatti, a riferire entrambe le ca
 riche ricoperte da Annibale agh anni posteriori al suo richiamo in patria, avvenuto
 su ingiunzione del senato romano nell'anno 200 a.C. Cio : giunto a Cartagine, egli
 divenne pretore dopo essere stato re nel ventiduesimo anno. Il riferimento cronol gico
 pu essere correttamente inteso se posto in relazione con la t cnica di datazione ne
 potiana, che, nella vita di Annibale, amanea ad una cronologia assoluta basata sulla
 citazione dei consoli romani in carica, la consueta cronologia relativa, interna alle
 sing le vitae, il eui ordito costituito dalle tappe phi rappresentative della biograf a
 che fungono da punti di riferimento per gli eventi posteriori 7. Nel caso in esame la
 carica di rex sarebbe stata ricoperta nell'anno 199 a.C, procedendo il conteggio a par
 tire dalia data di assunzione del comando militare (221 a.C): ultimo evento a eui
 ancorata la cronologia relativa che lo scrittore abbia corredato di una definizione tem
 porale. A suffragio di tale interpretazione milita un luogo di Zonara dalia eui testimo
 nianza traspare il ricordo di un movimentato rendiconto affrontato dal Cartaginese
 con ogni probabilit ad opera del consiglio dei centoquattro all'atto della sua deposi
 zione da generale 8. All'assoluzione avrebbe fatto seguito, veros milmente nell'anno
 successivo, l'assunzione o x ei (locxp v della massima magistratura prevista dagli or
 dinamenti cartaginesi 9.

 Presumibilmente durante l'esercizio di tale carica Annibale dispose l'utilizzazione
 dei soldati reduci dalia guerra per la messa a cultura di ulivi su vaste estensioni di ter
 ritorio africano, come riferisce Aurelio Vittore 10. Dalia sua pur concisa testimonianza
 traspare come la classe dirigente cartaginese, se non favori, almeno toller l'ascesa

 5 Di tale awiso E. BACIGALUPO PAREO, / supremi magistrati a Cartagine, in Contributi di Storia
 Antica in onore di A. Garzetti, Genova 1976, pp. 77-81.

 6 Secondo S. GSELL, Histoire ancienne de VAfrique du Nord, Paris 1918, vol. II, p. 193, n. 5: N pos
 a tout brouill . A conferma del suo giudizio egli sostiene che pin di ventidue anni intercorsero tra la no
 mina a generale e Pelezione a pretore di Annibale. L'osservazione, in s corretta, poggia tuttavia su una
 interpretazione del passo viziata da un'errata comprensione del costrutto temporale (Annibale divenne
 pretore ventidue anni dopo essere stato re): infatti Pindicazione num rica non segue mai il nesso tempo
 rale postquam, ma lo precede o talora inserita tra post e quam. Cfr. in proposito A. LEVI, La grammatica
 di Cornelio Nepote, Studi italiani di Filolog a classica , XXI (1915), p. 379.

 7 Per la vita di Annibale le tappe a eui ancorata la cronolog a interna sono: la partenza alla volta
 della Spagna (3,1), Passunzione del comando militare (3,2), Pelezione a pretore (7,6), la fuga in oriente
 (8,1). A tali awenimenti Cornelio Nepote si ricollega usando per lo pi il nesso temporale postquam. Ad
 es.: At Hannibal anno tertio postquam domo profugerat, L. Cornelio Q. Minucio consulibus, cum quin
 qu navibus Africain accessit... (8,1). Nel nostro luogo lo scrittore si astiene dal completare il costrutto
 temporale precisandone il termine di decorrenza poich la congiunzione postquam era gi stata impiegata
 alPinterno del periodo al fine di indicare il rapporto cronol gico intercorrente tra la carica di rex e quella
 di praetor.

 8 ZONAR. IX,14: . . . 'Awi <X St XaT7]y p7)TO TOXp TOt OLXSIOI CO TTjV TS 'PcopLTjv
 Xa eiv cWrj&el xai [ir ateX^aoc xai TT)V Xetav rr v IX T j 'PnxXta a sTeptcr fxsvo . ou jrr v xal

 Xco, XX xal rr v ^sytanqv TCOV Kapx^Sov cov apxv)V o x (xaxp v 7reTp 7ir). Per le funzioni
 esplicate dal consiglio dei centoquattro cfr. IUST. XIX,2,5.

 9 L'accenno di Zonara alla carica ricoperta da Annibale stato generalmente ma err neamente inteso
 come un anticipato riferimento alla pretura di eui lo scrittore tratta pi oltre (IX, 18). L'espressione oux
 el (xaxp v non deve essere, infatti, interpretata come un'indicazione della posteriorit dell'awenimento
 descritto ( non molto dopo ), bens! come un riferimento alla brevit della prima magistratura ( per
 non molto tempo ). Cfr. H. LIDDELL - R.. SCOTT, A Greek-English Lexicon, Oxford 19667, s.v. (xaxp v.

 M AUR. VICTOR. Liber de Caesaribus, 37,2: Namque ut ille oleis Africae pleraque per legiones, qua
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 pol tica di Annibale nella speranza che il suo prestigio facilitasse l'impiego a fini ci
 vili dei reduci scongiurando il ripetersi dei noti episodi di ribellione che avevano se
 guito la prima guerra p nica.

 Spirata la magistratura annuale, Annibale torno alla ribalta della scena pol tica
 con l'elezione a pretore, che Cornelio Nepote data all'anno 197 a.C. u. A tale magistra
 tura annibalica egli ascrive la promozione di un en rgico piano di risanamento ammini
 strativo. Inoltre la phi ricca testimonianza di Livio documenta un'articolata azione
 di governo tesa a limitare, attraverso una riforma costituzionale, il potere dell'ordo
 iudicum, roccaforte dell'aristocrazia fondiaria tradizionalmente avversa ai Barcidi 12.

 Il passo nepotiano in esame consente, comunque, di chiarire che l'impegno po
 litico di Annibale si concreto nell'assunzione di responsabilit di governo in due di
 stinte occasioni (199 e 197 a.C); ne risulterebbe contraddetta, quindi, la convinzione
 che la sua pretura rappresentasse un inatteso ritorno alla vita pubblica dopo uno iato
 di quattro anni13.

 Precisati i tempi delle due cariche annibaliche resta da ind game gli esatti corri
 spondenti nel panorama delle istituzioni cartaginesi.

 Il termine rex palesa la sua derivazione per translatio dal vocabolo aaiXsu^ con
 eui le fonti greene sogliono designare il titolo di sophetim, attestato da numer se iscri
 zioni puniche ed indicante la suprema carica civile cartaginese, annuale ed eponima u.
 Il confronto con i eonsoli romani, istituito da Cornelio Nepote nella nota esplieativa,
 coincide peraltro con l'assimilazione c nsules <^> sufetes (trascrizione gr fica del vo
 cabolo p nico) che ricorre in Livio 15.

 Phi ardua risulta, invece, l'identificazione del corrispondente del termine prae
 tor che solo in occasione della magistratura annib alica viene impiegato per designare
 una carica civile cartaginese 16. In proposito , quindi, lecito avanzare, seppure a li
 vello indiziario, soluzioni alternative.

 Il termine praetor, in quanto trascrizione del greco p^cov, potrebbe gen ricamente
 indicare la funzione di magistrato o designare un sufeta di rango inferiore la eui
 presenza a fianco dei due eponimi stata autorevolmente sostenuta 11. Pi veros mil
 mente potrebbe corrispondere ad un sufetato dai poteri straordinari come autoriz
 zerebbe a sospettare Pampiezza e disparit di competenze all'interno delle quali An
 nibale oper in occasione della sua pretura 18.

 GlOVANNELLA CRESCI MAKRONE

 rum otium reipublicae atque ductoribus suspectum rebatur, eodem modo hie Galliam, Pannoniasque et
 Moesorum colles vinetis replevit .

 11 La datazione si deduce dal gi citato luogo Hann., 7,6; essa non concorda tuttavia con la testimo
 nianza liviana che posticipa alPanno 195 la fuga di Annibale in oriente, riferendo, di conseguenza, al 196
 la pretura del Cartaginese. In difesa del dato liviano si pronuncia M. HOLLEAUX, La rencontre oVHannibal
 et d'Antiochos le Grand ph se, Hermes , XLIII (1908), pp. 296-299.

 12 Liv. XXXIII, 46-47.
 13 Tra le pi recenti biografi annibaliche cfr. W. HOFFMANN, Hannibal, G ttingen 1962, e W. GOER

 LiTZ, Hannibal. Eine politische Biographie, Stuttgart 1970.
 14 Cfr. S. GSELL, Histoire ancienne ..., cit., II, pp. 193-194.
 15 Liv. XXX, 7,5: ... senatum itaque sufetes quod velut consulare imperium apud eos erat vo

 caverunt .
 16 Per praetor 00 cFTpaTTjy riferito alPambiente cartaginese cfr. S. GSELL, Histoire ancienne ...,

 cit., II, p. 193, n. 5. La pretura rivestita da Annibale cosi definita in ZONAR. IX, 18: TTQV [X7)YtafY)V
 Tcov KapxiQSovicov px^)V. IUST. XXXI, 2,6, applica ad Annibale la denominazione di console ma riferita
 alTanno della sua fuga da Cartagine.

 17 Cfr. G. CH. PICARD, Les suf tes de Carthage cit., p. 208.
 18 S. GSELL, Histoire ancienne ..., cit., II, p. 275, n. 2.
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