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Osservaz¡oni Su! Concetio Di “GiornoNatalizio” Nel Mondo Greco E
Romano E Su!! ‘espressione Di Seneca Dies Aetemi Natali

ILARIA RAMELLI

RESUMEN: La autora propone un pequeño excurso sobre la celebración de <lies nata/ls en el
mundo griego y romano, seguido de unas cuantas notas sobre la concepción del <lies nata/ls
en la Cristiandad temprana, donde esta expresión a menudo designa el día dc la muerte del
mártir, o simplemente la muerte del Cristiano. En el mundo pagano, el primer autor que
emplea <lies natalis en el sentido de «el día de la muerte de alguien» es Séneca.
SUMMARY: The authoress propases a short excursus about Ihe celebration of te <lies
natalis in te Greek and Roman world, followed by sorne notes about te conception of <lies
nata/ls in early Christianity, ixdiere Ihis expression oflen designates te day of the martyr’s
dcath, or simply of Ihe Christian’s death. In te pagan world, te first author vdio c¡nploys
<lies nata/ls in thc sense of “dey of someone’s death” is Seneca.

L Un excursus su/lefeste di compleanno nel mondo pagano greco e romano

Nel mondo greca’ ben presto si diffuse 1’usanza —analoga a quela persiana, a
quanto sembra: Aesch. Eum. 7sgg.; Hdt. 1133; Xenaph. InsÉ 1 3, 10—di celebrare il

giama natalizia (tptpa ‘ywtO2aoq) delle singole persone, una ricorrenza che ogni
armo dava adito ad una festa, come appunto la nostra festa di compleanna, con
regali, poesie di dedica, banchetti, in onore dello Ézycteáq 6a’qtcov proprio di
agnuno. Ma anche dopo la marte una persona pateva essere neordata m accasiane di
cas¡ddetti ‘tÚ ‘yEvéala, un’espressione che, altre a riferirsi in sensa stretto ala festa
ateniese omonima che si celebrava jI 5 Boedromiane. significava in Sefisa generale
[‘anniversario della nascita di una persona, sia durante la sua vila che, soprutiutia,
dopo la marte. Secando i grammatici yevtexta sarebócra i ven e prapri
anniversari della nascita, tanta dei vivi, quanta dci morti, aecostabili al <lies nata/ls
dci Ramani; il termine ysvÉma invece indica le eammemoraziani dei dcfunti e
davrebbe derivare da ysvklg; si pué avvicinare ai ramani Parentalla. Ai

‘ywéata alude giá un p~sso di Eradato (IV 26), che niguardo ai sacrifici annual

deg¡i Issedani in onore dei defimti dice: KCZ’t&1t845 Efl~v~g ‘tú ywtaicx; anche
in Sofocle sembra ricardata una simile conunemoraziane (EL 278-281), paiché
Clitennestra celebra can cari e sacrifici ií gamo della morte del manta, una

‘Sul giomo natalizio nel mondo greco Stuibcr, A. “Geburtstag”, in RAC IX,
Stuttgart 1976. calI. 217-243, part. 217-220; cfr. Lúbker, E. Lessieo mgionato dell ‘antichitá
classica, ti. it. Roma 1898, rist. l3ologna 1989, s.vv. Genesia, Gene/hIlar, p. 516; Jessen, s.v.
Genetl,lios,1, iii P.-W. VII 1(1910), col. 1133 sgg.; Schmidt, W., “Geburtstag im Altertuin”,
RGVI’7, 1(1908); Eiusd. rn’textoq ‘m~ra, inP.-W., VIII (1910), colí. 1135-1149.
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in Sofocle sembra ricordata una sinille commemorazione (EL 278-281), poiché
Clitennestra celebra con cori e sacriflel II giomo della mofle del manto, una
cerimonia ln onore degli dél liberatoni: sizpot<s éictuniv $~pcxv, ~v fi tó-ce 1

rtaúpcx ‘róv ÉqIÓV ~1c 5otXov KcvrtKtavw, 1 ‘tabr~ x~otc latmi KcZt
~n9ac~nyá 1 Otdiav t~x~xsÚ ‘~spÚ t; coYtiptots2. 1 personaggi importanti,
quali gil imperatori cd i loro parenti o gil eroi nazionail, i fondatorl dello cittñ
avevano sia durante la vita, sia dopo la mofle, teste di genetliaco pubbliche: II giomo
natalizio di Timoleonte ad esempio era festeggiato per tutia la Sicilia, secondo
Nepote perché commemorava le vlttonie del condottiero (77mo!? 5, 1, 2: Proelia
maxime natalí suo die fecit omnia, quo factum est ¿it elus a’iem nalalem festum
haberet universa Sicilia); nelI’Asia Minore greca si celebrava annunlniente e in
alcuni luoghi anche ogní mese quello di Augusto come erede di Alessandro e del
diadoclii3. 1 sovrani mn particolare celebravano anche ~-in vita— l’anniversanio

deIl’incoronazione chiamandolo yevtOXto
4 &a5~cztoq

4, con un USO derivato
pure esso dalia Persia (Hdt. 0(110). Anche gli déi avevano le loro rispettive teste
natalizie, celebrate nel giorno lii ciii ricorreva la loro nascita o epifania Ira gli uomini
(Plut. Quaest. Gr 9)5• A noi lnteressa In particolare 1’uso di celebrare II genetliaco in
commemorazione del defunto Invalso nelle scuole filosofiche: Socrate, Platone,
Aristotele, Carneado avevano ciascuno la propria festa natal¿n Plotino invece
aveva lasciato scritto no! suo testamento (Porph. ¡‘ita ¡‘lot. II 1; dr. 1 1) di non
festeggiare la sua nascita, ma solo <pella di Platone e di Socrate. E noto lnfatti
quimio Plotino fosse ostile all’lncarnazione dell’anima In un corpo, mentre prima
della nascita, ogli affenna, “oravamo altri uomini, e individualmente determinati, cd

anche déi” (&vOpontoí dXXoí bvtgg icctt ttvc~ Kcti Ocoi, FbI. Kan. VI 4, 14),
e dopo la nascita siamo prigionieri In un corpo; In questa luce si spiega anche
l’avversione manifestata dal filosofo neoplatonico per la dottnina cristiana della

‘Cfr. Schmidt, Geburtstag, pp. 3741; Jacoby, F., “IENRZL4. A Forgotien
Festival oftire Dead’, Abhandt Zur Griech. Geschichtsschreibung, Leiden 1956, pp. 243-259

con raccolta di tute le fonti antiche relativeni yEvsolfl.

‘Schniidt, “Geburtstag”, pp. 4146; 53-59.

4Sull’uso in particolare di Antioco di Commagene cli. DÉinie, H., Der K.5nigskadt

des Antiochos von Kommagene
4Schniidt, “Gebuztstag”, pp. 41-46; 53-59.

‘¡‘listen, E., es*w/a, inP.-W. VA, 2(1934), col. 2133; Schmidt, Gebuflsiag,
pp. 86-1 14; Stuiber, “Geburtstag”, col. 219.
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risurrezione dei corpi, poiché a suc avviso la vera nisurrezione non é “con it coipo,
ma dal carpo” (Enn. 1116, 6; cfr. III 2, 16; 11,12; II 9, 6; IV 3, 9/.

Nel mondo latino ~, II dies nata/ls —cui Censorino nel 238 consaGró
un’intera opera— era celebrato nei sacra natalicia, feste solenni di compleanno, con
doni anche poetiel, auguni, banchetti, libagioni, fumate d’incenso In onore del
Genius di ciascuno (Hor. Ep. 112, 187; 210). Anche del defúnti veniva celebrato il
gionno conanemorativo e i piú previdenti stanziavano anzi donazioni per avene
queste celebrazioni assicurate dopo la mofle8. La grande maggioranza dele
attestazioni del sintagma dies natalis nella letteratura latina, a quanto ho potuto
constatare dalia ricerca completa da me condotta su!!’ intero corpus del CD-Rom del
Packard Hunianities Institute, si riferisce appunto alía celebrazione del giorno
naralizio deBe persone, sopraltulto vive, rna anche giñ deflhnte ed assume sia un
senso stretto e ¡etterale di “giorno della (celebrazione della) nascita di una persona”9,

6Cfr. Reale,G.,Storiadellafilosoflaantica, IV, Milano 1993, Pp. 574-605.

7Sul giorno natalizio riel mondo latino Stuiber, “Geburstng”, coIl. 220; cfr. Lúbker,
Ussico, s.v. nata/Ls dies, sacra natalicia, p. 807.sgg.; cli. Ltlbker, Lessico, s.v. natalis dies,
sacra natalicia, p. 807.

8Schniidt, “Geburtstag”, PP. 44; 68-70.

~I-Iotrovato: Caes. Gal!? 6, 18, 2 (dies natales et mensum et annorum initia sic
obsen’at ut nocteiz> dies subsequatuz-); CeIs. Med? VII 12, 4 (lingua vez-o quibusdam cnm
subiectaparte a prima [natatí] die vincia est); Cic. Phit. II 14, 9 (Tu. somris jibus, erquid ad
eum umquam de re publica z-ettulisti? Al att quos re/en? Di imniortales! Ad eos soilicel
quoruin nobis ellain dies natales audiendi sunt. Hodie non descendit Antonius. Cur? Dat
natalicias, in hortis); Fin. II 101, 7 (tan, accurate tamque diligenter caveat et sanciat ut
Amynomachus et Timoemies, heredes sui, de Ilermarchi sententia dent quod salis sitad dien,
agendum natalein sun,,,); ¡03, 10 (magts fuisse vestn¿m agere Epicurí dio,, nata/em, quam
ii/ini testamento cavare ut agerelnr); Div. II 87, 11 (ChaMacis inpraedictione et in notatione
cuinsque vitae ex natali die minime essecredendum);Att 1, 1 (Cicerc’ Alacosal. [Natalil dic
treo sc4psisti epistulam ad me plnzam consilo; 3, 9 (hace att te dic natali meo scripsi); aif
Brut. 8,4 (egoenim D. Bruto liberato. caen, laetissimus II/e civtati dies illux¡sset idemque casu
Brnti nata/ii esset); Sext. Pomp. Fest. Verb. Signj[ 242 (privataeferiae vocantur sacrorun,
propriorum. velut dies natales); Front. Aur. Caes. 2, 10, II (Domino inca (iratian, meam
miii aif diein nata/em matris tnae celebranduin); 3, 10, 1 (Izare ini magister optime. Srio
nata/i die qnoiusque pro eo, quoins u dies natalis est, amicos vota suscipere, ego lamen
voto ¡¿oc die, tnonatal¿ benepraecari); 5,47,1; 5,57, 1;Aur Imp. 1,1,1 e 3; 1,2,1 eS; aif
Piren, 5, 1, 2; Gel!. Noctu Att. Pr. 3, 2, 2 (qnemnam cisc nata/em diem Van-o dicat, qni ante
nocús hoz-am sextain postve e.am natí sunt); 3, 2, 1 (quaeri solituin est. qni noctis hora tez-tia,
quartaveuve qua aNa natí sunt. uter dies nata/ii habed appel/ariqne debeat); 3, 2, 3; 3, 2, 6;
Justin, Dig. IV 4, 3 (etiam dies nata/ii ni adhuc dicimus); XXIV 1, 31 (ca/endis mmliii ant
naíali die dedisset);XXXIII 1, 23 (dienata/ii sul); L 16, 58 (nihilque re/efl. utruin priore ant
posteriore dic quis natus íft, et deinde Kalendaí cmi nata/ii dies est) e98; Iuv. Sat. V (quale
coronad Thmsea Ile/vidiusque bibebant / Brutorun, et Cassi natalibus); XII 1 (Nata/¿
Coz-vine, die mi/U dulcior haec lux); Mart. Ep. VIII 38 (att natalicium dien, colenduin); Nep.
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sia significati pié ampi e talora traslati’0. Particolare importanza. ovvmamcnte anche
a livello politico, aveva la celebrazione del glomo natallzio dell’iinpcratore, vivo o
defirnto, e del natalis inzpez-ii, clic corrispondeva al giomo delI’assunzionc del potere
impeniale da parte del principe in carica; solo eccezionalmente erano celebratl 1
natales impcrii di sovrani defijnti’1. Uno degll aspetti piú intercssanti della
concezione de! dicí nata/ls nel mondo romano consiste in effetti nella sua

Timol. 5, 1, 2 (cit. supra nel testo); 0v. Hez-oid. Ii (íes mihi natales iez-ant,curn lecta parentis
¡ ante dicm lacrinias oua bibez-e meas); Arí 1 405 (uve dies suberit nata/ii, sive Kalendczc);
Plaut. Capt. 1 74(Quia mi «st nata/ii dies; ¡ pz-op¡erca te vocarí aif te att cenan, yo/o); Cur.
656 (Pro Juppñer. isie es, qne,t¡ ego ¡ tibi miii nalail <ile); Epid. 639 (Non meminisli mc
auream aif te affez-z-e nat/i dic lunníain); Ps. 165 (Nam mi hodie nata/ii dies est); 778 (nune
Iznie /enoni hodie est nata/ii dies); 1238 (ja cul i significati di giorno della niascita e giomo
della mofle, lungi dall’essere assimilati, sono contrapposti: certumir mi hune eznoz-tualen,
facere cx nata/i die); Rud. 1173 (a bu/la aurea est, patez- quam dedir mi nata/i clic); Plin. ¡Sp.
VI 30 (Debemus niehez-cule nata/es tuos... celebrare); X 17 (nata/em tuum in provincias
celebrare); ¡‘liii. NI1 11139 (nata/i die); VII 2, 6 (hon,incnz tan/un, nudnm et in nuda humo
natali dic abicir ad vagitus statu); 172 (Antipatez- Sidonius poeta omnibus annis nno dic
tan/un, nata/i corripiebatur febre); 185 (comoediaz-um ¡¡istrío u. cunh popre/o admodun,
placuuiict. natalí dic mo convivininque haberet); XXXV 5, 4 (Epicurí yo/tus pez- cubicula
gestaní [..] no/oíl chis sacnfieant>; Sen. Ep. 12, 6, 7 (cii aliquus qul omnis caupleclatur el
cingat —¡lic pertinet a nata/i dic ad extremun,—); 102, 26 (che vedremo); SUd. Si/y. 1 4, 126
(nectite nunc /aetae cadentiaJI/a, sorores,! nectite! Nemo nodun, transn,uusi conpntet acvi: ¡
mc vitae nata/ii); Tac. Ann. XIV 12, 5 (s20 ches natalis Agrippinae inter infestos esse); Hist
11 95, 1 (et nata/em Vitellii diez,,); Ant>. VI 5,4 (dic natali Anguitae); 18, 2 (dien, nata/em
celebrant).

~l1otrovato: Cic. Flacc. 9, 15 (i//ac Deceníbres quae me conunlefuis/is! Quem ego

dien, vez-e nata/cm Iznius ¡a-bis ant ceñe sa/u/aren, appe/laz-e pouiun,); Red. Sen. 27, 11
(denique il/o clic, qnam P. Lcnlulus n,ihifz-atriqne nico liberisque nos/ru nata/em constituir,
non modo att nos/raza, vez-un, ciiam ad seznpiten¡i menzo,iwn temporus); Scsi? 131, 9 (cian
ipsií Nonis Sextilibus idem dies aadven/us mci fuisíer redhtusque nata/ii); Div. II 98, 7 (1..
quidem Taz-utiní Fiz-mnanus. familiaris noster, in primis Chaldaicis rationibus eruditus, ur/,ii
etian, no.sirae nata/em diem repexebal ab iii Pan/ibni. quibus eam a Bonn/o conditan,
accepimus); 99, 2 (0 vi, manman, erroris! Etianine Uz-bis nata/ii dies att vii ile/luz-un, ct
lnnaepcrtinebat?’); Fain. 3, 2 (dic tno natali viiioria nuntiata in mu/ti saccula videbamus ren,
pub/icam liberatain); Att 1, 8 (diem nata/em redimí mci cura ut in tuis acifibus amoenissimus
agan tecun, el cun, mdi); 1, 6 (ibí [Brundislil Tu/ho/a meohUí pruesto nata/i no ipso dic.
qui caíu idem nata/ii erat el Bz-undhsinae co/oniae); Loa. Hl 711 (quapropter neque nata Ii
privata vide/nr! ciscdic natura anmn,ae neefuncris experí) e schol. (Dienata/i animan, non
ciscprwiitani).

“Schsnidt, “Geburtstag”. Pp. 75-78. Naturalmesite, soprattutto riel tcmpi avanzati
defl’Impero, le liste di giorni natalizi degli irnperatori si allungavano enonnexncnte, cosieché
si rendeva necessario procedere talonx a tagil cd esclusioni, II cul significato era spesso
chiaramente politico: ibid.. PP. 67-70; Zecehiul, (1., Ricerche di itoriografia latina
tardoantica, Roma 1993, Pp.103-1 15.
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atiribuzione anche ad oggetti inanimati, come appunto l’impcrium, oppure tempil
(natales temp/oz-um, che ricorrevano nell’anniversario del giorno della dedicazione),
legioni, associazioni; soprattutto II nata/ls ¿inris ó documentato por Roma, ma anche
por Treviri o por Cmrene Orosio (MisÉ Adv. Pag VII 20, 3) atIesta la solenne
celebrazione del millenanio di Roma nel 248 d.C. sotto Filippo I’Arabo, che non
volle sacrifici cnuenti in quest’occas¿one’2.

2. .11 dies natalis nc1 mondo cristiano

Con i’avvento del Cnistianesimo e la neinterpietazione di molti aspetti
linguistici e concettuali pnopni del mondo classico papno ~, anche II valore

intrinseco di ches nata/ls e del suo cornispondente greco frnt~pa yevtO2~toq subisce
una radicale trasforniazione e, pon cosi dire, un ribaltamento, di ciii la prima
testimonianza sembra, a livello oncettuale, <pella di Ignazio d’Antiochia; a livello
verbale, quela del Martirio di S. Policarpo. Ignazio in effetti nella sim Epistola ai
Romnani~4, 6, paría del ~lomo della sua futura mofle por martirio come del giorno
della smi vera nascita: “E bello pon me m o r 1 r e in Gesi¡ Cristo [.4 cenco Quello
cheé morto por fbi, voglioQuellocheérisortopornoi. II mio rina scere 6
vicino. Perdonatemi, fratelli. Non Impediate che lo y i y a [sc. grazie al martirio],
non vogliate che lo m u o i a [sc. sottraendomi al martirio]. Non abbandonate al
mondo né seducete con la materia chi vuol esscne di Dio; lasciate che riceva la luce
pura: lA giunto, saró uomo” (6, l-2)’~. L’idca che la mofle del martire 6 in realtñ una
nascita alía vila eterna si tova anche nel IV libro dei Maccabel (pan. 16, 12-13),

‘2Schsnidt, “Geburtstag”, Pp. 79-83; Sordi, NI, 1 Cris/iani e 1 ‘Impero Romano,

Milano 1983, pp. 105-110, part. 108-109.

t3~ latino del Cnistiani e lii generale le nuove cafiche semantiche lnnnesse dal

Cristianesimo nelle llngue classiche sono oggetto, come ¿ noto, degíl ampi studi della scuoía
di Nlinega, dello Schrijnen e di Christine Mohrmann (mi limito a segnalare le Étndes della
Mohrmann, edite a piú niprese in Italia dalle Edizioni di Storia eLetteratura, Roma).

‘4Circa il dibaltito sull’attribuzione delle epistole ignaziane uicordo: Lightfoot, J.13.,
TIze Apoíto/ic Fatherí, 11, 8. Ignatius, £ Po/ycaz-p. i-I11, London 18892, rist. IIildesheim-New
York 1973; ¡‘anIsen, lxi, DicBniefe desIgnatiní von Antiochia ¿md den Biz-iefvon Po/ycazp
von Smyzna, zweite, neubearbeite Auflage, Ttlbingen 1985; SchroedeL,W.R., Ignatiní of
An/ioch, I’hiladelphia 1985; Eiusd. “Po/ycaz-pof Sniyrna and Ignatins ofAntioch 1 la ANRW
11,27, 1, Berlin-New York 1993, pp. 272-358; Mounier, CII, Of> est la question dignace
d Antioche? Bilan dun siécle de recherches, ¡870-1988, ibid. pp. 359-484; breve status
quaes/ionis con bibí, anche in Morcschini, C.-Nordlli, E., Storia del/a Le/teratura Cristiana
Antica greca e /atína, 1, Brescia 1995, PP 166-172; Quacquarelli, ALe Lettere di
Sant ‘Ignazio, In Eiusd. 1 Padrí Apoíto/ici, Roma ¡998, part. PP. 97 - 98.

¡ 5Ho riportato la tr di Qunequarelíl, A., in ¡ Padri Aposto/ici, Roma ¡998, p. 124,
con adattamenti minan
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laddove la madre dci martin non si aflhigge come sc i f¡gli fossero morti <ob3 dq

~zto6vflcK6uto) y kXmtflOn), ma come sc atiravenso il martirio Ii avesse gencratl
all’inunortalitñ (&vattiaotaa ág &Oavcxotcn’)6

Nel Martirio di S.Policarpo (155 d.C.)’7 la ‘mára gen~qIioj é posta in
connessionc non con la nascita di Policarpo, ma con ji suo martirio. In Mart
S.Po/ycarpi 18, 3 ( Eus. flisí. [Dccl. IV 15), i fedeil, una volta moflo Policarpo,
affermano: 1tcLpé~Et ‘r¡íiv b Kt~oq hwtcAiiv tfp ‘roiS ~icxp’tnptoucz¶,tct
tptpcw ‘ycvtexíov’8. II giorno natale di Policarpo quale giorno dcl suo martirio
compare anche nel Mart. Pionii (2, 1-3), dipendente da quello di Policarpo, come
giorno della cattura di Pionio’9. Riguardo alía celebrazione del natale del Martin nel
giomo della loro mofle, molto pié tarda, della metá del IV see., é 1 ‘attestazione di un
canone del Sinodo di Laodicea (can. 51) che vida di celebrare II í.tap’ttpov
‘ywt0Xioq in Quaresinia. raccomandando di celebrare II natale dci Martin nel
sabati e nelle domeniche in cui non fosse proibito; vedremo anche ulteniori fonil nel
mondo occidentale.

In Occidente la prima attestazione del “nibaltamento di significato” del dies
nata/ii sembra quella di Tertuliano (De Corona 3, 3. 3): descnivendo le usanze
cristiane, dopo ayer nlcordato 1 ‘Eucanistia Tertuliano espone: ob!a/iones pro
defunclis, pro nata/icii.s annua die facimus. Fabio Ruggiero, seguendo

‘ter il testo mi baso su Scptnaginta. itt est Ve/us 7cstamentum graece irexta LXX
interpretes, cd. Rahlfs, A. ,Stuttgart 1979, p. 1180.

“C&. Simonettl, M., ‘A/cune osucrvazioni su/ niartiño di Po/icarpo , (ilE 9
(¡956), PP. 332 sgg.; Sordi, M., “La da/a dcl manido di Policarpo e Pionio’, RSCI ¡5
(1961), PP. 284 -285; fiad, inRSCI44(1990), pp. 220- 221: ree. a Ronchey, 5., ‘Indaginei/
maz-tirio di son Po/icaz-po ‘, Roma 1990. Pci ulteriore cd aggiornata bibliografia rinvio a Die
apoito/isciren Váter, hrsg. von Llndemarm, A.-Paulsen, H., Túbingen 1992, PP. 258-259 e
soprattutto a Dehandschutter,13., Thc Martyrium Polycarpi: a Centnzy of Research, lo AÁRW
II, 27, 1, Berlin-New York 1993, pp. 485-552.

‘8Bastiaensen, A.A.R., “Allí cpauiioni dci martin’, «Fondazione Lorenzo Va/la»,
Milano 1987, pp. xix-xx, dice infatti: «ogni anno, nel giorno dell’anniversanio della morte,
essa [la comunitñ ecciesiale] si riunisce fiuoú le piura, ml luogo del martirio, p.r celebrare il
servizio liturgico connnemorativo», che comprendeva anche ¡‘eventuale letiura degil Acta del
martm ,si yak anche Aug. SermoDenis XVI 2, Sulla lcttura liturgica dcgli Acta martyrun¡,
y. Jounel. P., Le cuí/e dessaintes, ¡nL ‘Eglise en pz-iére. In/raduction á la /itnrgic. Le culte des
saintes, Paris-Tournai-Roma-New York 1961, pp. 766-785, pafl. 767.

‘>Anehe jI Martirio di Pionio ha suscitato nella critica un vivace dibatilto sulla sua
datazione; H. von Casnpcnhauscn ritúneva II Man. Pionii un profotto di fantasia dcl III see.
(cli. Stuiber, Gebnnstag. col. 229 che sembra concordare, ma si VCdiI SORI)I, La da/a d«/
martina.., cii.).
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un’interprctazione che risale a E. Keller (1871) e che fu ripresa iii pié occasioni da!
Dólger. traduce: “le oblazioni por i defunti le facciamo nell’anniversario della loro
mofle come se fosse u giorno della loro nascita”20. In effetti anche iii .&h. CasÉ 11,
1 (con la vedova che reca oblazioni annuali alío sposo trapassato) e Monog. 10, 4
attestano che i Cristiani a differenza dei pagani festeggiavano 1 ‘anniversario del
giorno della mofle e non della nascita e celebravano un sacrificio eucanistico In
onore del defimto, come atIesta anche Praescr 40, 4 a proposito di queste ob!a/iones
pen i defunti nelí ‘anniversanio della mofle. Inoltre in Scorp. 15, 3 Tertuliano é moito
chiaro a proposito del martirio di S.P~oIo, che non significó la vera nascita soltanto
pen l’Apostolo, ma anche por Roma, dove II suo martirIo avvenne: tunc Panlus
ci vi/a/ls Romanae consequituz- nativila/em, cum ii/lic marft’z-ii renascitur
genez-ositate. L’epignif¿a cristiana sombra conformare [uso e la concezione del dies
na/alis come giorno della mofle2t, che non ha un fondamento n¿ rieL tradizione
classica, n¿ in <pella giudaica, dove si celebrava it giorno natalizio come giomo
della nascita e non della mofle: si pensi alíe feste peri! genetliaco di Erode (Mt 14. 6
yavtoioi; ytvcjitvot; toiS ‘H¡xbot dp~1~ato t Owa’rip ‘tij;

Hpq&á5oq; dic att/em na/alis Herodis sal/cM! fi/la Hez-odiadis (V¿ilg.); Mc 6, 21:
icat 7EVo%1&fl; i~tpa; etncatpon, bu’ Hp~5ng ‘rói; ysvcototg czbtot
5Euwov ~itotrpsv tot; jIE7tCt&CW CdYtOV K(ú. ‘rOt ~tXuXp~otg ica\ ti;
rvp«S-rotg ‘di; raxtxata;; cl cum dks opormnus accidisse/ Herodes nata/ls sz¿i
cenamfeci/pz-incipibus el tribunis cíprirnis Ga/ileae (Vulg.);22 Pers. Sal. V 179-181:
cum Hez-oc/ls venere dies...), alía celebrazione del na/alis impertí da parte dello
stesso Erode (Tos. AJ XV 423) e alía tradizione ralibinica che attesta una
traslitterazione Gen¿isla dal gr. yst’tatcx23.

>0Keller, 11., BKV 5 (1871), p. 420; per la sioria dell’esegesi del passo tertuuianeo
cfi. Siulber, “Geburtstag”, col. 224; Tertuliano, De Corona, a c. di F. Ruggiero, Milano
¡992, p. 11; cfi. pp. 75-76 u. 13.

2tNoldberg, 1-1., Riometrical Notes, Helsinki 1963, Pp. 49-61; Stuiber, Geburtstag.
col. 225.

22p~ il testo dcl NT greco ini baso su quello stabilito del Merk: Nuovo Testamento

greco e italiano, cd. Merk, A., cur. Barbaglio, G., l3ologna 1991; per il testo latino della
¡‘nigata ho niportato quello del Weber; Biblia Sacra iuxta vulgatam vez-sionen,, add. Fischer,
13.-Gúbomont 1.-Spanks H.F.D.-Thiele, W. rec, et brevi app. ciii. instruxit Robertus Webcr,
cd. IV emendata cum soeiis Fischer, B.-Frede, 1{I.-Sparks, H.F.D.-Thiele,W., pracp. (lhyson,
R., Stuttgart 1994.

23Stuiber, “Geburtstag’, col. 225. L’ipotesi dello stesso Stuiber (ibid 23 1-232)
secondo cul jI nuovo uso cristiano sarebbe basato su una sofia di flaintendimento e di scambio
fra ysvéflXto< e yevtmoq (egil posta ad es. 1’inccrtczza nella Irnis. Di Mc 6,21 sulia festa
di corupleanno di Erode fra yEVt8XLa e ysvtcna) non sombra molto plausibile: le
testixnonianze cristiane sembrano troppo antiche e decise pci esaer frutto di un cirore
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Tcflulliar¡o comunqee non sembra condanriare esplieltamente la
ce¡ebrazione del compícanno da parte dei Cristiani e non sembra dro nulla in
proposito; cerIo nell’apocrifo Protovangelo di Giacomo (della seconda metá del II
see.) é atíestata la celebrazione della nativitñ di Maria (6, 2) pci jI Cristianesimo
greco e por quanto concerne l’Occidente latino sembrano ugualmente attestate feste
di compleanno Ira i Cristiani; anche delle Martin Agnese e Soten parrelibe che si
celebrasse un giorno commemorativo della nascita effettiva e non solo II des natalis
come glorno della mofle24. Molto pié tardí di TertulIano, no! 392, la legisíazione
cristiana vieterá tulle le offefle, benché incruente, por II compleanno. in quanto
evidentemente sentite come troppo strettamcnte coxmcsse con II culto pagano, in
particolare del Genius: nc quis mero Geninin veneratus accendal ¡¡¡mino, iniponal
luz-o, serlo suspendo! (Ccci 7’heodos. XVI 10, 12>. La tradiziune cristiana orientale
cd in particolare Onigene, che si nichiama a FiRme, appare pié decisanel nifruto della
celebrazione del giomo natalizio, sulla base di motivazioni sia bibliche, sia
fliosofiche: tanto Orlgeno, quanto Filone enano fortemente influenzati dalIa
tradizione platonicae dxl suo dualismo antropologico, in base al quale la nascita non
poteva esser vista positivamente, poiché determina l’imprigionamento dell’anima
nel corpo. la effetti Fione, niferendosi alla celebrazione dcl compleanno del
Faraone. sostiene che solo gil stolti ed 1 viziosí festeggiano II glomo della nascita
(Phil. 2O8sgg.) ed Onigene lo niprende in Comm. in Matth. lO, 22; in Lev. Hom. VIII
3; In Gen, set 40, 20, notando che solo i poccatori come II Famone e come Erode
hanno celebrato il compleanno, a differenza dei giusti: un’idea che sará fatta propria
in loto da S.Cierolamo (in MaltIz. 14, 6)25. La nascita —a parte quela di Gesé Cristo—
6 infatti sentita da Oxigene come qualcosa di impuro, per cul la Lc~ge prescniveva
una purificazione (in Lev bm. 8, 3; por la nascita di Gesé 12, 4). E invece spunio
un commento a Giobbe del IV secolo attnibuito ad Oxigene (Ps.-Onig. ¡ti ¡ob. 3, PG
XVII 411-417) che niprende it medesimo concútto, secundo cci 11 giomo della
nascita 6 1’onigine di ogul niale e viene celebrato soltanto da chi non sa sollevarsi
dagli interessi terreni: por questo, prosegne lo Ps.-Onigene, i Cristiani non
festeggiano il giomo della nascita, ma soltanto quello della mofle, come liberazione
da tulti i mali cd inizio della vita eterna26. In Occidente SAnibrogio (exc. SaL II 5)

linguistico; il dato tul compleanno di Erode riguarda esclusivaniente ji suo giorno natalizio e
non ha a che vedere con ¡‘uso cristiano; le tcstrmonianze cústiane non hanino traccia di tale
scasnbio linguistico; inoltre i yEVÉCWCL non avevano a che fare con la nascita, come dlremo
meglio oltre.

24Stuiber, “Geburtstag”, colí. 233-235; pci Agneso e Soten 236-238; 239-240 por
<lies nata/es di (‘resó, (iiovanni e Maria.

25Onig. in Gen. hom. 7, 1 sviluppa nuovarnente questo pensiero sostenendo che
Abranio aragione non celebrava la nascita di Isacco, rna solo ji giorno del suo divezzamento.

26 Anche lo Ps.-Massimo di Tormo presenta II ‘lies naía/iu come la vera nascita alía

liberté (Sern¡. 8).
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por quanto concome i defunti atIesta che 1 Cristiani dimenticano II giomno della loro
nascila e festeggiano invoce quello dolía loro modo, a differenza dei gentili, ma
riprendendo un uso di antichi popoli —e segnatamente di origine trace— che
avrebbero festeggiato il giorno della mofle e non della nascita dello porsone%
SAgostino, sulla basedella dottrina del poccato oniginale trasmesso attnverso l’atto
generativo, oppone anch’egli in modo deciso it giomo della nascita, connotato
negativamente, e quello della mofle, positivamente: nel Sermo 301, 1, rifenendosi a
S.Cipriano, dice che nel giomo della nascita il Santo ha assunto su di sé II poccato
oniginale, mentro nel giorno della monte ha potuto vincere tutti 1 pcccati. Sempre
S.Agostino ci fornisce pal una chianissinia testimonianza riguardo all’uso di dúo
“natalizio” it gionno della mofle del Martin (Serin. 310, 1: na/ales voce/ pretiosae
mar(yrum mor/cg). Egli chiarisce ancora (Sermo 314, 1) la differenza Ira il na/alis
Domini, che ó II giorno della nascita di (José Cristo, al II no/a/ls Stephanl, che
indica invoco il giomno del martirio di Stefano. La tradizione occidentale é pal
compatta neIl’identiflcare —came abbiamo visto nel Martirio di S. Policarpo— il
giorno natallzio dei Martin con il giorna dcl loro martirio: ad esempio Pietro
Crisologo (Serna. 129-130) insiste nelI’opporre u giomno della nascita dei Martin alla
vila terrena e quello della loro vera nascita alla vila celeste; pié tardi, Ira la fine del
IV e gil inizi del V socolo, Massimo di Tanino28 esponeva 1 medesimi concetti nel
Serna. 4, 1. Tulle le fonti liturgiche latine chianiana pci na/alis II giamno della
comniemorazione del Martin o dei Santi e P’aolino di Nola, come é noto, compase
una serie di camina natalicia in criare di vari Martin (cara. 12-16; 18-21; 23; 26-
29), mantenendo in tal modo l’usanza greca e romana di dedicare poesie al
festeggiato in occasione del suo dles natal&9. In etá orinal cristiana, ma in un
contesto culturale non propriamento cristiano farei rientrare invece la notizia

“Sugíl eventuali niscontni letterari classici di quest’ultlnia notizia cfr. Stuiber,
“Geburtstag”, col. 227.

28Su cui cli. il nocente Merkt, A., Maximus 1? von Turín. Dic Verkainttignng emes
Bischofí tterfnlhen Rcichikirche mm zeitgc.schicht/ichen. gc,sellschafrlichesa ¿oid lituz-giichcn
Kontcst, Bnill, Leideri-New York-KÓln 1997 (Supplenxents to Vigiliae Chzistianae, Formedy
Philosophia Patrurn, Texta and Studies of Early Christian Life and Language, 40).

2tlnvece u cosiddetto Cronografo tte/ 3S4 (su cui Zecchini, Ricerche..., Pp. 103
sgg.) non indica con dies nata/ls, bensi con depositio, il giomo della mofle dei vaai Martin e
anche dci vescovi (depositiones maflyn¿m, depositiones episcoponan) cd anche II nata/e Petri
de catites/ra di ciii paría il Cronografo non indica sicuramnente ¡‘anniversanio della morte
dell’Apostolo, ma piuttosto quello dell’assunzione della cattedma episcopale: cfr. Klauser, Tlt
“Die Catites/ra im Totenku/t dc,’ heidnisch. ¿md chriít/ich. “An/ike, 19712,pp. 152-183; 205
sgg.; diveraam l3alboni, D., La cattettm di 5. Pie/ro, Cittá del Vaticano 1967; Coppo, A.,
‘Nata/e Pctri de catites/ra e depositio funerarki’, RSCI 22 (¡968), pp. 74-86; Stuiber,

Geburtstag, coIl. 230; 241. 11 Calendado di Caz-tagine del prñni del VI secolo presenta II
duplice USO linguistico di dies na/aliciorun, martyrum e depositiones episcopoz-u.n (cli.
Stuibcrg, Geburtítag, col. 230).
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fornitael da Clemente Alcssandrino riguardo alio gnostico Epifane, che a Cefalonia
di Samo era venerato come un dio ed aveva una festa natalizia a lul dedicata e
celebrata nel propnio templo il giorno della sua presunta assunzione fra gil dél
(dom. Strom. 111 5, 2)30. É importante tener presente che erario comunitñ non
caltoliche ma gnostiche, fortemente influenzate da! dualismo di matrice platonica,
quelle che celebravano ii giorno natalizio di Epifane noiI ‘anniversanio della sua
monte e presunta divinizzazione e siamo di fonte ad un caso diverso dall’uso di
celebrare it giorno natalizio del Martin nella ricorrenza del loro martirio. Infine,
vorrel osservare che pcr altro un’epigrafe sepolcrale in ciii di un fanciullo di soli
cirique ami, del quale é ben diflicile pensare che sia moflo martlre, si dice na/us in
pace sembra mostrare che quest’accezione di “giorno della mofle” come “giorno
nalalizio” si estendeva Ira i Cnistiani anche al non-niartiri (PARENTES FILIO
MERCURIO FECE’)? UNT QP7 VLX?IT ANN Vi ET MESES VIJÍ/NATUS IN PA CE
IDVS FEBRV9~. Tale estensione sombra del resto implicita anche riel passo giá
citato del De corona 3, 3, 3, dove dei defnnctl Tertulliano non specif¡ca che si Iratti
di martiri.

L’uso linguistico cristiano, sc da un lato stravolse il significato di dies
nata/ls quale era attestato nel mondo pagano, dall’altro lato assimilé l’impiego di
ches na/a/is ancho in rifeuimento a realtá inanimate, come u na/a/is vindemiae
ricordato da Masslmo di Torno (Serm. 10, 1), agglungendo ponó anche nitre
accezioni proprie. Oltre al giA citato nata/e Pc/rl de cathcdra, é usato ad es. nata/e
basi/icae (Sacram. Leon. 844), nata/ls re/iquiarum (Mart fUeron. IV Non. Aug;
AASS Nov. 2, 1, 100); natalis viz-ginis/monachi; na/ale episcopi

32. Luso mnnovativo
di maggior rilievo mi sembra quello di na/alis in riferimento al Batlesimo come
nuova e vera nascita, che a mio avviso ha como fondamento II concelto giovanneo
espresso nel colloquio fra Gesé e Nicodemo: “—So uno non r 1 n a s c e dall’alto

[‘ysmiTl] ávw0wl, non pué vedere II regno di Dio- 1...] — Come pué un uomo
nascere quando é vecchio? Forse pué entrare una seconda volta nel grembo di sun
madre e r 1 n a s e e r e [el.; -ruy KOIXICXV ‘r~ ¡IT~¡I>á ~ttot 6&btEpOV

áasxáv Kctt ‘yevv~Oijwn]?— 1...] —Se uno non n a s e e da acqua e da spirilo,

non pué entrare nel regno di Dio. Quel che é ma t o dalla carne é carne [aáp~]e
quel che é n a t o dallo Spirito ¿ spinito [nvstfLa]—” (Gv 3. 3-6). Tertulliano lnfatti
chianu il Daltesimo novus nata/is (Bap/. 20, 5) e secunda noii vi/as (exh. CasÉ 1, 4);
alío stesso modo si esprimono S.Cipriamo (adDon. 4; de hab. ¡irg 23) e SAgostino
(nup/. el conc. 2, 34, 58).

>~Stiubor, “Oeburtstag”, col. 219 dice di questa solennitá samia che rlentra fra gli usi
“nicht christliche, sondem hdllenistischei?’.

3tLeclercq, H., s. y. natal,, natalicia, in Dictionnaire dArchéo/ogie chrétienne et de
Li/urge, XII, 1, Paris 1935, colí. 891-895, ancor utile anche per le attestazioni di nitre
iscrizioni corno CIL VIII 10904 e peri calendan con le segnalazionidei <lies nata/es.

‘2Stuibez, “Goburtstag”, coIl. 240-241.
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3. Seneca e1 ‘espresslone dies aeterni natalis

Nella tradiziane classica pagana, came altiamo cercato di illustraro, l’uso
dell’aggettivo “matalizio” por II giormo della mofle come giorno della vera nascita
alla vita eterna sombra assente; in effeIIi quest’idea pare propria del Cristianesimo.
Ceno, credo che vada tenuta nella debita attenzione la concezione filosofica della
monte33, e sopmttutto l’idea ascetica e dualistica di matrice orfica-platonica, secondo
cui la mofle segna la liberazione dell’anima dxl corpo e quindi la vera vila é <pella
che ha Inizio dopo la mofle: signif¡cativi sono alcuni passi di Piatone (Gorg 942e
sgg ; Phaed pavsim). II neoplatonico Plotino pai (Cnn. III 6, 6), come accennavamo,
é In palemica proprio con la resurrezione cristiana: “quanto dell’aniina é me] corpo
non é nItro che anima dormiente ed II risveglio venace consiste nella resurrezione.
<pella vera, che non é col carpo ma dal corpo”.

Seneca comunque, che ha della marte una concezione oscillante un la
convinzione dell’iminoflalitá dell’anima e <pella della sun disso¡uzione in quanto
anch’essa materiale, secondo la dottrina stoica34, mi sembra presentare
um’espressione estremamente interessaníe. Nelle Epistulae ad Lncilium, che
risalgono agIl ultinil amni della sun vila, II filosofo serive (Ep. CII 22-26): cum
vdneri/ dies ¡Ile qul mixtum hoc divini humanique secemat, corpus ¡tic ubi inveni

33Cfr. Reale, O., Storia de//a filosofia antica, V, Milano 1992v, s.v. mofle, p. ¡83-
184; immortalitá delI’anima, pp. 137-138; anche Stuiber, Gebnrtstag, col 226.

~Marc. XXVI 7: Nos quoqnefelices animae et ae/erna sortitae, cum Deo yisnm erit
iterum lito moliri, toben tibus cnncris f..J it: antiqua elemento vertemur, Prov. V 8: Quid «st
boni vid? Praebere se fa/a Grande solacin.’n «st cnm universorapir noto che peró qui non é
richiamata espressamente la conflagrazione universale, dato che Seneca Intende riferirsi
soltanto alía necessitá che txasclna 1’uomo insieme con 1’universo, anzj appena prima Seneca
accennava al]’ unmortalitá dell’ anima, di contro alla mortalitá del corpo: accipimus pcritnm
peri/un fi Nos /aeti att omnia etfortes cogitemní nihi/ perire de nostro; He/y. XX 2: Tnm
[animreí]peragratis humi/ion’bus att summa perntmpit e/ pulchernmottivinorum spcctacu/o
fruitur, aeternitatis íuae memo,’ in omne quodfnit jl¿tnrumque «st vattit omnibus saeculis;
Marc. XXIV 5: Ipie quidein ae/ez-nns me/ioz-isque nw,c status «st, despoliatus onenibus
alienis et sd,i re/ictus. [..] Jibi 1/ítem [animnm] ae/erna requies monet ex confusis crassisque
pura e/ liquida visentem; Ep. LIV 4-5: ego i//am [mortemj din expertus ítem /1..] antcquam
nascerer. Morí «st non esse[ ~1h~ bac [...] erramus, quod mortes> indicamuz- íeqn¿ cum i//a
et praecesserit et secreta iit, Ep. LXV 24: Man quid «st? AU/finis aut transitus. Nccdesinere
tuneo (idem «st enim quod non coepisie). ncc transire, quia fluíqnam tam anguste ero. (2ff.
sull’ambigua concezione della mofle e dell’immortalitá lii Seneca Onu, A., IIproblema de//a
vita contemplativa nc1 mondo greco-romano, Milano 1953, p. 223; Campos, J., “La
inmortalidad del alma en Séneca a través de los psicónimos”, Ile/mantica 16(1965), pp. 291-
317; Traiau, A., Lo itile drammatico de/filosofo Seneca, I3ologna 1974, p. 89; Marino, It,
“II secando coro de//e Troades e 1/destino dell‘anima dopo la mofle~’, in Nove ítndi sni cori
tragici di Sen«ca, a c. di Castagna, E., Milano 1996, pp. 57-74.
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relinquan:, ipse me diis reddam. Ncc nunc sine iI/ls sun;, sed gravi terrenoque
detineor. Quemadmodurn deccm mensibus tenet nos ma/ernus ¡¡tez-res /1..] sIc [...] in
aiim» maturescimur

1o a rl u m. A/Ja o rl go nos expeclal, alius rerus> sta/vs [..]
Dies is/equemtamquarn cxtremum reformidas aeterni natalis es/.
Ed ancora al ~ 26 - 27 continua la similitudine Ira la nascita dalia madre e la vera
nascita alla vila eterna, con un parallelismo che ricorda <pella istituito da Nicodemo
nel passo giovanneo ricordato poc’anzi.

Occorre dunquc rlccrcarela fonte di <pesto ponsiera di Seneca. Nel mondo
classica non v’é alem segna esp¡icito che it giorno della mofle venisse considerato
II giorno natalizio di ciaseuno, se non l’idea tipica della tradizione tilosafica
spocialmente platonica che la mofle segni una liberazione: e stoici come Seneca e
came Trasea Peto, secando il resoconto di Tacito, al momento della mofle fecero
libare a Giove Liberatare (rispettivamente Ann. XV 64 e XV! 35). Quello che
colpisce é in ogni casa che Ira i latini precedenti Seneca, natalis, na/alicius e nascor
non sembrano lii effetti usati por indicare II giorno de lía ~ e che i greci

yWEOfl, 1 quali uicorrevano nel giorno della mofle del defunto, non erano affatto
sentiti come giorni natalizí, ma sono aecostabili al romani Paz-en/a/la; anche
etimologicamente, non hanno nulla a che vedere con II giorno della nascita, ma
seminal con 1 genitori e gil avi, commemorati in queste feste o pnivatamente o
colleltivamente come nella nostra Commemorazione del deflinti.

11 Tescari 36 citava II passo sopra ricordato di Seneca come prova di contatti
con il mondo cristiano, ipotizzando che dal tragici cventi dcl 64 si sia svilup~xto
l’uso cristiano dcll’aggettivo nata/ls in rifeulmento al giorno della monte dci martin
Che quest’uso nisalga al 64 non é verificabile, tuttavia abbiamo visto le
mconfondibili attestazioni cristiane che convergono con II ponsiero di Seneca, non
tanto nello spiccato dualismo antropalogico che lo caratterizza —por quanto, come
accennavamo, esso sia stato ampiamente accalto anche dalia tradizione cristiana—,
quanto soprattulto nell’uso tinguistico di dire “natale” 11 giorno della morte

37. Anche
lii <pesto caso dunque Seneca, come anche in altni38, sebbene probabilmonte sulla

“Ho condotto una ricerca sul ThlL e sul CD-Rom degli autori latini del Packard
Humanities Institute; Stujber, Geburtstag. coIl. 220-224.

~Tescan,O., “Echi di 5enero nelpensiero cristiano e viceversa , Unitas 2 (1947),
Pp. ¡71- 181, part. PP. ¡77-179.

“Stuiber, “Geburtstag”, ccl. 230 can menzione di Seneca; cli. anche Ilindringcr,R,
“Geburtstag”. LthK 4 ‘(1932), col 325): affenna Dastiaensen, A A R, “A/ti epassioni dei
martiri””Fondazione Lorenzo Va/la”, Milano 1987, pp, xix - xx: “ogni anuo nel giomo
dell’amúvcrsario della morte, essa [lacomunitá eccíesiale] si riunisce fuoni le mura, sul luogo
del martirio, per celebrare il servizio liturgico conunemorativo”, che comprendeva anche
l’eventuale lettura degli acta del martIrio (su cui Jounel, Le cuí/e dessaintes, part. p. 767).

~Paflicolanncntelnteressanti sono ¡‘una di cres/ere <leas, su cul si veda i¡ mio
A/cune aíservazioni su credere’, Maia ats. 51(2000), PP. 67-83. e quel¡o di caro, di

1t~. Revista de Ciencias de las Religiones 180
2O01,núrn~o6,pp. ¡69-181



¡¡aria Rarnc¡h Osscrvazioi,i su¡ Concctto di “Giorno Nata¡izio’

base di una tradizione filosofica che pué averío ispirato39 sembra rivelare un uso,
almeno linguistico, sostanzialmente nuovo. Del resto, anche in altxi casi e sotto altri
aspotti gli studi sul lessico, specialmente filosofico, di Seneca hanno partato a
verificare “come un’immagine o un’espressiono, spesso convenzionali, passano ayer
costituito nella riflessione senecana una fase por cosi dire intermedia nel loro
passagglo dxl linguaggio corrente a quello attinente all’interiorltñ e alta psicología
individuali grazie all’acquisizione di un senso sposso confermato nella produzione
latina cristiana”40.

sacer (sanctus) spi,itus, su cul cfr. u mio ‘ ‘Sacer spiritui’ in Seneca ‘~, Sty/oi 9 (2000), Pp.
253 -262.

“Se la ¡radizione filosolica, di matrice soprattutto platonica, alla quale abbiamo
accennato vedeva la morte come liberazione e pateva pone le premesse por 11 concetto
espresso da Seneca dell’identificazione del giomo della monte con quello della nascita
all’etemitá, tuttavia dcl punto di vista linguistico non mi risulta -dalIa consultazione del CD-
Rom degli autori latini e di quelli grcci— che alcanantore precedente, it nella letteratura gieca
it in quellalatina, abbia espressamente identificato il “giomo della mofle” con 11 vero“giorno
natalizio”.

~Citoda Borgo, A., Lessico mora/e di Senecca, Napoli 1998, Studi Latlni, 33, pp. 11-12. Un
vivo grazie al Prof Santiago Montero Herrero e Juan Antonio Alvarez Pedrosa por la loro
contese disponibilitá e alíaProf. Manta Sordi por la sim guida costante e generosa nella nicerca.
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