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Questo volume tratta della ricezione, dal II al V secolo d.C., del Marius, 
biografia presente nelle Vite Parallele di Plutarco. L’obiettivo che si 
pone è duplice: da un lato, comprendere come questa opera abbia 
caratterizzato l’immagine di Gaio Mario; dall’altro, capire come il te-
sto sia stato riusato dagli autori successivi, introducendo, negli stu-
di sulla ricezione dei classici, il concetto di ‘comunità culturale’: una 
collettività coesa di intellettuali che riadatta i classici secondo i pro-
pri principi, mossa da obiettivi stilistici, politici e religiosi; un gruppo 
che ricostruisce il proprio passato per affermare il proprio pensiero, 
che propone come dominante. Esempi di questa dinamica saranno 
le riutilizzazioni della biografia in varie epoche: sotto gli Antonini si 
attualizza il messaggio etico del Marius; nel III secolo si esalta il volto 
autoritario del protagonista, in linea con l’atteggiamento dei Severi e 
degli ‘imperatori militari’. Nei secoli IV e V si riusa la Vita in due modi 
opposti: gli autori cristiani citano i passi in cui Mario è dipinto come 
un leader violento, mentre quelli pagani riprendono i capitoli in cui 
sembra un eroe, poiché i primi mirano a condannare la tradizione ro-
mana, i secondi a celebrarla.

Pierfrancesco Musacchio  è membro associato del Centro di Ricerca CEPAM 
(GR-CREHE) dell’Université Côte d’Azur, vicepreside e docente di Lettere in una 
scuola italiana e membro del comitato di redazione di «Philologia Antiqua. An 
International Journal of Classics». Il suo ambito di ricerca abbraccia varie sfac-
cettature degli studi classici, con particolare attenzione alla ricezione e agli 
studi filologici delle Vite parallele di Plutarco. Ha apportato contributi signifi-
cativi al campo attraverso pubblicazioni come Il Marius di Plutarco come fonte 
storiografica; L’uso della brevitas nei Regum et imperatorum apophthegmata 
di Plutarco. Il caso di Mario; L’immagine di Plutarco in Petrarca fra conoscenza 
diretta e fonti intermedie; Gaio Mario e i racconti sulle Minturnenses paludes; 
La catena di influenze nella ricezione moderna di Plutarco e il riuso delle Vite 
di Cesare e Bruto. Ha affrontato la ricezione di Plutarco nel teatro moderno con 
il contributo L’ira del Cesare di Plutarco in Shakespeare e Alfieri e, in corso di 
stampa, il libro Il fascino di Cleopatra nel teatro moderno. Nel 2023 ha parte-
cipato alla conferenza della International Plutarch Society presso la Coventry 
University, con il contributo Translating Plutarch’s Marius: A Survey of Four edi-
tiones principes, e ha presentato in team, alla conferenza annuale di Antiquity 
in Media Studies (USA), un lavoro sulla ricezione transmediale dello Spartaco 
di Plutarco, dal titolo The Reception and Transformation of Spartacus: From 
Ancient Rome to Modern Screen Culture.
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 Prefazione

Caterina Mordeglia

Il presente volume, frutto di un ampio e articolato lavoro di 
ricerca sviluppato da Pierfrancesco Musacchio nell’ambito del-
la Scuola di dottorato in ‘Forme dello scambio culturale’ dell’U-
niversità degli Studi di Trento in cotutela con l’Université Côte 
d’Azur, si inserisce nel filone sempre più fertile della fortuna 
dell’Antico e della rivalutazione, filologica e critico-letteraria, 
del Tardoantico quale snodo fondamentale per la codificazione 
e la trasmissione del pensiero e della letteratura classica alla 
modernità.

L’indagine, dedicata alla fortuna della Vita di Mario delle 
Vite parallele plutarchee nell’Impero romano dei secoli II-V, 
spazia indifferentemente tra la ricezione in lingua greca e in 
lingua latina, in ambito pagano e in ambito cristiano, in ge-
neri diversi, quali la storiografia, la filosofia, la biografia. Nu-
merosi sono gli autori esaminati per cui il Marius rappresenta 
in particolare un modello filosofico-religioso per le sue impli-
cazioni morali, storico-politico per la riflessione sul contrasto 
tra tirannide e buon governo, letterario per le sue connotazioni 
retorico-stilistiche: da Frontone, Gellio, Apuleio, Claudiano, a 
Orosio, Eusebio di Cesarea, Clemente Alessandrino, Agostino, 
solo per citarne alcuni. Il tutto vagliato con un approccio con-
sapevole degli studi critici precedenti, di cui si dà conto diretta-
mente nella premessa metodologica, indirettamente nella ricca 
bibliografia in calce al volume. 



X Prefazione

L’ampiezza e la varietà del materiale esaminato sono tante e 
tali da costituire nel loro complesso una tappa senza dubbio im-
portante per gli studi futuri sul testo plutarcheo.
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