
 recensioni

 Stegmann v. Pritzwald Kv Zur Geschichte der Herrscherbezeich
 nungen von Homer bis Plato, Leipzig, Hirschfeld, 1930, XV-179
 (= Forschangen zur Volkerpsychologie und Soziologie hrsg.
 v. R. Thurnwald, B. VII).

 II problema che si propone lo Stegmann non b in fondo nuovo': gia
 in Platone (Crat. 394 c) se ne fa accenno: ma non era stato trattato cosi
 minutamente nelle sue forme varie dai lato morale politico ed anche lin
 guistico. E un problema di psicologia popolare che tende a dimostrare
 come nella coscienza del popolo si venga formando la concezione del
 potere nelle sue figure concrete e materiali, e nella sua espressione astratta
 di ente e forma morale, sociale politica. Lo Stegmann affronta il problema
 nel suo rispetto filologico per venire all" interpretazione storico-psicologica,
 dividendo nella sua ricerca il problema in tre parti: cioe il problema della
 persona del principe (momento reale), quello delle espressioni del potere
 (momento linguistico) ed infine quello delle manifestazioni ed esercizio
 del potere (momento reale e linguistico fusi insieme). Si studia quindi il
 tipo del ? Signore ? nelle piu varie espressioni, di capo, di principe che
 sovrasta agli altri, come primus inter pares, quindi di re e di despota.
 Le espressioni indicanti il potere sono classificate con minuta analisi
 secondo il reale loro valore di contenuto, secondo le espressioni lingui
 stiche in rapporto ai tempi, alle forme letterarie ed alle caratteristiche dei
 dialetti. Le manifestazioni concrete del potere sono considerate nei loro
 rapporti di contenuto logico, di realta e di reazione psichica. Tutto cio
 spiega Pordinamento rigidamente e minutamente sistematico che lo Steg
 mann ha dato alia trattazione nelle sue tre principali sezioni.

 Nella prima sono studiate le indicazioni del potere derivanti dalle
 concezioni dell'eta mitica, nel periodo, diciamo cosi, preistorico ed anti
 chissimo che lo Stegmann considera ancora mitico (forza materiale: Ttoifj^v
 Xocwv ? SreTos, icrcfoso; ? oTo;, 8iorps:pife. uTCepjAevjq;, <rxr,*jcTOi%os, a[/.i>[ji03v,
 ^usa^ai, ap^eiv ed ^yYifjiovsuetv, xpaTeTv ed ap/eustv) quindi quelle, che deri
 vando pure da eta precedenti, si trovano in Omero (paaiXsu;, e la sua
 differenza fra il mitico e quello costituzionale, aiauavyjT^p, xo<j(j^To)p, op^ajxo;,
 xpsiwv) ed in Esiodo (concordando con Omero: ttoiuyiv Xawv, il mitico
 paaiXsus, il pa<rtXsu; costituzionale; discordando da Omero, poc<rtXsu; nelle
 apostrofi od indicazioni di dei, op^a^o;), nella piu tarda epica (jfocriXeus,
 7coi[/.r,v Xawv, paatXsuTwp), nella lirica (paatXsu; nella concezione mitica e
 non mitica), nella tragedia (concordando con Omero: 7uoif/.7iv, 7uoi[jiavo3p,
 ?>ue<7^ac, ?uTvjp. le formule con (ncvjirrpov o xprro;; le formule mitiche nella
 forma politica, reale, paciXsj; //Hpa;, (SocaiXsu; con nomi di luogo o di
 persona, come indicazione di divinita, powtXstos, |fo<jiXixo$, fJaaiXsta, paatXt;,
 [Asyas padiXfiiS; opya(jt.o;).

 La seconda sezione riguarda le espressioni del potere del complesso
 di manifestazioni razionali, cioe degli elementi di vita sociale. In Omero
 si trovano otxoc, oouo;, ouxeu;, 8[xws;, pouXvjcpopoc, (jisBeow, ap/av, ^yeuoveueiv,
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 xpocxsTv, pacrtAsueiv, dvddastv, xpoaveiv, xotpocvetv, xpocriivetv, di contro a (tadi
 Xsu; ed dva<* (con oggetto territoriale o personale, o indicazioni di divinita),
 *PX0<5? ^Y*4TWP? xoipavos. Nella lirica si hanno accanto alia formula antica
 di aval; (per gli dei, per gli eroi) anche nuove espressioni avai-ta, Bscntdrr,;,
 xuptos, XayeTa?, iyV)t<op, ^yetxtov, dy^p, dp^d;, <*PXs' Xts, dp/sSixa?, dp/a
 YeTyjc, dp/ayd<;, quindi anche rupavvo; e 7rdX(xu$, prfvap^o;. La tragedia pre
 senta le espressioni omeriche di ocva*;, oTxo$, SouXo? nei van usi linguistici;
 ma offre anche le nuove espressioni di SecnroTTjs, xupio;, xotpavo?, xpatvwv,
 dy^pwp gia date dalla lirica ed inoltre ^ysfjitiv, dyd<;, 7rpo|jiv^t7)i;, Tocydc, 7tpo
 crar/^, Tupuravi; SuvdctT)?, jfoXvfv ecc. Da ultimo si esamina le espressioni
 del potere nelle fonti storiche. Le terza sezione considera le espressioni
 del poter regio (pocciXsu;), del poter domestico (4va$, SecrTcoT^c, xupto;), del
 poter militare e cittadino (txovap^oc, dp^vjyo;), del poter materiale (Suvdorr^)
 e tirannico (xupavvo;) nel riguardo filosofico e concettuale. Le minute
 osservazioni non si possono qui discutere caso per caso, e nel loro com
 plesso sono raccolte nelle tabelle che chiudono il volume: da talune
 derivano conclusioni importanti per lo studio della storia letterararia e
 dei problemi ch'essa presenta. Ad es. dalPuso di taluni vocaboli si puo
 desumere il luogo d'origine di concezioni artistiche o anche di opere:
 in Omero Puso di tali espressioni e significativo e d' importanza storica
 notevole.

 Recentemente, sia nel mio commento omerico, sia in particolari ricer
 che sui motivi tradizionali dei poemi omerici, ho tentato di far notare e
 mettere in luce Peco che di canti anteriori si risente nei poemi, senza
 pretendere di determinare Pampiezza, i limiti di tali canti. Argomenti
 storici, moraii, religiosi contribuiscono a questo, e, notavo, anche quelli
 linguistici. Ora le ricerche dello Stegmann danno nuovo argomento e
 conforto delle mie ipotesi. Solo noterei che le leggende di Atreo, che lo
 Stegmann col Busolt, Beloch, Cauer, ammette come tessaliche d'origine,
 considerando la tessalica Argo come patria d'origine per gli Atridi, sareb
 bero piuttosto da considerare, insieme con le diomedee e le nestoree, come
 proprie del Peloponneso. Comunque, tessaliche o peloponnesie, tali leg
 gende presentano caratteri loro particolari nelPuso dei vocaboli denotanti
 il potere, quindi uno dei riflessi piu importanti della vita sociale, e for

 mano nel poema omerico gruppi speciali per cui si potrebbe riconoscere
 la prima loro origine. Ma, come io credo, solo come eco del canto non
 come rappresentazione materiale dello stesso canto.

 Importante la ricerca delle parole d'origine straniera, che dichiarano
 gli influssi specialmente egeo ed orientali, e delle parole nuove che si
 formano per indicare nuove forme di vita sociale nello sviluppo della
 civilta ellenica (ad es. tudocwo;) e che vanno modificando il loro signifi
 cato secondo i tempi e le condizioni delle costituzioni politiche. Conclu
 sioni particolari si potrebbero dedurre dagli esenipi che lo Stegmann ha
 raccolto, riguardo alle persone cui sono dati certi attributi ed epiteti; ma
 di questo ad altra occasione specialmente per Puso omerico.

 Questo dimostra che il lavoro coscienzioso (e questo attesta il con
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 trollo degli esempi raccolti) dello Stegmann b utile non soltanto per quello
 che ci da e per le conclusioni cui Pautore arriva, ma anche per quello
 che altri potra ricavare considerando e la materia e le osservazioni fatte
 sotto altri punti di vista o mirando ad altri intenti.

 Camillo Cessi

 Miscellanea di studi Lombardi in onore di Ettore Verga, Milano,
 a cura del Comitato per le onoranze a Ettore Verga, Castello
 Sforzesco, Archivio Storico Civico, 1931-IX.

 Questo volume preparato per onorare Ettore Verga dopo la sua col
 locazione a riposo dalla carica di Soprintendente dell* Archivio Storico
 Civico, usci a sei mesi dalla sua morte, avvenuta dopo pochi giorni di
 malattia il 10 ottobre 1930; cosi il volume che Egli non pote piu vedere
 ? restera ? ormai, scrive il Nicodemi nella prefazione, ? come un segno
 dell'affetto che gli fu portato da quanti lo ebbero vicino, della sincera
 tristezza con la quale egli e compianto, della profonda stima che merito,
 e con la quale e ricordata da tutti la sua vita spesa negli studii e nel
 Fadempimento piu severo e piu nobile dei suoi doveri ?.

 Alia bibliografia delle opere del Verga redatta dalla dott.a Caterina
 Santoro, seguono venti scritii di vario argomento e di varia importanza,
 illustrati alcuni di belle tavole inserite nel volume. Pud essere utile di
 enumerarli, brevemente discorrendo di quaicuno di essi.

 II Bilancioni, direttore di clinica della R. Universita di Roma, tratta di
 Leonardo da Vinci e della dottrina del macro e del microcosmo rilevando
 in Leonardo concetti precursori di teorie piu recenti; Girolamo Calvi si
 attarda intorno a ? variazioni su temi dell' epistolario Manzoniano ? che
 giovano a lumeggiare non pochi particolari interessanti intorno al grande
 Lombardo; Enrico Carusi illustra ? un capitolo ovvero una lettera semi
 poetica di Gian Carlo Passeroni a G. Lagomarsini ?; Alessandro Colombo
 da una nuova edizione del ritmo in lode di Milano che risale al sec. VIII
 e che e dopo i noti versi di Ausonio e prima del De Magnalibus di
 Bonvesin della Riva una delle piu antiche descrizioni della nostra citta;
 il Gallavresi si indugia a fare una semplice presentazione delle nuove
 induzioni del Pirenne intorno all* inizio del Medio Evo, mentre il conte
 Alessandro Giulini ricava da un carteggio inedito dei fratelli Belgioioso
 interessanti document'! intorno ai ? primi tentativi delPAeronautica a Mi
 lano ?. ? Un'iniziativa di Giacinto Mompiani per i sordouiuti di Brescia ?
 trova in Achille Giussani un dotto iliustratore, e un giusto estimatore di
 un'inizialiva che per il tempo in cui appare e degna di ricordi e di plauso.
 II dott. Beniamino Gutierrez invece fa oggetto di un' interessante espo
 sizione il copialettere di Giovanui Ricordi, il fondatore della nota casa
 editrice musicale, scritto nell'anno 1830 e pieno di inattese e assai pre
 ziose notizie; PHerst illustra una Sacra famiglia nel Museo del Castello
 di Coblenza; il Manaresi tratta, attingendo a fonti varie in parte inedite,
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