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Gesù guarisce il servo del centurione  
(Giovenco 1, 741-766 ~ Matth. 8, 5-13) 

 
 
 

All’interno di una sezione narrativa che comprende dieci miracoli, 
Matteo, dopo la guarigione di un lebbroso (8, 1-4) e prima di quella 
della suocera di Pietro (8, 14-15), colloca l’episodio del servo del 
centurione (8, 5-13), riportato anche da Luca (7, 1-10)1. Si tratta di un 
miracolo particolarmente significativo e per molti motivi: il centurione è 
un pagano che dimostra piena fiducia nel potere taumaturgico di Gesù 
e al contempo consapevolezza dei suoi peccati; Gesù apprezza parti- 
 

1 Luc. 7, 1-10: 7.1 Et factum est, cum implesset omnia verba in aures plebis, intravit 
Capharnaum. 2. Centurionis autem cuiusdam servus male habens erat moriturus, qui illi erat 
pretiosus. 3. Et cum audisset de Iesu, misit seniores Iudaeorum rogans eum, ut veniens 
salvaret servum eius. 4. At illi venientes ad Iesum rogabant eum sollicite dicentes: Quia dignus 
est, ut hoc illi praestes. 5. Diligit enim gentem nostram et synagogam ipse aedificavit nobis. 6. 
Iesus autem ibat cum illis. Et cum iam non longe esset a domo, misit ad illum centurio amicos 
dicens: Domine, noli te vexare; non enim dignus sum, ut sub tecto meo intres. 7. Sed dic verbo 
et sanabitur puer meus. 8. Nam et ego homo sum sub potestate constitutus habens sub me 
milites, et dico huic: Vade, et vadit, et alio: Veni, et venit, et servo meo: Fac hoc, et facit. 9. 
Audiens autem haec Iesus miratus est et conversus sequentibus se dixit: Dico vobis: In nullo 
tantam fidem inveni in Istrahel. 10. Et reversi domum, qui missi fuerant, invenerunt servum 
sanum (Jülicher 1954, pp. 71-73). Il confronto tra i due testi evangelici evidenzia che in 
questo caso, come in molti altri, Giovenco segue come modello il testo matteano: nel 
racconto di Luca, infatti, il centurione manda una delegazione di anziani giudei a chiedere 
aiuto a Gesù, in quello di Matteo, invece, il centurione lo raggiunge direttamente, così come 
avviene nella parafrasi. Un episodio simile è riportato da Ioh. 4, 46-54: 46 Venit ergo iterum 
in [Cana x x Galil]aeae, ubi fecit aquam vinum. Erat autem ibi quidam regulus, cuius filius 
infirmabatur Capharnaum. 47. Hic cum audisset, quod Iesus venit a Iudaea in Galilaeam, 
venit ad illum et rogabat eum, ut descenderet et sanaret filium eius; incipiebat enim mori. 48. 
Dixit ergo Iesus ad eum: Nisi signa et prodigia videritis, non creditis. 49. Dicit ad eum regulus: 
Domine, descende, priusquam moriatur puer. 50. Ait illi Iesus: Vade, filius tuus vivit. Et 
credidit homo ille sermoni, quem dixit illi Iesus, et abiit. 51. Iamque ipso descendente servi 
occurrerunt illi et nuntiaverunt ei: Quia filius tuus vivit. 52. Interrogavit ergo horam ab illis in 
qua melius habuit. [Et dixerunt ei]: Quia heri hora septima reliquit illum febris. 53. Cognovit 
ergo pater, quia illa hora qua dixit ei Iesus: Quod filius tuus vivit; et credidit ipse et domus 
eius universa (Jülicher 1963, pp. 38-40): è la guarigione del figlio di un funzionario reale, 
parafrasato da Giovenco ai vv. 328-346 del secondo libro, ed effettivamente i due episodi 
presentano dei punti di contatto. Green 2006, p. 25 e n. 124, seguito da McGill 2016, p. 
151, ritiene che Giovenco abbia distinto la scena in questione da quest’ultima e non 
considera dunque i due passi un doppione o due versioni della stessa storia, come è stato 
invece sostenuto da von Braun-Engel 1998, p. 124, e Thraede 2001, p. 886. 
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colarmente una tale fede, raramente riscontrata e, proprio per questo, 
compie il miracolo che si verifica attraverso la sua parola. 

Giovenco riprende tutto l’episodio nel primo libro degli Evangeliorum 
Libri Quattuor2, ai vv. 741-766, e la disamina di questi versi, in un ser- 
rato confronto con il modello evangelico, dice molto del suo approccio 
al testo sacro e della sua tecnica parafrastica.  

 
 
Matth. 8, 5-13 
 
5. Post haec autem cum introisset Capharnaum, 
accessit ad eum quidam centurio rogans eum 
6. et dicens: Domine, puer meus iacet in 
domo paralyticus et male torquetur. 7. Ait 
illi Iesus: Ego veniens curabo eum. 8. Et 
respondens centurio ait illi: Domine non 
sum dignus, ut intres sub tectum meum. Sed 
tantum dic verbo et sanabitur puer. 9. Nam 
et ego homo sum sub potestate constitutus, 
habens sub me milites, et dico huic: Vade, et 
vadit. Et alio: Veni, et venit. Et servo meo 
dico: Fac hoc, et facit. 10. Audiens autem 
Iesus miratus est et sequentibus se dixit: 
Amen dico vobis: non inveni tantam fidem 
in Istrahel. 11. Dico autem vobis, quod multi 
ab oriente et occidente venient et recumbent 
cum Abraham et Isaac et Iacob in regno 
caelorum. 12. Fili autem regni huius ibunt in 
tenebras exteriores; ibi erit fletus et stridor 
dentium. 13. Et dixit Iesus centurioni: Vade, 
sicut credidisti, fiat tibi. Et sanatus est puer 
ex illa hora3. 

 
Iuvenc. 1, 741-766 
 
Inde recedenti supplex se protinus offert 
centurio et precibus proiectus talibus orat: 
«Impubis pueri cruciatur spiritus aeger, 
cuius cuncta repens membrorum munia languor 
dissolvit vitamque tenet iam poena superstes. 
Sed iussu miserere precor, nam tecta subire 
crimina nostra vetant vitae lucisque parentem. 
Nunc verbo satis est iubeas remeare salutem. 
Subiectos mihi saepe viros sic nostra potestas 
officiis verbo iussis parere coegit». 
Dixerat. Ille viri motus precibusque fideque 
talia conversus populo dat dicta sequenti: 
«Haut umquam talem memini me gentis avitae 
invenisse fidem; sed veris discite dictis, 
quod multos homines diversis partibus orbis 
progenitos caeli regnum sublime vocabit 
cum patribus nostris vitali accumbere mensae,  
progenies quorum caecis demersa tenebris 
dentibus horrendum stridens fletumque frequentans 
perpetuis poenae cruciatibus acta subibit. 
At tibi iam, iuvenis, mentis virtute fidelis,  
ut credis, veniet fructus cum luce salutis». 
Dixerat et dicto citius cum voce loquentis 
ad puerum celeris transcurrunt munera verbi, 
ingressusque domum miles properante recursu 
praevenisse Dei laetatur dona medentis4. 

 
 
 
741 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
751 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
761 
 

 
2 Il testo di Giovenco riportato è quello edito da I. Huemer, Gai Vetti Aquilini Iuvenci 

Evangeliorum Libri Quattuor, Pragae-Vindobonae-Lipsiae 1891, pp. 39 s. (CSEL 24). 
3 Jülicher 1938, pp. 41-43. 
4 (v. 741) «Proprio mentre si allontanava, gli si presenta, supplice, un centurione che, 

prostratosi, lo prega con queste parole: “Lo spirito sofferente di un mio giovane servo è 
tormentato, un’improvvisa fiacchezza impedisce ogni funzione del corpo (v. 745) e ormai 
soltanto il dolore è rimasto a tenerlo in vita. Ma ti prego, abbi misericordia con un 
comando; i miei peccati, infatti, non consentono che il padre della vita e della luce entri 
nella mia casa. Ora basta che ordini alla salute di ritornare con una parola. Così la mia 
autorità spesso costrinse uomini a me sottoposti (v. 750) ad obbedire agli incarichi affidati 
con una parola”. Aveva detto. Mosso dalle preghiere e dalla fede dell’uomo, rivolto alla 
folla che lo seguiva, dice tali parole: “Non ricordo di aver mai trovato una fede così grande 
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Saranno prese in esame le parole pronunciate dal centurione e da 
Cristo che hanno però una diversa scansione delle battute: in Matteo il 
centurione presenta il suo problema (versetto 6) e Gesù risponde che 
curerà il servo (versetto 7), poi il centurione, non volendo che Gesù 
entri nella sua casa indegna, gli chiede di compiere il miracolo solo con 
la parola, e fa riferimento alla sua esperienza militare (versetti 8 e 9), e 
infine Gesù parla prima a coloro che lo seguono (versetti 10-12) e di 
nuovo al centurione (versetto 13). Giovenco, invece, racchiude tutto il 
colloquio in due battute, la prima del centurione (vv. 743-750), la 
seconda pronunciata da Cristo (vv. 753-762). La conclusione dell’episo- 
dio, ai vv. 763-766, rappresenta un’amplificatio giovenchiana dell’ultimo 
segmento del versetto 13, in cui si conferma l’attuazione del miracolo. 

La diversa lunghezza dei testi, resa evidente dalla disposizione si- 
nottica, restituisce con immediatezza l’entità, se non la qualità, della 
parafrasi. 

Il versetto introduttivo (Matth. 8, 5) che continua con le prime due 
parole del versetto 6 (et dicens), è ripreso ai vv. 741 s.: scompare il primo 
segmento che contiene l’indicazione geografica di Cafarnao, secondo 
una prassi abbastanza consolidata in tutto il poema, anche se questa 
specifica località è indicata al v. 3, 3815; in questo caso McGill 2016, p. 
152, ritiene che l’omissione possa essere dovuta alla valutazione del 
poeta che lo ha considerato un particolare non fondamentale, se pure 
all’interno di un più generale, drastico, procedimento di de-giudaizza- 
zione del testo sacro6. Nei due versi il poeta amplifica rogans eum, 

 
nella gente avita, ma apprendete da parole veritiere (v. 755) che il sublime regno del cielo 
chiamerà molti uomini, nati in diverse parti del mondo, ad assidersi alla mensa della vita 
con i nostri padri, la cui progenie, invece, immersa nelle oscure tenebre, tra orrendo 
stridore di denti e pianto continuo, (v. 760) subirà la pena di eterni tormenti. Ma ora a te, 
giovane, in virtù del tuo animo che ha fede, verranno, come credi, il frutto della salvezza e la 
luce”. Disse, e più rapidamente della frase pronunciata, i doni della parola, veloci, 
raggiungono il fanciullo insieme con la voce di Cristo. (v. 765) Il soldato, entrato in casa  
con un frettoloso ritorno, fu lieto che l’avessero preceduto i doni di Dio che risana». Cfr. 
altre traduzioni in lingue moderne: in tedesco, Knappitsch 1910, pp. 81 e 83; in spagno- 
lo, Castillo Bejarano 1998, pp. 108 s.; in italiano, Canali 2011, pp. 87 e 89, e Galli 2012,  
pp. 109 s. 

5 V. 3, 381 Inde Cafarnaum gradiens pervenit ad oras. 
6 Poinsotte 1979, dedica un intero volume (che si chiama, infatti, Juvencus et Israël, La 

représentation des Juifs dans le premier poème latin chrétien) ad indagare se e fino a che 
punto il poema di Giovenco sia improntato a una polemica antigiudaica; con questo intento 
l’autore nella prima parte (pp. 37-128) mette in evidenza l’eliminazione messa in pratica dal 
parafraste di nomi propri e comuni, di nomi geografici o collegati a usi e costumi di Israele, 
al fine di ‘déjudaïser’ il testo biblico. La tabella con i nomi geografici, tra cui Cafarnao, è 
alle pp. 40 s. 
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sottolineando l’atteggiamento di preghiera del centurione (supplex, 
proiectus, precibus… talibus, orat). 

Tre versi – 743-745 – sono dedicati dal parafraste alla rielaborazione 
della concisa descrizione evangelica: scompaiono il vocativo Domine, i 
riferimenti precisi al luogo (in domo), allo stato (iacet… paralyticus), e il 
sintagma male torquetur è dilatato ai vv. 744 s.: resta solo il termine puer, 
definito dall’aggettivo impubis, ma come specificazione dell’astratto 
spiritus aeger (v. 743) e il verbo scelto per indicare la sofferenza è 
crucior; i due versi seguenti, 744 s., sono il primo una sorta di 
spiegazione di quel dolore (il v. 744, con le sequenze allitteranti7 cuius 
cuncta… membrorum munia, e il verbo dissolvit in enjambement al v. 
745), l’altro un’amara valutazione della situazione (v. 745). È omesso il 
versetto 7, cioè l’assenso di Gesù, e la prima parte del versetto 8, che 
introduce le parole del centurione, la cui battuta continua senza 
interruzioni; i vv. 746 s. vedono l’inserzione di un concetto assente nel 
modello, il primo emistichio del v. 746 Sed iussu miserere precor, 
nam…: è un riuso, con l’inversione dei termini, di Virgilio, Aen. 6, 117 
alma, precor, miserere; potes namque omnia…, dove Enea prega la 
Sibilla. Ma non si tratta solo di un’evidente ripresa verbale virgiliana 
per conferire maggior pathos e suggestione al racconto, perché la 
continuazione con il nam induce a pensare che Giovenco abbia voluto 
mettere in relazione il potere di Gesù e quello della Sibilla, quest’ultima 
che, nelle parole di Enea, può qualunque cosa, e Cristo, del quale al v. 
748 è evidenziato il potere di guarire8. L’indegnità con cui si apre la 
 

7 Nella resa in versi di questo episodio Donnini 1974-1975, pp. 147 s., ritiene che il 
poeta adoperi figure retoriche per sottolineare stati d’animo e emozioni: le parole del 
soldato, che esprimono ansia per la salute del servo e umiltà nella richiesta di aiuto, sono 
rese più incisive dalle sequenze allitteranti (v. 744 cuius cuncta… membrorum munia; vv. 
745 s. superstes. / Sed… subire; v. 747 vetant vitae; vv. 748 s. satis… salutem. / Subiectos… 
saepe… sic). La commozione di Gesù per una tale dimostrazione di fede è sottolineata da 
un omeoteleuto (v. 751 precibusque fideque) e un’allitterazione (v. 752 dat dicta) e ancora 
fino alla fine delle sue parole si succedono allitterazioni (v. 753 memini me; v. 754 discite 
dictis; v. 759 fletumque frequentans; v. 760 perpetuis poenae) e omeoteleuti (v. 754 veris… 
dictis; v. 755 diversis… orbis; vv. 758 s. quorum… / … horrendum). 

8 Oltre ai luoghi discussi, in quanto costituiscono un’intertestualità complessa, come in 
questo ed altri casi, è presente nel brano una vera e propria tramatura virgiliana che consiste 
nella ripresa di segmenti del modello, anche di un solo termine nella stessa sede metrica, la 
cui ricorrenza Borrel Vidal 1991 studia per quanto riguarda il primo libro (un elenco 
dettagliato è alle pp. 147-169): ci sono parole che occupano la stessa posizione nel verso: v. 
741 se protinus ~ Aen. 10, 633; v. 745 vitamque ~ Aen. 3, 315; v. 745 tenet ~ Aen. 6, 235; v. 
748 satis est ~ Aen. 3, 653; v. 751 precibusque ~ Aen. 7, 133; v. 753 memini ~ ecl. 9, 52; v. 
756 caeli ~ Aen. 9, 630; v. 763 et dicto citius ~ Aen. 1, 142; clausole identiche o simili: v. 746 
tecta subire ~ Aen. 6, 140 operta subire e ~ Aen. 8, 359 tecta subibant; v. 753 avitae ~ Aen. 
10, 752; v. 755 diversis partibus orbis ~ Aen. 12, 708; v. 760 acta subibit ~ Aen. 3, 512 acta 
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battuta al versetto 8 (Domine non sum dignus) è espressa al v. 747 da 
crimina nostra vetant (un astratto diventa soggetto e il possessivo nostra 
compensa la scomparsa di meum riferito a tectum): l’indegnità e i 
crimini, o meglio l’indegnità a causa dei crimini, sono gli ostacoli che 
impediscono l’ingresso di Gesù nella casa (v. 746 nam tecta subire ~ 
Matth. 8, 8 ut intres sub tectum meum). Ma nel secondo emistichio del 
verso 747 Giovenco introduce un significativo incremento di cui non 
c’è alcun riferimento nel modello, una definizione molto densa di Cristo 
che è detto vitae lucisque parentem, espressione, peraltro, adoperata solo 
in questo luogo9. 

Vita e luce, che nel caso in questione possono essere considerate 
un’endiadi, sono in stretta correlazione in Giovenco anche in 
espressioni come 2, 641 Ad claram vitae lucem; 3, 15 … veniet lux aurea 
vitae; 4, 37 sed potius vitae possunt qui prendere lucem10, ma i luoghi più 
simili sono 3, 309 si damnum subeant lucis vitaeque perennis? e soprat- 
tutto l’emistichio finale di 4, 479 lucis vitaeque repertor, nel momento 
topico in cui Cristo si ritira al Getsemani. Già adoperati insieme in 
scrittori pagani (ad esempio, Plauto, Truc. 518 qui me interfecisti paene 
vita et lumine; Lucrezio 3, 79 s. vitae / percipit humanos odium lucisque 
videndae/) i due termini si ritrovano anche in autori cristiani come 
Arnobio, nat. 1, 62 vita et luce privati (CSEL 4, p. 43) e Lattanzio, inst. 
2, 17, 7 qui nec vitam nec lucem dare cuiquam possunt (CSEL 19, p. 
173); epit. 40, 2 mortuos aut iam sepultos ad vitam lucemque revocabat. 
(CSEL 19, p. 716). 

Parens è riferito a divinità in scrittori pagani come Ovidio (met. 14, 
807 divumque hominumque parentem, cioè Giove) o Lucano (4, 110 o 
summe parens mundi, cioè Nettuno); indica Dio in autori cristiani come 
Minucio Felice (18, 4 universitatis dominum parentemque: CSEL 2, p. 

 
subibat; incipit di verso uguali: v. 751 e v. 763 Dixerat ~ Aen. 4, 238 e 331; 7, 212 e 8, 152; v. 
752 talia ~ Aen. 5, 852; v. 757 cum patribus ~ Aen. 8, 679; v. 759 dentibus ~ Aen. 10, 718; v. 
761 At tibi ~ ecl. 4, 18; nessi uguali o simili in posizioni metriche diverse: v. 742 centurio et 
precibus proiectus talibus orat ~ Aen. 6, 124 Talibus orabat dictis arasque tenebat; v. 752 dat 
dicta ~ Aen. 2, 790; 6, 628; 7, 323 e 471 dicta dedit; v. 759 dentibus horrendum stridens 
fletumque frequentans ~ Aen. 6, 288 horrendum stridens flammisque armata Chimaera; 
questa insistita imitatio conferisce ai versi un diffuso color virgiliano. 

 9 Tra gli altri epiteti riservati a Cristo (2, 134 terrarum gloria; 2, 405 leti victor vitaeque 
repertor; 3, 161 sator aeternae… vitae) ce ne sono almeno due che contengono il concetto di 
luce, espresso con lumen: 2, 75 e 733 terrarum lumen e 3, 356 hominum lumenque salusque. 

10 Cfr. anche lumina vitae (Iuvenc. 4, 345 Lazarus haec vitae recidiva in lumina surget; 4, 
442 si numquam terris tetigisset lumina vitae!; 4, 734 e mortis sese tenebris ad lumina vitae; 
4, 756 Surrexit Christus aeternaque lumina vitae) e lumen vitae (Iuvenc. 2, 206 tune etiam 
mentem vitae de lumine raptam). 
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23), Lattanzio (ira 1, 1, 9 mundi parens et conditor rerum: CSEL 27, 1, 
p. 69) e Giovenco stesso (1, 118 astrorum et terrae, pontique hominumque 
parenti). 

In una pagina estremamente densa, Fontaine 1984, pp. 137 s., all’in- 
terno dell’analisi che conduce sull’espressione adoperata da Giovenco 
per definire Cristo nell’ultimo verso del poema (4, 812 per dominum 
lucis Christum, qui in saecula regnat), istituisce un serrato confronto, 
cogliendo una sorta di corrispondenza antitetica, tra Costantino, terrae 
regnator apertae (4, 807), che rappresenta il potere temporale, e il regno 
eterno di Cristo qui in saecula regnat (4, 812); di conseguenza egli pone 
sullo stesso piano le espressioni terrae regnator e dominus lucis e 
considera terrae e lucis due genitivi oggettivi su cui si esercita la potenza 
sovrana del regnator e del dominus11. Procedendo nel suo ragionamen- 
to, lo studioso sostiene che Cristo è detto dominus lucis anche perché è 
una delle persone della trinità e dunque co-creatore dell’universo; egli 
trova conferma di questa intuizione in due luoghi giovenchiani, uno dei 
quali è quello in oggetto12: l’espressione vitae lucisque parens, a 
fondamento della quale egli ritiene che possa esserci il famoso versetto 
del prologo di Giovanni (Ioh. 1, 4 In eo vita est et vita erat lux 
hominum), va sciolta nella proposizione relativa qui vitam lucemque 
peperit, che equivale per lo studioso a dominus lucis. Per Fontaine, 
dunque, Cristo è autore, creatore della vita e della luce13 e, secondo 
questa interpretazione, la frase del centurione a proposito della sua 
indegnità esprime la consapevolezza della grande distanza che separa il 
creatore del mondo dai peccatori. Completamente diversa è la posi- 
zione di W. Röttger14, il quale, invece, non punta la sua attenzione 
sull’espressione specifica, ma analizza tutto il contesto dell’avvenimen- 
to, che è pur sempre una guarigione miracolosa; infatti, clausola del 
verso seguente, il 748, è la parola salutem, che ricorre anche più avanti, 
sempre in clausola, in un verso, il 762, che sarà a sua volta oggetto di 
discussione in seguito. Lux non è qui la luce del mondo, e vita, in 
questo contesto, coincide con salus: Cristo è colui che risana e risolve 
 

11 Fontaine 1984, p. 137, propone di intendere dominus nel senso di dominator, 
proprio per accentuare il parallelismo con regnator; cfr. anche Nazzaro 2012, pp. 33-35. 

12 Il secondo luogo preso in esame da Fontaine 1984, pp. 137 s., è il v. 4, 479 Illo 
progreditur lucis vitaeque repertor. 

13 Una posizione simile assume McGill 2016, p. 152, per il quale vitae lucisque parentem è 
un titolo che eguaglia Gesù a Dio, come un padre che crea vita, nel suo caso, vita eterna, 
attraverso la sua morte e resurrezione; secondo questa interpretazione, l’immagine della 
luce rappresenterebbe la salvezza nella vita eterna e Giovenco interpreterebbe Gesù, per lo 
meno in questi casi, in chiave soteriologica. 

14 Röttger 1996, p. 73. 
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una situazione critica. Nonostante la raffinatezza consueta dell’analisi di 
Fontaine, condivisibile fino a un certo punto del ragionamento, in questo 
caso risulta più convincente la posizione di Röttger: l’interpretazione 
immanente in questo caso funziona meglio di quella trascendente.  

Del resto, sul piano del contenuto, un’adiectio così pregna di 
significato trova una possibile spiegazione proprio nel concetto di 
inadeguatezza espresso dal centurione che ha negato l’ingresso a Cristo 
nella sua casa: il poeta accetta e accoglie la proclamata indegnità del 
centurione (non sum dignus ~ subire / crimina nostra vetant) e rimodella 
in maniera originale il concetto di fondo, accentuando per contrasto la 
grandezza e l’importanza di Cristo, che porta salvezza e aiuto in una 
situazione critica. 

Il conciso periodo che chiude il versetto 8 (Sed tantum dic verbo et 
sanabitur puer) conserva la sua asciuttezza nella parafrasi del v. 748 
Nunc verbo satis est iubeas remeare salutem: Giovenco mantiene solo la 
parola chiave verbum (verbo), che esprime la piena fiducia del 
centurione nella parola di Cristo; il verbo del primo segmento – dic – è 
sostituito dal più incisivo iubeas, il soggetto puer scompare, il concetto 
espresso da sanabitur è reso con remeare salutem. 

Il versetto 9 non è altro che una professione di fede nei confronti di 
Gesù, supportata da un esempio tratto dalla sua personale esperienza e 
reso vivace da un veloce scambio di battute che scompare nella 
parafrasi, anche perché è un esempio tipico del dialogo biblico, 
caratterizzato da frasi brevissime, spesso ripetute, e da un’insistita 
paratassi15: nei due versi – 749 s. – che esprimono il concetto in maniera 
sintetica, evitando gli esempi di obbedienza su cui si sofferma il 
centurione, l’unica parola mantenuta è potestas, clausola del v. 749, 
mentre è significativa la ripetizione di verbo a soli due versi di distanza 
(748 e 750), proprio per sottolineare come, se la sua semplice parola di 
centurione riusciva a sortire effetto nei riguardi dei subalterni, la parola 
di Cristo avrebbe avuto potere assoluto di guarigione16. Nei due versi 
seguenti – 751 s. – Giovenco interpreta la reazione di Cristo alla battuta 
del soldato: il sentimento che prova già nell’ascoltare quelle parole, un 
misto di stupore e ammirazione (Matth. 8, 10 audiens autem Iesus 

 
15 Poinsotte 1979, pp. 67-69. 
16 Il v. 751 e il v. 763 cominciano con dixerat: con questo verbo il poeta chiude le due 

lunghe battute in cui suddivide il dialogo. McGill 2016, p. 152, nota come il piuccheperfetto 
chiuda il discorso diretto nell’Eneide per 24 volte e riporta anche altri casi in Ovidio, 
Lucano, Stazio. Il nesso iussis parere del v. 750 è in Ov. met. 1, 385 con il primo termine in 
altra sede metrica (Pyrrha prior iussisque deae parere recusat).  
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miratus est) è meglio specificato (v. 751 … Ille viri motus precibusque 
fideque) con l’anticipazione del concetto di fede che nel versetto biblico 
compare nel secondo segmento; resta l’indicazione dei fruitori di quelle 
parole (Matth. 8, 10 sequentibus ~ v. 752 populo… sequenti) e dixit ha 
un riflesso in dicta (v. 752, in allitterazione con dat). Amen dico vobis è 
un’espressione evangelica pregnante che spesso apre i discorsi di Cristo 
e, per il suo portato ebraico, è prevalentemente espunta dal poeta17, 
come in questo caso. Il segmento finale del versetto 10 resta, ma con 
qualche rimaneggiamento: Non inveni è ampliato in haut… memini… / 
invenisse (vv. 753 s.); tantam fidem di Matth. 8, 10 diventa talem… fidem 
(vv. 753 s.); scompare, come di frequente, la connotazione geografica in 
Istrahel, compensata dalla specificazione gentis avitae (v. 753). 

Si conferma con evidenza, anche in pochi versi, un intento di 
Giovenco che è possibile cogliere in tutto il suo lavoro parafrastico e a 
cui si è già fatto cenno (cfr. supra, p. 927, n. 6): una evidente, innegabile 
volontà di cancellare gli elementi più prettamente ebraici, siano essi 
riferimenti a usi e costumi, nomi geografici o particolari espressioni, 
come appunto Amen dico vobis, che avrebbero potuto in qualche modo 
risultare sgraditi a quel pubblico di intellettuali cui egli intendeva 
rivolgersi con l’intento di convertirli: tutto il suo lavoro va nella direzio- 
ne di romanizzare, rendere epico, e dunque classico, il testo dei Vangeli. 

I versetti 11 e 12 esprimono un concetto complesso: gli eredi natu- 
rali delle promesse, quei giudei che non avranno creduto in Cristo, 
vedranno i pagani venuti da ogni dove, sinceri e onesti come il 
centurione, prendere i loro posti nel regno dei cieli, mentre loro stessi, i 
figli del regno, saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e 
stridore di denti. Giovenco li rielabora in sette versi (754-760) che 
costituiscono un unico periodo, annullando la divisione, anche sin- 
tattica, dei versetti 11 e 12: il versetto 11 si apre con un’espressione 
formulare simile alla precedente – Dico autem vobis – e per gli stessi 
motivi destinata alla rielaborazione che si trova nel secondo emistichio, 
allitterante, del v. 754 (sed veris discite dictis) con l’aggiunta di veris, 
probabilmente per compensare la perdita della sacralità formulare di 
dico autem vobis18. Il quod introduce in entrambi i casi il contenuto 
della comunicazione, ma il parafraste modifica la struttura della frase: 

 
17 Quando non è omessa, l’espressione è resa in modo diverso: l’elenco completo degli 

altri casi è in Poinsotte 1979, pp. 78-81; cfr. anche Heinsdorff 2003, pp. 111 s., e McGill 
2016, pp. 140 e 152. 

18 L’espressione dico autem vobis ricorre ancora in Matth. 26, 29, resa da Giovenco a 4, 
453 Nam veris credite dictis (cfr. Poinsotte 1979, p. 81).  
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soggetto diventa caeli regnum sublime (v. 756), mentre il soggetto 
biblico multi diventa complemento oggetto (v. 755 multos homines); ab 
oriente et occidente è reso al v. 755 con diversis partibus orbis, con 
l’ulteriore specificazione di progenitos (v. 756), il tutto, peraltro, 
modellato su Aen. 12, 708 … genitos diversis partibus orbis. Per i motivi 
appena citati cadono i nomi di Abraham, Isaac e Iacob, resi più 
genericamente al v. 757 con cum patribus nostris, resta invece il 
concetto di condividere la mensa nella clausola del v. 757 (accumbere 
mensae ~ Matth. 8, 11 recumbent), mensa cui gli uomini sono chiamati: 
il verbo vocabit al v. 756 è un’adiectio da cui il parafraste fa dipendere 
accumbere; il termine mensa è accompagnato in Giovenco da un 
aggettivo pregnante, vitalis, che, sin dalla prefazione (v. 19 Christi 
vitalia gesta), è adoperato in riferimento a Cristo19. Giovenco, si è detto, 
collega i due versetti aprendo il v. 758 con progenies, termine che 
riprende con forte evidenza l’incipit del v. 756, progenitos, e che 
parafrasa Filii… regni huius con cui comincia il versetto 12. L’espressione 
biblica ibunt in tenebras exteriores viene colorita in poesia nel secondo 
emistichio del v. 758 (caecis demersa tenebris20), ma è il secondo 
segmento del versetto 12 a subire un significativo ampliamento che 
racconta con evidenza la tecnica del poeta: ibi erit fletus et stridor 
dentium21 ~ vv. 759 s. dentibus horrendum stridens fletumque frequen- 
tans / perpetuis poenae cruciatibus acta subibit: il primo verso rielabora il 
testo biblico con un’inversione dei concetti, lo stridore diventa horren- 
dum e il pianto frequentans ed è possibile cogliere anche una sugge- 
stione del primo emistichio di Stazio, Theb. 6, 790 dentibus horrendum 
stridens (horrendum stridens è anche in Virgilio, Aen. 6, 288), mentre il 
secondo verso costituisce una tipica adiectio giovenchiana tesa ad 
approfondire il concetto espresso mediante elementi non presenti nel 

 
19 Altre volte l’aggettivo vitalis connota le parole di Cristo, in relazione al suo insegna- 

mento salvifico: 2, 452 e 3, 255 (vitalia verba); 2, 547 (dictis… vitalibus); 2, 725 (vitalia 
dicta). Green 2006, pp. 20 e 92, e McGill 2016, p. 145, sottolineano il senso soteriologico 
che Giovenco spesso conferisce a vitalis. 

20 Anche in altri luoghi Giovenco si riferisce all’oscurità infernale con il termine 
tenebrae: 2, 207 demergis… furvis… tenebris; 3, 770 in tenebras raptum mox praecipitare 
profundas; 4, 257 tenebras dimersus ad imas. 

21 Matteo adopera la stessa espressione (erit fletus et stridor dentium) altre quattro volte 
e Giovenco la rielabora sempre in maniera diversa: 13, 42 ~ 3, 14 dentibus his stridor semper 
fletusque perennis; 22, 13 ~ 3, 771 s. Illic stridor erit vasti sine fine doloris, / et semper fletus; 
24, 51 ~ 4, 196 Illum perpetuus fletus stridorque manebit; 25, 30 ~ 4, 258 perpetuos fletus 
poenae stridore frequentet. Con questa strategia, evidentemente non casuale, rivolta a coloro 
in grado di coglierla, il parafraste vuole dimostrare le infinite possibilità della tecnica che  
ha scelto. 
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modello, in questo caso il riferimento ai tormenti della pena e alla sua 
eternità (v. 760 perpetuis poenae cruciatibus acta subibit). 

Il primo segmento dell’asciutto versetto 13, che conclude il racconto 
con le poche, ma significative, parole adoperate da Gesù per rassicurare 
il centurione sulla certezza del miracolo a causa della sua fede e con il 
brevissimo e icastico periodo finale che annuncia il verificarsi dello 
stesso, è rielaborato da Giovenco ai vv. 761-766: nei primi due versi 
(761 s.) Giovenco innanzitutto sopprime il primo periodo che introduce 
la battuta (Et dixit Iesus centurioni), reso superfluo dalla diversa 
scansione del dialogo, come anche Vade, ma mantiene il segmento sicut 
credidisti22 (~ v. 762 ut credis) e il tibi, con l’aggiunta del vocativo 
iuvenis; il secondo emistichio del v. 761 mentis virtute fidelis, anticipa e 
chiarisce ut credis: è in virtù di un animo che ha fede che si verifica il 
miracolo; si può, infatti, interpretare ut credis con una sfumatura 
causale, cioè intendere ‘proprio perché credi, avrai la ricompensa della 
guarigione’23. Tuttavia, la più significativa rielaborazione riguarda il fiat 
che è amplificato al v. 762 in veniet fructus cum luce salutis. Cum luce è 
attestato nella stessa sede metrica (cfr., ad esempio, Lucrezio 4, 1126 
cum luce zmaragdi; Virgilio, Aen. 2, 694 cum luce cucurrit; Ovidio, met. 
6, 272 cum luce dolorem e Giovenco 2, 9 cum luce tumultus; il luogo più 
simile è Marziale 1, 68, 5 cum luce salutem) e il termine salus è più volte 
affiancato al concetto di luce, come già sottolinea Röttger24. 

Per un verso così complesso vale la pena di ripercorrere le varie 
interpretazioni a partire dai più antichi commentatori: sia Knappitsch 
1910, p. 83, sia Kievits 1940, p. 163, considerano salutis una specifi- 
cazione di luce: il primo, nella sua traduzione in versi, rende con «die 
Erfüllung - zugleich mit dem Lichte des Heiles»; l’altro, nel commento 
ad locum, spiega così: tibi fidei tuae fructus veniet. Puer enim lucem 
salutis (= valetudinis) accipiet, anche sulla scorta di iuncturae simili 
concettualmente come lux fidei, lux veritatis. 

Roberts 1985, p. 152, a proposito della predilezione di Giovenco 
per espressioni come fructus, dona o praemia salutis, sottolinea la dop- 
pia connotazione del termine salus, cioè di salute fisica e di salvezza, e 
 

22 Röttger 1996, p. 77, ritiene giustamente che il cambio di tempo da credidisti a credis 
renda possibile vedere nella fede dell’uomo non solo un atto unico, collocato in un tempo 
preciso, ma un atteggiamento destinato a durare. 

23 Riguardo a ut credis c’è omogeneità tra i traduttori: Knappitsch 1910, p. 83, «wie du 
gewünscht»; Castillo Bejarano, 1998, p. 109, «como crees»; Galli 2012, p. 110, «come 
credi»; McGill 2016, p. 53, «as you believe» e, in effetti, non si può che rendere con “come 
credi”, anche se con un valore causale. 

24 Röttger 1996, p. 46, riporta vari luoghi del poema, oltre a quello in questione: 1, 120 s.; 
1, 319 s.; 2, 514 s.; 3, 293 s.; 3, 356; 4, 118 s. 
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considera di conseguenza il genitivo salutis una specificazione di fructus 
piuttosto che dell’ablativo luce. A sostegno di questa ipotesi, Röttger 
1996, p. 75, individua un’altra ricorrenza del nesso in Giovenco, a 2, 
339 s. (His verbis fructum mox perceptura salutis / pulchra fides animum 
laetanti in pectore firmat25), per giunta in una situazione simile (cfr. 
supra, n. 1, p. 925): un funzionario del re, grazie alla sua fede, ottiene la 
guarigione del figlio, il fructum salutis: il confronto interno appare 
dirimente. Peraltro, il nesso fructus salutis, già presente in Siracide 1, 22 
(timor Domini repollens pacem et salutis fructum)26, ricorre ancora, sia in 
autori classici che cristiani, ad esempio Plinio (paneg. 68, 1 Capis, ergo, 
Caesar, salutis tuae gloriosissimum fructum) e Cipriano (eleem. 22 nihil 
circa fructum salutis operantes: CSEL 3, 1, p. 390). 

Su questa linea si pone anche McGill 2016, p. 53, che traduce 
«salvation’s fruit / and light will come to you» e, nel suo commento ad 
locum, p. 153, ribadisce l’affinità di fructus salutis a espressioni 
adoperate dal poeta come dona salutis (2, 66; 2, 334; 3, 194) e praemia 
salutis (3, 190 s.), individuando questo come uno degli stilemi del suo 
idioma poetico. Ancora, riprende e approfondisce l’argomentazione di 
Roberts: il termine salus ha spesso nel poeta un doppio significato e 
sempre nei miracoli di guarigione, dove è riferito alla salute fisica, ma 
anche alla salvezza spirituale che la guarigione del corpo prefigura: per 
l’autore è importante mettere in rilievo lo stretto rapporto che collega 
fede e ricompensa, e quindi luce e guarigione27. Il concetto di luce, 
senza specificazioni, assoluto, potrebbe essere stato suggerito dal con- 
trasto con le tenebre infernali di pochi versi prima. Sulla base di tutte 
queste riflessioni, appare senz’altro più convincente la decisione di col- 
legare fructus e salus, sia concettualmente che nella traduzione. 

L’ultimo periodo del versetto 13 Et sanatus est puer ex illa hora è 
dilatato in ben quattro versi (763-766) nei quali è mantenuto solo il 
nome che definisce il servo (puer ~ v. 764 puerum): per il resto si tratta 
di un’amplificatio del concetto di risanamento (sanatus est è sviluppato 
al v. 764 ad puerum celeris transcurrunt munera verbi) e dell’immedia- 
tezza del miracolo che si verifica nel momento stesso in cui Cristo 
pronuncia la parola di salvezza (ex illa hora ~ v. 763 dicto citius28 cum 
 

25 «Con queste parole la bella fede, presto gratificata / dal compenso della salvezza, 
fortifica l’animo nel cuore lieto.» (Canali 2011, p. 111). 

26 Per altri esempi di fructus con il genitivo cfr. ThLL VI 1394, 80 - 1395, 16. 
27 Per completezza, si riportano le altre traduzioni in lingua moderna: Castillo Bejarano 

1998, p. 109: «el fruto juntamente con la luz de la salvación»; Galli 2012, p. 110: «verrà il 
frutto, con la luce della guarigione»; tutti e due gli autori scelgono di interpretare il testo 
non tenendo conto delle riflessioni messe in campo dagli studiosi in anni più recenti. 

28 Cfr. Verg. Aen. 1, 142. 
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voce loquentis). Gli ultimi due versi costituiscono un’adiectio con un 
ulteriore riferimento alla rapidità con cui si realizza il miracolo: nono- 
stante la velocità con cui il centurione torna a casa (v. 765 ingressusque 
domum miles properante recursu) constata con gioia (v. 766 laetatur) che 
i Dei… dona medentis (v. 766) lo hanno preceduto. 

Come si è anticipato all’inizio, la parafrasi di questo racconto 
biblico offre in sintesi uno spaccato della tecnica adottata da Giovenco 
nel rimaneggiamento del modello: per quanto riguarda gli aspetti 
formali, il poeta elimina i giudaismi (nomi propri ed espressioni 
tipiche), riduce il dialogo più articolato tra Cristo e il centurione a due 
lunghe battute, modella costantemente i versi sul poema virgiliano, ma, 
rispetto al significato più profondo dell’episodio, lo coglie appieno e 
mantiene, ripetendola per ben tre volte, la parola chiave dell’intero 
brano, verbum (Matth. 8, 8 ~ vv. 748, 750, 764), mostrando di saper 
comprendere lo spessore e la complessità dei personaggi: il centurione, 
un militare romano, pagano, che manifesta un atteggiamento insolito 
per il suo ruolo, per la sua connotazione politica e sociale, le cui parole 
esprimono rispetto, consapevolezza della propria indegnità e, soprattut- 
to, fede nella parola taumaturgica di Cristo, e Cristo stesso, dapprima 
meravigliato da questo atteggiamento anomalo e poi tanto colpito da 
rivolgere una parola di condanna nei confronti dei tanti figli del regno 
che non hanno una tale fede e che non esita a compiere il miracolo di 
guarigione così come gli era stato chiesto, con una sola parola. 
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