
Demosth. or. 19,287 e la tradizione paremiografica 

Di Laura Santini, Bologna 

Nel c. 287 dell'orazione TIEQL :rtaQa:rtQEoßdas;, a conclusione di una lunga 
OVYX.QLOLS; tra la vicenda di Epicrate, cittadino modello eppure non risparmiato 
dalla giustizia ateniese per il suo coinvolgimento in un episodio di corruzione 
durante un'ambasceria, e quella di Eschine che, non potendo nemmeno van
tare i meriti familiari e personali dell'altro, pretenderebbe di eludere la con
danna comminatagli (cc. 277-282), Demostene cerca di convincere i dicasti 
della contraddittorieta e dell'ipocrisia morale dell'avversario, richiamandosi 
ancora una voltal all'orazione eschinea Contro Timarco. Nel346 Eschine riuscl 
a capovolgere il processo intentatogli da questo Timarco, portavoce di Demo
stene, facendo ricadere su di lui la condanna per c('tL�la, a causa di un passato 
scabroso; ma proprio Eschine, afferma Demostene, avrebbe dovuto, invece, ta
cere per la vergogna, avendo alcuni familiari noti per la loro corruzione morale, 
vale a dire i cognati Nicia e «Cirebione» Epicrate (c. 287 6 ÖE . . .  :rtEQL :rtoQvElas; 
EAEYEV, W yfj xaL {)-EOl, ÖUOLV �EV xl1öEo'taLv :rtaQEo'tl1XO'tOLV, OUS; tÖOV'tES; 
av u�ELS; clvaxQuym'tE, NLxlou 'tE 'tOU ßÖEAUQOU, OS; EaUtOV E�lO{}WOEV EtS; 
Atyu:rt'tov XaßQl<;t, xaL 'tOU xataQu'tou K UQl1ßlWVOS;, ö� EV 'taLS; :rto�:rtaLS; 
aVEu tOU :rtQoocimou XW�U�EL). Demostene conclude il paragrafo con un'im
magine proverbiale che vuole indicare il capovolgimento della norma, il 
«mondo alla rovescia» deI comportamento di Eschine: 

clAA&' ö11't' avw :rto'ta�wv Exdvn 'tn ��tQ� :rtUV'tES; OL :rtEQL :rtoQvdas; 
EQQU110av Aoym (c. 287 fin.). «Davvero, quel giorno (seil. deI processo contro 
Timarco) tutti i discorsi sulla prostituzione fIuirono contro il corso dei fiumi» (0, 
piu liberamente: «tutti quei fiumi di parole tuonanti contro l'immoralita s�or
sero contro corrente»). 

* Questa nota deriva da un lavoro seminariale da me svolto durante il semestre invernale 1995/96 
presso l'Institut für Klassische Philologie dell'Universita di Berna. Ringrazio il Prof. Heinz

Günther Nesselrath, che ha letto il lavoro dandomi preziosi consigli, nonehe I'Universita di Bo

logna, che ha messo a mia disposizione una borsa di studio per tutta la durata deI mio soggiorno 

svizzero. 

1 Nel eorso del lungo €JtlAOYO� (182-340) dell'orazione, Demostene a piu riprese si preoecupa di 

eontrattaeeare singoli punti del vittorioso discorso di Esehine contro Timareo: nei ce. 241-255, 
in partieolare, l'oratore riprende alcune eitazioni poetiehe fatte dall'avversario e Ie ribalta sar

eastieamente ai suoi danni. In questa «gara poetica» potrebbe forse rientrare anehe il passo di 

eui andiamo ad oceuparei, ehe eontiene un'allusione a un verso di Euripide, autore gia citato in 

preeedenza (fr. 812,7-9 Nauek2 dal $OLVU;, e. 245). Sulla sezione «timarehea» dell'orazione 19, 
cf. O. Gilbert, Die Rede des Demosthenes :rrEQi :rraQa:rrQwßEiac; (Berlin 1873) 102, seeondo il 

quale i ec. 241-287 (compreso dunque il nostro passo) rappresentano un «eng zusammenhän

gendes Stück» il eui fulcro e il eontrattaeeo alla Contra Timarco di Eschine. 
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L'espressione ävw JtO'ta�Wv ... EQQllY]OaV Aoym rappresenta retoriea
mente un adynaton2, e riehiama un eelebre passo euripideo: si tratta dei versi 
d'esordio deI primo stasimo della Medea, dove il eoro femminile deplora 10 
stravolgimento della <pum� umana, ehe fa si ehe siano gli uomini (rappresentati 
da Giasone, si veda Schal. ad Eur. Med. 410, 11 p. 166,3-10 Sehwartz), inveee ehe 
le donne, a dimostrarsi subdoli e ingannatori: ävw Jto'ta�wv lEQWV XWQoiim 
JtayaL, / xaL Ötxa xaL Jt<lv'ta naALv o'tQE<pEtaV / avöQam �EV ÖOALaL 
ßouAat, X'tA. (vv. 410-412). Dal v. 410 trae origine un proverbio molto not03, ei
tato 0 nella formula abbreviata ävw no'ta[!wv4, 0, piu spesso, parafrasando il 
passo tragie05; la sua fortuna nei paremiografi passa anehe, eome eerehero di di-

2 Cf. Aristot. Meteor. II 2,356a 15-19 oUflßaLVeL Öe 'WUC; nowflouc; gflv OUX Enl WU1:0V acl 
XaLa 1:0V A6yov 'Wti'Wv' Encl yag dc; 1:0 flEOOV dOgEoUOlV acp' ounfQ EXQEOUOlV, oUöev 
fläAAOV gfUOOtiV1:aL XU1:W{}fV � aVW{}fV, a"A.A.' ECP' 0n01:fg' av gE'I!TI xUflaLvwv 0 TUQw
QOC;. XaL1:Ol 'W1J1:0U oUflßaLvovwc; YEVOl1:' av 1:0 ACYOflfVOV avw nowflwv, önfQ aÖuvaLov. 
Il contesto aristotelico, tuttavia, non e specificamente retorico, anche se testimonia della pro
verbialita (1:0 ACYOflfVOV) ed esemplarita dell'espressione (cf. E. Dutoit, Le theme de l'adyna

ton dans la poesie antique, Paris 1936, 17). Una riflessione specifica sull 'adynaton sembra man
ca re nel mondo antico: G. P. Rowe, The adynaton as a Stylistic Device, «AJPh» 86 (1965) 387-
396, cita Demetr. De eloc. 124-127, che perb, avverte, e relativo all'iperbole, avvicinata da De
metrio all 'adynaton; la tesi di Rowe e che gli antichi sentissero gli adynata come tipi di proverbi, 
dunque ehe li eollocassero non tra gli OX�fla1:a, ma tra i tropi. Sull'uso proverbiale degli adynata 
cf. anehe H. V. Canter, The figure ADYNATON in Greek and Latin Poetry, «AJPh» 51 (1930) 
37. 39. 41. Sempre Canter, cir., 32 e n. 2, rieorda che l'espressione oXf]fla EX (ano) wti aÖu
VU1:0U, assente in grammatici, retori e scoliasti antichi, compare eccezionalmente in un re tore 
tardo, Fortunaziano (Rhet. Lat. Min. p. 83,24 Halm). 

3 Cf. R Tosi, Dizionario delle sentenze latine e greche (Milano 1991) nr. 440, pp. 203s. Il proverbio 
in questione sarebbe gia stato presente in Eschilo secondo Hesych. a 5602 Latte "A vw now
flwv, nagOlflLa Enl 1:WV En' EvaV1:La YLVOflEVWV. XEXQl')V1:aL xal AlOXUAOC; ( = fr. 335 R) xal 
EUQlJtLÖl')C; (e cf. Dutoit, cit., secondo cui avw n01:aflWv, sulla base della testimonianza di Esi
ehio, sarebbe stato un proverbio gia esistente, rielaborato poi in maniera originale da Euri
pide). Ma, per quanta si pub evincere dalla tipologia dell'impiego fino all'eta tardo-antica e bi
zantina (per la quale rimando aHa ricehissima documentazione fornita da S. Radt, TrGP III, 

409s.), mi pare che sia stato Euripide a renderlo paradigmatico. Per la diffusione dei proverbio 
in ambito bizantino cf. anehe D. K. Karathanasis, Sprichwörter und sprichwörtliche Redensar

ten des Altertums in den rhetorischen Schriften des Michael Psellos, des Eustathios und des Mi
chael Choniates, sowie in anderen rhetorischen Quellen des 12. Jh. (Diss. München 1936) 99. 

4 Cf., e.g., daH'ampia documentazione fornita in CPG II p. 96 L.-S.: Cic. Ad Alt. 15,4,1 <legio

nem> laudo; si vero etiam Carfulenus, avw nowflwv; Plut. De facie in orbe lunae 23 (Mor. 936d) 
öga 1:a 1:f]c; flXOVOC; WC; avw n01:aflwv xal 1:ganEflnaALV AaflßuvouOLV; Galen. De usu 
partium III 866,11  K. xal 1:0 1:f]c; naQOlflLac; av ilöl') YLVOl'W, 1:0 avw nowflwv; Lucian. 
DMort. 16,2 ExQf]v ( ... ) fll')Öe �f]v flev 1:0V unfQy�gwv ( ... ), ano{}vnOXflV öf: xa"A.A.Lo'Wuc; xal 
EggwflfVf01:UWUC; VWVLOXOUC;' avw yaQ nowflwv 'Wti1:0 Yf (segue a poche righe di distanza, 
a ehiosa deHo stesso tema, un altro adynaton proverbiale: vüv Öe 1:0 1:f]c; naQOlflLac;, � äfla�a 
1:0V ßotiv; si vedano anche gli scoli al passo, p. 259, 5ss. Rabe); Julian. Contra eyn. indoctos 1 (in
cipit) � Avw nowflwv, 'Wtiw Ö� 1:0 1:f]c; nagOlflLaC;; Ael. Aristid. 33,9 K. avw n01:aflwv 
anaV1:' av cLl') 1:a nguYflaw; Liban. Ep. 509,4 vüv o1'iv avw nowflwv; Phot. Ep. 5, p. 57 La
ourdas/ Westerink (incipit) "Avw nowflwv � nagOlflLa Enl XaLgoti av cpaLl') 1:a nguYflaw. 

5 Cf. e.g. Lueian. Apo/. 1 1:0 avw 'WUC; n01:aflOUC; XWQEiv xal avwTQacp{)m 1:a novw; Ael. 
Aristid. 36,52 K. 1:0 yag Ö� AfYOflfVOV OUXl avw nowflwv wti1:' av cll') XWQEiv, aA"A'ogwv 

4 Museum Helveticum 
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mostrare, attraverso l'impiego da parte di Demostene, ovvero: se e la formula
zione euripidea quella ehe viene tramandata, l'apparato esegetieo ehe l'aeeom
pagna rimanda anehe, e in modo speeifieo, al eontesto di 19,287. 

Osserviamo innanzitutto ehe Demostene non si limita a eitare 0 ad allu
dere al proverbio, ma 10 rielabora adattandolo eon grande abilita retoriea al suo 
eontest06: le nayaL euripidee divengono qui Aoym, il verba tuttavia rimane atti
nente alla sfera semantiea deI «fluire» (EQQvTloav7per XWQol)m), seeondo una 
metafora nota alla lingua greea (per l'immagine dello seorrere delle parole cf. 
e.g. Horn. Il. 1,249 'tol) xat uno YAWOOTl� �EAL'to� YAVXLWV gü:v auöi]; Hes. 
Th. 39s. 'twv Ö' uxa�a'to� gEn auö� / EX o'to�a'twv �ÖELa; 84 'tol) Ö' EnE' 
EX O1;o�a'to� gEL �nALxa; 97 YAVXEQ� oi uno o'to�a'to� gEn auöi]; in De
mostene, cf. 13,16 xat v� ßL', W äVÖQE� 'AttTlvaLm, E'tEQOL YE Aoym na
QEQQvi]xam :rtQo� {,�ä� 'PEvöEL�). Sul piano sintattieo, :rto'ta�wv viene a di
pendere, co me genitivo partitivo, da ävw (cf. Eur. Or. 1542 ttoa�wv . . .  
aLttEQo� ävw xanvo�; Aesehin. 2,34 �LXQOV nQoayaywv ävw 'twv 
:rtQay�a'twv EsaLcpvTl� EOLYTlOE), mentre in Euripide avw era avverbiale e il ge
nitivo speeifieava nayaL8• La eostruzione ävw + :rto'ta�wv prevarra poi in eo
loro ehe - a mio parere sulla seia di Demostene - riseriveranno il proverbio. 

Ma veniamo alla presenza deI passo demostenieo, all'ombra di quello euri
pideo, nella tradizione paremiografiea. 

avw XWQELV 'Hl� 'HDV JtO'tallwv aXOUHV 7lYfya�; 34,27 K. avw ll€ytQv Jto'tallwv oihw YE 
7lYfyai Qiou:v. Ci ta I'intero verso euripideo Diogene cinico (fr. 70,35-40 Giannantoni = Diog. 
Laert. VI 36). Secondo Tosi, eit. , fatta eccezione per Ael. Aristid. 34,27 K., il proverbio sarebbe 
diffuso nella semplice formula avw Jto'tallwv: ma, come si puo evincere anche solo dagli autori 
citati, il verso euripideo e sempre attivo nella memoria di chi 10 utilizza. Testimoni dei puro 
tema, «senza fprmule stereotipe», sono invece gli autori latini (si veda la doeumentazione of
ferta da Tosi, eil., e Radt, cil.) . Nella memoria degli scrittori suceessivi pese ra anche un'altra for
mulazione euripidea di questo adynaton naturalistico, gia pero piu metaforica: si tratta di Suppl. 
520 avw yo.Q av Q€OL / 'to. JtQaYlla{}', oihw� El 'mw!;0llw{}a O�, a cui sembrano rifarsi, con
taminandola, per cosl dire, con Med. 410, Corno Adesp. fr. 488 K.-A. avw JtOWllwV 'to. 
JtQaYllat' dvm IlOL ooxEL; Ael. Aristid. 33,9 K. (v. supra, n. 4); Liban. Or. 19,23 (OEL) ... avw 
JtOWIlWV JtoQE'UtHjvm 'to JtQäWa; Phot. Ep. 5, p. 57 Laourdas-Westerink (v. supra, n. 4). Piu 
libera I'ispirazione in Alciphr. II 31,1 (incipil) vEOLXE xat to. vallaw d� tO avw Q'U�ow{}m. 

6 Non mi sento tuttavia di concordare con L. Pearson, The Art o[ Dernosthenes (Meisenheim am 
Glan 1976) 173 e n. 22, ehe a proposito di questo passo paria di parodia dei verso euripideo: 
«this parody of the famous chorus in Euripides' Medea is one more attempt to make Aeschines' 
verse quotations and heavy moralising look ridiculous». Certamente, come gia suggerivo (v. su

pra, n. 1), il richiamo poetico puo significare, a chiosa di questa sezione «timarchea», la volonta 
di Demostene di gareggiare con Eschine, ma la parodia, se mai ci fosse, dovrebbe essere, come 
nei capitoli precedenti, ai danni dell'avversario e non dei testo citato. 

7 Anche 10 scoliasta (Schol. 506 ad loc., II p. 84 Dilts) nota la fedelta demostenica alla metafora: 
<EQQuTjoav>] tO 'EQQUTjOav' JtEQt JtOtallOÜ A€YWV Ev€IlHVE tn tQoJtn. 

8 Radt, eir., a proposito dei frammento eschileo scrive: «fort. JtOtallwV non a subst. (ut apo Euri
pidem), sed ab avw pendebat»; ma si tratta di un'inferenza ehe ha la stessa probabilita di essere 
vera di quella tradizionale: 10 stesso potremmo, allora, dire di Eur. Med. 410, se il nostro unico 
testimone dei passo fosse Esichio, il quale appunto si limita a citare la formula avw JtOWIlWV 
perehe ormai nota come proverbio, ma nulla dice di quanta seguiva nel testo. 
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Zenob. (Par.) 11 56 (I p. 47 L.-S.) "Avw Jtota�wv LEQWV XWQOUOL Jtl1yal: 
JtaQOL�La EJti tWV {,JtEvaVtLW� AEYO�EVWV 11 YlVO�EVWV' olov cl 0 n6Qvo� 
rov awcpQova EAEYE naQvov. 'EJtELÖll OL Jtota�oi avw{}Ev xatw QEOl)OLV, 
ou Xatw{}Ev avw. 

1 paremiografi (di poeo diseordi le altre reeensioni, cf. Diogen. 127 [I p. 185 
L.-S.]; Apostol. 11 92 [11 p. 286 L.-S.]; Mant. Provo 120 [11 p. 747 L.-S.]) eitano 
eoneordemente la formula euripidea deI proverbio, seguita da una spiegazione 
generalizzante (JtaQOL�La EJti tWV i)JtEvaVtLW� AEYO�EVWV 11 YLVOf.-lEVWV) e da 
una esemplifieazione deI suo possibile uso (introdotta dall'avverbio oLov): tale 
esemplifieazione fa riferimento non al eontesto euripideo, ma a quello demo
stenieo. Si parIa, infatti, di un JtoQvo� ehe oserebbe attaeeare un oWCPQwv eome 
JtoQvo�: e in Demostene si tratta appunto di Esehine ehe, pur avendo in easa 
fratelli JtOQVOL, ha osato aeeusare di JtoQveLa Timareo. Gli editori Sehneidewin 
e Leutseh, pur riehiamando in nota a Greg. Cypr. ([Cod. Mosq.] 1 28, 11 p. 96 L.
S.) il passo demostenieo, non hanno rieonoseiuto tale preeiso riferimento9• Un 
ruolo nella formazione dell'esegesi paremiografiea e lessieografiea dovettero 
averlo, probabilmente, anehe gli seoli eosiddetti «ulpianei» a Demostene: 
Schol. in Demosth. or. 19,287,505a (11 p. 84 Dilts) aAAa öilta avw Jt01:a�wv] 
EVaAAa� xai ataxtw� � JtaQOL�La EXEL' olov Alaxivr;� xarr;yoQEl nOQvEia� 
ÖAr;V riJv iariav nOQvwv EXWV flEar�v; si veda anehe Schol. 505b (ibid. ) aAAa 
'" Jtota�wv] � JtaQOLf.-lLa AEYEtUL EJti tWV EVUVtLWV. CPl10iv ovv on EVaVtLU 
tauta EYLVEtO' nOQvEia� xarr;yoQEl 0 Alaxivr;� naaav avro� riJv iariav 
EXWV nOQvwvlO• 

Diversa e la spiegazione fornita in Maear. 11 7 (11 p. 144 L.-S.) "Avw Jt01:a
�wv XWQOUOL Jtl1YUL' EJti tWV ta Eal)tOL� JtQooovta EAUttW�ata EtEQOL� 
JtQOOUVUtL'ftEVtwv. xui EJti tWV ta EVaVtLa xai JtaQa CPUOLV EYXELQOUVtWV 
JtQattELV; tale versione tuttavia eonferma aneora una volta, a mio parere, la 
presenza deI passo demostenieo nella memoria dei paremiografi. 11 redattore 
allude sia al eontesto del locus classicus euripideo, ehe a quello demostenieo: se, 

9 Si not i inoltri Greg. Cypr. 129 (I p. 352 L.-S.) 'Ad 0 n6gvo� AEYfL "tüv oWqJgova n6gvov, 
sorto evidentemente per scorporamento di parte dello scolio precedente, con I'aggiunta 
dell'avverbio aEL che dovrebbe garantirgli la patina proverbiale. 11 passo demostenico e assente 
dall' excursus erasmiano sul proverbio Sursum versus sacrorum fluminum feruntur fontes (Adg. 

1215 = Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, II I, edd. M. L. van Poll-van de Lisdonk/M. 
Mann Phillips/Chr. Robinson, AmsterdamlN ew Y ork/Oxfordffokyo 1993, p. 328, 11. 6ooss.). La 
spiegazione di Erasmo e comunque similare a quella dei paremiografi greci: il proverbio indica 
un'innaturale inversione di ruoli (<<Proverbiali allegoria, qua quippiam praepostere fieri signifi
camus legitimasque rerum vices inverti, quod genus sit, si puer senem admoneat, discipulus prae
ceptorem docere conetur, servus imperare domino») . Manca qualsiasi cenno a Demostene anche 
nel repertorio latino di A. Ouo, Sprichwörter und sprichwörtliche Redensarten der Römer 
(Leipzig 1890) 678. 

10 Dopo nogvwv sara verosimilmente da integrare f!EO"trlV (cf. 10 scolio precedente). Viceversa, 
gli scoli alla Medea euripidea (v. supra) non recano alcuna traccia della fama dei passo demoste
nico. 
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infatti, tra eoloro ehe tentano di agire eontro natura (Erd 'twv 'tU Evav'tLa xal 
JtaQu CPUOLV EYXELQOUV't(uv JtQU't'tELV) si potra annoverare il Giasone ÖOALO� 
della Medea, nel novero di eoloro ehe attribuiseono ad altri i propri difetti (EJtl 
'twv 'tU Ea1J'toL� JtQooov'ta EAa't'tw�a'ta hEQOL� JtQooaVa'tLi}-Ev'twV) do
vremo neeessariamente leggere un'aUusione alla «doppia morale» di Esehine, 
fustigatore di Timareo e svergognato da Demostene. Con Maeario eoneorda 
Suda a 2596 Adl. "Avw Jt01:a�wv XWQOUOL JtllyaL· JtaQOL�La EJtl 'twv lm
Evav'tLw� YLVO�EVWV 11 AEYO�EVWV, oIov 6 JtoQvo� 'tov owcpgova EI, AEYOL'tO 
(v. l. AEYEL) Jtogvov. EJtELÖ� oi Jto'ta�ol ävWi}-Ev xU'tW QE01JOL. rovrianv hri 
rwv ra iavroD; nQoa6vra EAarrWl1ara iriQot� nQoaavardJcl1ivOJv, ehe, as
sommando tutte le possibili spiegazioni rintraeeiabili neUe varie epitomi pare
miografiehe, risulta un migliore testimone deUa tradizione paremiografiea sul 
proverbio in questione. Infine, l'unieo a eitare esplieitamente Demostene e 
Phot. a 2168 Theodoridis ävw Jto'ta�wv QE01JOL JtllyaL· JtagOL�La EJtl 'twv 
uJtEvav'tLw� YLVO�EVWV 11 AEYO�EVWV, oIov Ei 6 JtoQvo� 'tov toOCPW'tEQovtll 
EAEYE Jtogvov. EJtELÖll oi Jto'ta�ol äVWi}-Ev xu'tW QE01JOLV, OU XU'tW{}EV ävw. 
xiXQ1Jral avrfj L11Jl1oa{}iv1J� EV up flcQt rfj� naQanQcaßda�. La formula
zione eoineide eon quella dei paremiografi (cf. Zenob. [Par.] 11 56 [I p. 47 L.-S.], 
eil. supra), ad esclusione appunto dell'ultima frase. 

Concludendo: Demosth. 19,287 dovette esse re un passo nota neU'anti
ehita, tanto da divenire paradigmatieo per l'impiego deI proverbio ävw Jto'ta
�wv, a signifieare un'innaturale inversione di ruoli (ad es. medieo/paziente in 
Diog. Cyn., fr. 70,35-40 Giannantoni, veeehio/giovane in Lue. DMort. 16,2, 
ete.), molto piu dell'originale eontesto euripideo; eib vale, a mio parere, anehe 
sul piano strettamente retorieo-stilistieo, dato ehe tutta la tradizione sueeessiva 
deI proverbio intende ävw eostruito eon Jto'ta�wv, eost eome eompare - per la 
prima volta, stando aHa nostra doeumentazione - in Demostene. Si pub ipotiz
zare ehe neUe raeeolte paremiografiehe sia seomparso, in una eerta fase 
deH'epitomazione, il riferimento all'oratore ateniese: di esso resta per noi testi
mone il solo Fozio, la eui L1JVaywYtl si eonferma aneora una volta piu fedele 
alle fonti attieiste12• 

11 «'tov oW<flQova Suid. recte» Theodoridis, ehe preferisee mantenere il dubbio sulla lezione fo
ziana. 

12 Per la eonoseenza diretta da parte di Fozio dei lessiei di Elio Dionisio e Pausania, in particolare 
per quanto riguarda i proverbi, cf. W. Bühler, Zenobii Athoi Proverbia I (Prolegomena) (Göt
tingen 1987) 292. Basta seorrere il Lessico foziano per verifieare ehe molto frequentemente le 
sue glosse sono piu eomplete di quelle di altri lessieografi e seoliasti, soprattutto per quanta ri
guarda l'indieazione di autori e opere in eui eompare il termine 0 l'espressione lemmatizzata: a 
titolo di esempio, e limitandoei alla lettera a, si vedano Phot. a 3187. 3337. 3349. 3404. 3463. 
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