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La aiiyxQiaig fra Pompeo ed Alessandro nel Somnium Scipio-
nis: a proposito di Cicerone, De republica VI 22

Di Stefano Grazzini, Firenze

Bien des fois, au printemps, quand la fönte des neiges me permit de
m'aventurer plus loin dans les regions de l'inteneur, ll m'est arrive
de tourner le dos ä l'honzon du sud, qui renfermait les mers et les
Ties connues, et ä celui de l'ouest, oü quelque part le soleil se cou-
chait sur Rome, et de songer ä m'enfoncer plus avant dans ces steppes

ou par-delä ces contreforts du Caucase, vers le nord ou la plus
lointame Asie Queis climats, quelle faune, quelles races d'hom-
mes aurais-je decouverts, quels empires ignorants de nous comme
nous le sommes d'eux, ou nous connaissant tout au plus grace ä

quelques denrees transmises par une longue succession de mar-
chands et aussi rares pour eux que le poivre de l'Inde, le grain
d'ambre des regions baltiques Test pour nous9

M Yourcenar, Memoires d'Hadrien

1. II passo piü emozionante del Somnium Scipionis, quello celeberrimo e
fortunatissimo sulla terra vista dalle altezze siderali, arriva al termine della de-
scrizione delle sfere celesti e si contrappone ad essa. Nonostante infatti Sci-

pione Africano mostri al nipote le meraviglie dell'universo, la sua struttura per-
fetta e l'armonia che lo governa, questi non riesce a distogliere completamente
gli occhi dalla terra, che continua ad esercitare su di lui un'attrazione irresisti-
bile, Somnium 20:

Haec ego admirans, referebam tarnen oculos ad terram identidem.

Di fronte all'imbarazzo psicologico del nipote, combattuto fra il desiderio
di perdersi nella beatitudine celeste e il legame viscerale con la vita terrena,
PAfricano svolge la celebre riflessione sulla gloria umana e sui limiti spazio-
temporali ad essa imposti dalla natura, che rendono vano l'anelito dei grandi ad

una gloria terrena universale ed eterna. L'Africano descrive la geografia terre-
stre partendo da una visione globale e procedendo attraverso il progressivo
restringimento della prospettiva e la focalizzazione di settori sempre piü ridotti:
la terra e abitata solo in piccole porzioni di territorio, ed anche all'interno di
queste vi sono ampie lande deserte; gli abitanti delle diverse oixoupevai non
possono entrare in contatto e rimarranno sempre all'oscuro gli uni degli altri.

* II presente lavoro e maturato nel corso di un periodo di studio presso l'Universite de Lausanne
nell'ambito di uno scambio con la Scuola Normale Superiore di Pisa Ringrazio tutti 1 membn
della Section «Sciences de l'Antiquite», ed in particolare il prof Philippe Mudry al quale, oltre
alia nconoscenza, mi lega un sentimento di forte amicizia
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AI cap. 21, dopo un breve cenno alle cinque fasce climatiche che cingono la

terra, l'attenzione si concentra sull'oixoupevr] in cui si trova Roma, che dall'alto
appare come un'isoletta:

Omnis emm terra quae colitur a vobis, angustata verticibus, lateribus latior, parva
quaedam insula est circumfusa illo man quod Atlanticum, quod magnum, quem
Oceanum appellatis in terris, qui tarnen tanto nomine quam sit parvus vides (22) Ex
his ipsis cultis notisque terris num aut tuum aut cuiusquam nostrum nomen vel Cau-

casum hunc, quem cernis, transcendere potuit vel ilium Gangen transnatare9 Qms
in reliquis orientis aut obeuntis solis ultimis aut aquilonis austrive partibus tuum
nomen audiet? Quibus amputatis, cernisprofecto quantis in angustus vestra se gloria di-
latari velit

Secondo Ronconi1, nell'interrogativa di apertura del cap. 22, con l'allu-
sione al Caucaso ed al Gange, Scipione non indicherebbe semplicemente le li-
nee di confine del mondo conosciuto, ma i loro punti estremi, vale a dire le
«Porte Caspie», all'estremo nord-est2, e le foci del Gange, all'estremo sud-est.

Non mi sono ben chiare le ragioni di questa specificazione, peraltro non
condivisa dagli interpreti piü recenti che, senza soffermarsi troppo sulla que-
stione, hanno pensato genericamente ad un riferimento ai due canonici confini
orientali3. L'espressione Gangen transnatare non consente, infatti, di pensare
alle foci del grande fiume, nell'Oceano Orientale, ossia al punto estremo del suo
corso4: evidentemente la gloria, oltrepassato il Gange, deve avere ancora spazio
per avanzare, mentre questo sarebbe impossibile se avesse giä raggiunto l'estre-
mitä deH'oixoupevr]. Per questa ragione io credo che Scipione indichi la catena
montuosa ed il corso del fiume, al di lä dei quali si aprono ampie zone, abitate da
uomini che non saranno mai raggiunti neppure dall'eco delle gesta degli eroi
d'occidente5. Ne il Caucaso, ne il Gange possono essere visti come punti
estremi, ma come grandi barriere naturali al confine fra due mondi che, a causa

1 A Ronconi, Cicerone Somnium Scipionis (Firenze 21967) 125

2 Sülle porte Caspie cfr H Treidler, RE XXII1 (1953) s v Portae Caspiae, 322-333, A Giardina,
Roma e il Caucaso, in II Caucaso cerniera fra culture dal Mediterraneo alia Persia (secoli
IV-XI), Settimane di Studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 20-26 apnle 1995,
1.1 (Spoleto 1996) 100 n 46

3 CosiK Buchner, M Tullius Cicero De republica (Heidelberg 1984) 489, su cui cfr anche infra,
J G F Powell, Cicero Laehus, on Friendship & the Dream of Scipio (Warminster 1990) 162,
F Stok, Cicerone II sogno di Scipione (Venezia 31996) 86 n 97, J E G Zetzel, Cicero De re
publica (Cambridge 1995) 245

4 Vi sono effettivamente casi in cui, parlando del Gange, si intende l'estremitä del suo corso e

quindi l'estremitä dell'India e del mondo cfr i passi segnalati da J Andre/J Filliozat, L Inde
vue de Rome (Pans 1986) 439, fra l quali viene incluso anche il passo di Cicerone in questione

5 Questo credo che significhi nostrum, ossia qualcuno fra gli eroi che hanno meritato un posto in
cielo per aver difeso e reso grande la patna (cfr Somn 13) Mi pare assai improbabile 1'ipotesi
della Breguet, Ciceron La Republique, t II livres II-VI (Pans 1980) 113, che traduce «est-ce

que ta renommee, ou celle de l'un quelconque des membres de notrefamille a pu franchir » se

Scipione hmitasse il proprio discorso agli Scipioni mdebohrebbe enormemente la propria argo-
mentazione non escludendo che qualcun altro avesse conseguito quegli obiettivi
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loro, non entreranno mai in comunicazione. Nella geografia eratostenica, piü o
meno in corrispondenza della catena del Caucaso e del corso del Gange, corre-
vano due paralleli che vengono quindi indicati come coordinate insuperabili,
un po' come nei trattati di pace si indicavano le linee delimitanti i rispettivi ter-
ntori6.

Un problema esegetico ben inquadrato e, a mio avviso, risolto da Ronconi,
e invece quello dei diversi deittici impiegati da Scipione per indicare le due
linee: ha creato una certa difficoltä spiegare la scelta di hic per il Caucaso in con-
trapposizione ad ille riservato al Gange. E fin troppo ovvio, infatti, che se i due
protagonisti guardano la terra dall'alto dei cieli, sia la catena che il grande
fiume dovrebbero apparire loro egualmente distanti7, a meno di non voler
credere che il Caucaso, in quanto catena altissima, possa risultare piü vicino o piü
visibile ad un osservatore astrale8; questo argomento tuttavia, piuttosto debole
di per se, e inutihzzabile dal momento che hic non e usato solo per il Caucaso,
ma anche, immediatamente prima, per le terre poste ad Occidente (ex his ipsis
cultis notisque terris), partendo dalle quali la fama si infrange e si arresta alle
due grandi cortine. Non regge neppure, a mio avviso, l'ipotesi che con cultae no-
taeque terrae si mdichi l'intera oixoupevq; in tal caso i deittici servirebbero a
rendere la semplice contrapposizione fra i due confini senza riferimento alla di-
versa distanza dall'osservatore: questo imporrebbe una diversa interpretazione
sintattica di ex, ed avrebbe come diretta conseguenza che anche le terre al di lä
del Caucaso e del Gange verrebbero definite cultae e notae, in palese contraddi-

6 Secondo Ronconi, op cit (n 1) 125, Cicerone indica l punti terminah dei due paralleli di Erato-
stene ed e questa la ragione per cui non sceglie gli estremi est ed ovest, in realtä, questa afferma-
zione e contraddetta da quanto immediatamente segue (cap 22), in cui si ha l'indicazione dei
quattro estremi del mondo Quis in reliquis orientis aut obeuntis solis ultimis aut aquilonis aus-
trive partibus [ ] Forse la posizione del Ronconi e dovuta ad un'attenzione ngorosa alla
geografia eratostenica il Gange infatti scorre, secondo le antiche rappresentazioni, da ovest verso
est in onzzontale e il suo attraversamento non indica propnamente un progresso verso onente,
ma secondo una linea verticale In realta, per Cicerone come per Alessandro, superare il Gange
significava spostarsi verso Oriente Non escluderei tuttavia che il Ronconi possa essere stato
condizionato dal passo dantesco di Inf XXII151-153, di stretta lmitazione ciceroniana e boe-

ziana L'aiuola che cifa tanto feroci, /volgendom'io con Ii etterni Gemelli, /tutta m'apparve da'
colli alle foci, sul passo cfr A Traina, «L'aiuola che ci fa tanto feroci» Per la storia di un topos,
in Poeti latini (e neolatini) Note e saggi filologici, I s (Bologna '1986) 305-335

7 Diversa e tuttavia, proprio su questo punto, l'opinione del Buchner, op cit (n 3) 489 (su cui cfr
infra)

8 Per questo concetto, proprio in riferimento al Caucaso, cfr Aesch Prom 721-722 döxoo-

yeiTOvag [ ] / xopinpaq, Val Fl 5,154s Ultimus inde sinus saevumque cubile Promethei /cerni-
tur, in gelidas consurgens Caucasus Arctos (su cui cfr Wijsman, V Flaccus Argonautica, Book
V, Leiden/New York/Koln 1996, ad l), 6,612 (su cui cfr M Fucecchi, La ZEiyjyaxonia e l'inna-
moramento di Medea Saggio di commento a Valerio Flacco Argonautiche 6,427-760, Pisa 1997,

ad l), Servio, ad Ecl 6,42 [Prometheus]primus astrologiam Assyrus indicavit, quam residens in
monte altissimo Caucaso, nimia cura et solhcitudine deprehenderat Hic autem mons positus est

circa Assyrios, vicinus paene sideribus In tutti questi passi tuttavia la prospettiva e dal basso

verso l'alto e dunque rovesciata nspetto al passo ciceromano
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zione con la costruzione di tutto il ragionamento9. L'unica soluzione plausibile e

invece interpretare, con la maggior parte degli esegeti e traduttori, ex his ipsis
cultis notisque terns come moto da luogo, identificare queste con le terre effetti-
vamente note ai Romani, cioe con il mondo civilizzato10, e accettare l'idea di
Ronconi che qui Scipione mantenga il punto di vista romano: l'Africano, come
si e detto, procede per successivi restringimenti11 e l'uso di hic nspetto ad die
serve a distinguere ciö che a lui e psicologicamente piü vicino, prima in quanto
uomo dell'emisfero boreale rispetto agli abitanti degli antipodi12, poi come abi-
tante del mondo greco-romano rispetto a quella fra le due linee di confine
orientali che gli risulta piü nota e, di conseguenza, piü vicina13. L'intero ragiona-

9 Si tratta di un'opzione scelta soltanto dal Boyance, Etudes sur le Songe de Scipion (Bordeaux/
Paris 1936) 29 «Dans ces terres cultivees et connues elles-memes, » e dalla Breguet, op cit
(n 5)113 «Et meme dans ces regions habitees et bien connues» Forse sono stati indotti a que
sta interpretazione dal frammento de\VHortensias 36 Kl 78 Gnlli), in cui Cicerone svolge il
medesimo motivo ne in continenübus quidem terris vestrum nomen düatari potest, su questo cfr
Boyance, op cit (n 9) 149, Buchner, op cit (n 3) 487

10 Ronconi, op cit (n 1) 125 nota a proposito di cultae notaeque terrae che si tratta di «due sino-
nimi secondo il senso tradizionale di oixoupevq piü che secondo il concetto del Sommum, per
cui esistono terre abitate ma sconosciute» (cosi anche Buchner, op cit [n 3] 488-489, Powell,
op cit [n 3] 143) Per i due concetti diolxoupevq (terra abitata/terra nota ecivihzzata) cfr Lid
dell/Scott/Jones, s v E interessante notare come, nel passo di Cicerone, i due concetti siano
compresenti a breve distanza l'uno dall'altro e come la resa latina abbia mantenuto sostanzial-
mente Pambiguitä del termine greco omnis enim terra quae colitur a vobis (cap 21) indica tutte
le terre abitate, mentre le cultae notaeque terrae sono quelle civihzzate Normalmente il partici-
pio cultae viene inteso nel senso di «abitate» (soprattutto in considerazione di 21 omnis enim
terra quae colitur a vobis, dove colo significa sicuramente «abito») cosi, oltre a quasi tutti i com-
mentaton del Sommum, anche Sigwart in Th I L III/2,1671,12-13, fa tuttavia eccezione la tra
duzione del Boyance, op cit (n 9) 29 «ces terres cultivees et connues elles-memes», si sapeva
infatti che le terre al di lä del Caucaso, per esempio, erano abitate da popolazioni di barban, no-
madi e allevaton, ma non agncolton (cfr ad es Aesch Prom 708 oteT"/' dvqpotoug yuag) In
ogni caso non c'e una differenza sostanziale fra le due interpretazioni, dal momento che,
secondo un paradigma antropologico noto e molto antico, il nomadismo e sinonimo di barbane,
mentre la stanziahta e condizione essenziale per l'agncoltura e la civiltä

11 La vista delle anime, pnva dei condizionamenti fallaci dei sensi (cfr Stok, op cit [n 3] 26), e

perfetta ed ha la carattenstica di coghere sia la totalita che il dettagho delle singole parti con la
medesima precisione

12 Cfr al cap 20 haec caelestia semper spectato, ilia humana contemnito e al 21 duo sunt habitabi
les, quorum australis llle, in quo, qui insistunt, adversa vobis urgent vestigia, nihil ad vestrum
genus, hic autem alter subiectus aquiloni, quem incohtis, cerne quam tenui vos parte contingat Da
questi passi sembra che l'uso dei deittici van a seconda della prospettiva cielo/terra e, quando il
discorso riguarda le parti della terra, nord/sud Questo conferma che il punto di vista e condizio
nato da Roma

13 II Buchner, op cit (n 3) 489, non concorda con l'interpretazione del Ronconi e ntiene che i due
deittici indichino realmente una diversa distanza dell'osservatore dai due punti indicati Tuttavia,

dopo aver contestato l'ipotesi di Ronconi sui deittici, aggiunge (489) «Erhellend aber ist
die Bemerkung von Ronconi, daß Scipio wie von einer Karte doziere», il Ronconi in realta
aveva negato questa possibihtä (op cit [n 1] 125) «i dimostrativi non significano che Scipione
indichi questi punti sulla terra come si indicherebbero su una carta geografica [cm], ma che Cic
dal suo punto di vista romano, qui come altrove sovrapposto alia finzione scenica, distingue
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mento, tuttavia, funziona se si considera che la prospettiva romana non e quella
dello Scipione storico14, per il quale il Caucaso al pari del Gange, doveva essere
confinato in un orizzonte mitico ed irraggiungibile15, ma piuttosto quella di uno
Scipione perfettamente al corrente delle vicende contemporanee di Roma e

dunque, in sostanza, di Cicerone stesso: alia voce del narratore si sovrappone
quella dell'autore che aveva visto, sentito e decantato egli stesso i nuovi tra-
guardi raggiunti dalle legioni16.

2. Perche il discorso di Scipione fosse efficace ed avesse una valenza at-
tuale, era necessario che Cicerone trovasse dei limiti che fossero rimasti intatti
nel momento di fruizione dell'opera e che presumibilmente rimanessero tali
anche nel tempo a venire; in caso contrario, infatti, il risultato sarebbe stato
controproducente. Per questa ragione, e nessun'altra, Cicerone doveva delimi-

lstintivamente il Caucaso, piu noto ai suoi tempi, dal Gange avvolto nel vago e nel leggendario »

In effetti, l'idea che Ronconi scartava potrebbe tornare utile all'interpretazione anche
Cicerone, infatti, si rendeva conto che la terra vista dal cielo assume l'aspetto di una mappa (cfr
R Caldini Montanan, Una giornata di studio interdisciplinare, «Sileno» 23, 1997, 8-9); il pro-
blema e tuttavia vedere in che modo questo elemento aiuti a spiegare la differenziazione dei
deittici Un parallelo utile potrebbe venire da Theoer Anth Pal VI 336, m cui, nella descri-
zione di un quadro, il poeta usa exeiva per distinguere un elemento della rappresentazione da-

gli altri introdotti o dal semphee articolo o da oüxog, a dimostrazione del fatto che, anche in uno
spazio ottico angusto, si puö introdurre, attraverso l deittici, una distinzione fra i diversi ele-
menti (sull'uso epigrafico dei deittici cfr ora M. Citroni, Poesia e lettori in Roma antica Forme
della comunicazione letteraria, Roma/Bari 1995,194 n 43) Si puö pensare che, essendo la
prospettiva centrata sul mondo romano, il Caucaso e piü vicino nspetto al Gange, ma anche che

nell'ipotetica carta il massiccio montuoso nsalti di piü nspetto all'esilitä di un fiume II relativo
seguito da un verbo di vedere e nferito al Caucaso, ma non al Gange, non deve mdurre a
credere (come sembra voler dire il Ronconi, op cit [n 1] 125 «se dalla Via Lattea si vedeva il
Caucaso, si doveva vedere anche il Gange e ben lontani tutti e due») che l'uno fosse visibile e l'altro
no Tutto il discorso di Scipione e ncco di queste relative che sono «il modo normale di indicare
una persona o un oggetto ad un pubbheo di astanti» (cosi Citroni, op cit, 138, a proposito di Ca-
tullo 4,1 phaselus ille quem videtis), di questo modulo, che serve a rappresentare mimetica-
mente la scena, troviamo numerosi esempi nelle orazioni di Cicerone e bisogna immaginarci
queste parole pronunciate con un gesto della mano (Citroni, op cit 138) Qualcosa di simile

possiamo osservare nelle Nuvole di Anstofane, quando un diseepolo del pensatoio mostra a

Strepsiade una carta geografica del mondo v 211s q öe y' Eüßoi', (bg öpexg, / qöl JtapatETa-
tou uaxpa jtopQü) jtavu - Anche in altri passi del Somnium l'interpretazione del deittico af

fligge gli interpreti cfr al cap 15 homines enim sunt hac lege generati, qui tuerentur illum glo-
bum, quem in hoc templo medium vides, quae terra dicitur, usque animus datus est ex lllis sempi-
ternis ignibus, e al cap 16 ilium incolunt locum, quem vides, con i commenti di Ronconi e Buchner

14 Ottima la puntuahzzazione di Ronconi, op cit (n 1)125
15 Secondo Buchner, op cit (n 3) 489, invece, il fatto che nessuno dei due confmi potesse essere

significativo per lo Scipione storico dimostrerebbe che essi sono denvati da una fönte greca,
identificata m Anstotele, per il quale erano invece assai piü pertinenti

16 La stessa nflessione in Boeth Cons II 7 Aetate denique M Tulln, sicut ipse quodam loco signi-
ficat, nondum Caucasum montem Romanae reipublicae fama transcenderat Per l passi cicero-
niani celebrativi delle conquiste romane cfr infra
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tare l'orizzonte proprio e non quello che poteva presumere fosse del suo prota-
gonista.

La menzione degli estremi confini del mondo conosciuto ha una tradizione
letteraria consolidata che affonda le sue radici nella letteratura greca arcaica.
Frequente e infatti l'indicazione del mondo attraverso i suoi estremi e possiamo
osservare come poeti e scrittori risentano del progresso delle conoscenze geo-
grafiche, pur non cancellando il peso della tradizione letteraria17. Questo
aspetto e ben visibile dal momento che la geografia fu uno degli ingredienti let-
terari piü ricercati, soprattutto a partire dall'etä ellenistica, quando la forza
evocativa dei nomi geografici veniva sovente sfruttata per risvegliare nel lettore
il fascino di mondi lontani e meravigliosi18. La meraviglia e il terrore di orizzonti
sconfinati e distanze impercorribili, di mondi diversi e inconoscibili era collo-
cata soprattutto ad est19, dove pure si era avuta la piü grande spedizione-esplo-
razione che la storia ricordi.

Gli effetti della conquista di Alessandro ebbero effetti paragonabili sol-
tanto alle grandi scoperte geografiche all'inizio dell'era moderna: la sua spedi-
zione allargö enormemente l'orizzonte greco, fissandone definitivamente il
confine nei grandi fiumi indiani. Dopo di allora, l'alone di mistero che circon-
dava l'estremo Oriente restö per lunghissimo tempo inalterato e sebbene in se-

guito l'India divenisse molto piü nota grazie all'intensificarsi dei viaggi e degli
scambi commerciali, rimase sempre, neH'immaginario letterario e nelle rappre-
sentazioni, la terra favolosa e irraggiungibile che si era sottratta perfino al piü
grande fra i conquistatori20.

II Caucaso, d'altra parte, fin dall'etä arcaica aveva rappresentato per i
Greci, che colonizzavano le coste del Mar Nero, l'insormontabile confine nord-
orientale, ed era in seguito diventato una sorta di antonomasia per ogni grande
complesso montuoso dell'est, dal Caucaso vero e proprio, alio Hindu Kush, fino
alio Himalaya, considerati talvolta un'unica catena non interrotta21. In una

17 A questo argomento e dedicata la bella monografia dx J S Romm, The Edges of the Earth in
Ancient Thought (Princeton 1992)

18 Numerosi sono i casi anche nella letteratura latina, in particolare nel topos del «viaggio in capo
al mondo», che ha, per lo piü, come protagonisti uomim in armi o innamorati cfr solo per fare
qualche esempio, Catull ll,lss Hor Epod l,llss ,Carm I22,5ss (sucuicfr infra), II 6,lss
Prop I6,lss Su questo argomento cfr V Tandoi, Anth Eat 469 R,m F E Consohno/G Lo-
tito/M-P Pien/G Sommanva/S Timpanaro/M A Vinchesi (edd Scritti difilologia e di storia
della cultura classica II (Pisa 1992) 651-659, R Syme, Exotic Names, Notably in Seneca's Tragedies,

in A R Birley (ed Roman Papers VI (Oxford 1991) 269-286
19 Nel mondo romano fu tuttavia notevole anche il fascino evocato da\Yultima Thüle, la mistenosa

isola situata nell'Atlantico del Nord cfr Tandoi, Albinovano Pedone e la retorica giulio-claudia
delle conquiste, op cit (n 18), I, 509-585, Romm, op cit (n 17) 121ss

20 Cfr A Dihle, The Conception of India in Hellenistic and Roman Literature, in Antike und
Orient (Heidelberg 1984) 89-97, Id., I Greci e il mondo antico (Firenze 1977) Cfr anche l'mtro-
duzione di Andre/Filhozat, op cit (n 4) 16ss

21 Cfr Giardina, op cit (n 2) 85-89 e infra
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prima fase della conoscenza esso fu visto come il limite fra le terre abitate e i de-
serti del Nord; in seguito fu invece lo spartiacque fra civiltä e barbarie22.

Non c'e dubbio che i due punti di riferimento scelti da Cicerone abbiano
una certa topicitä ed in effetti qualche volta si trovano anche associati23, ma nel
contesto del Somnium la loro funzione e fortemente simbolica e mira ad evo-
care i condottieri che a quei confini avevano legato il proprio nome: nell'anti-
chitä il progresso delle conoscenze geografiche si accompagnava alle conquiste
militari e i vari limiti, raggiunti o superati, restavano sovente associati al con-
dottiero-pioniere che per primo vi si era avventurato24. II Gange ed il Caucaso

erano stati, rispettivamente, gli obiettivi (mancati) piü caratterizzanti dei due

22 N Ascherson, Mar Nero (Torino 1999) 79ss

23 Cfr Sil 12,458-460 haud secus, amisso tigris si concita fetu/ emicet, attonitae paucis lustratur in
horis / Caucasus et saltu tramittitur alite Ganges Non direi, con F Spaltenstein nel suo com-
mento al passo (Commentaire des Punica [livres 9 a 17], II, Geneve 1990, 185) che, poiche il
Gange e molto lontano dal Caucaso, questo «suffirait ä prouver que Sil se moque de l'exacti
tude geographique», almeno m questo caso Silio segue una tradizione precisa, giacche qui si
tratta del Caucaso indiano (cfr. 77z I L -Onom II 281,37-38), dal quale si facevano nascere il
Gange e l'lndo cfr Vitr VIII 2,6 in India Ganges et Indus ab Caucaso monte oriuntur e il com-
mento di L Callebat (Pans 1973) 74, Strabo XV 1,13 C 690, cfr anche Andre/Filhozat, op cit
(n 4) 341 n 23, D Braund, Georgia in Antiquity (Oxford 1994) 18 Per l'associazione dei due
confinicfr inoltreDion Per 1134 r«7705 fig auyag, o be Kauxaaog eg Jto/,ov agxtcov

24 Cfr J Thornton, Aldi qua ealdi la del Tauro una nozione geografica da Alessandro Magno alia
tarda antichita, «RCCM» 37 (1995) 105 Un caso interessante per la supposta «allusivita eroica»
dei hmiti geografici e costituito da Hor Carm 122,5-8, non lontanissimo cronologicamente da

Cicerone, ed in cui i confini orientali indicati sono piu o meno gli stessi siveper Syrtis iter aestuo-
sas / sive facturus per inhospitalem / Caucasum vel quae loca fabulosus / lambit Hydaspes Nis-
bet/Hubbard, A Commentary on Horace Odes Bookl (Oxford 1970) 265-266, sostengono che

dietro 1'indicazione dei tre confini vi sia un'allusione ai condottieri che h avevano affrontati le
Sirti nchiamerebbero Catone per la marcia compiuta nel 47, al comando di 10000 uomini, da
Berenice a Leptis Magna e raccontata da Lucano nel IX libro del suo poema, l'Idaspe (attuale
Jhelum, nel Punjab) sarebbe un riferimento alia vittona di Alessandro su Poro nel 326, cosi
come del resto il Caucaso, che non indicherebbe quello scitico, ossia la catena che unisce Mar
Nero e Mar Caspio, ma quello indiano, o Paropaniso (attuale Hindu Kush), che era stato ribat-
tezzato Caucaso dagli stonci di Alessandro con chiaro intento paneginstico, per dimostrare che
anche quel hmite era stato varcato, a Nisbet e Hubbard non sfuggiva che Pompeo si era avventurato

alle pendici del Caucaso scitico, ma avevano preferito rinunciare a questa implicazione
ntenendo (stranamente, come vedremo) il romano «hardly a typical enough hero to put beside
Alexander and Cato» In ogm caso la proposta di vedere nei tre confini un'allusivitä «eroica»
non e molto convincente ed e secondo me piü probabile che Orazio voglia indicare i tradizionali
confini a NE, SE e S dell'ecumene In questo caso il Caucaso sarebbe quello scitico (cosi anche

Herrmann, autore della voce Kauxaoog [3] RE XI1 (1921) 61,14ss - Per Fidentificazione del
Paropaniso con il Caucaso ad opera degli intellettuah al seguito di Alessandro cfr Arr Anab
III 28,4 xal fluaag fvratniu toig flcolg öaoig vopog atJtcö vjiegsßaXe xo ogog xov Kavxa-
oov, V 3,2 (su cui cfr A B Bosworth, A Historical Commentary on Aman 's History ofAlexander,

II, Oxford 1995, 216-217 contro la mistificazione degli stonci di Alessandro aveva pole-
mizzato significativamente Eratostene), V 5,3, Ind 2,4, 5,10, Strabo XI 5,5 C 505-506, XI 7,4
C 509-510, cfr anche Romm, op cit (n 17) 98, Giardina, op cit (n 2) 85-89, M Finkelberg,
The Geography of the Prometheus Vinctus, «RhM» N F 141 (1998) 122 n 5, S Bianchetti, Pitea
di Massalia L'Oceano (Pisa/Roma 1998) 34
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Magm, Alessandro di Macedonia e Pompeo, suo emulo romano e quasi mutile
ncordare che, secondo la tradizione piü accreditata, uno dei momenti piü tra-
gici della folgorante camera di Alessandro si ebbe quando, nel culmine della
spedizione Indiana, davanti alio Hyphasis (attuale Beas), le truppe macedoni,
spossate da otto anni e mezzo di campagna ininterrotta, da 18000 chilometn
percorsi e da 70 giorm di tempesta tropicale dovuta al monsone estivo, si oppo-
sero al progetto del re, desideroso di raggiungere e attraversare ll Gange, di sot-
tomettere l regm dell'estremo onente e di proseguire ad est lino all'Oceano
Orientale25 Alessandro, dopo aver tentato ostinatamente di persuadere i propn
soldati, dovette arrendersi alla loro volontä26, ma Visse questa espenenza come
una sconfitta, che tentö di mascherare, come ncordano concordemente le fon-
ti27, engendo, alla maniera di Eracle e Dioniso, grandi altan a perenne ncordo
del punto estremo da lui toccato28

II Gange era, dunque, agli occhi di Scipione, ma anche di Cicerone e dei
suoi letton, un limite non solo insuperato, ma neppure raggiunto da Occiden-
te29 II Caucaso d'altra parte, se per i due Scipiom doveva essere solo l'impo-
nente catena montuosa a nord-est delle terre emerse, nota soprattutto per la
leggenda di Prometeo30, ma che certo non avevano considerato fra l loro obiet-

25 Fra le innumerevoli descnziom dell ammutinamento dello Hyphasis cfr per es J G Droysen,
Geschichte Alexanders des Grossen (Berlin 61917) 439ss U Wilcken Alexander der Grosse

(Leipzig 1931) 174-175, F Schachermeyr, Alexander der Grosse Das Problem seiner Person
lichkeit und seines Wirkens (Wien 1973) 434-442 P Green, Alexander of Macedon (356-323
B C A Historical Biography (Berkeley/Los Angeles/Oxford 21991) 407^111, N G L Ham
mond, Alexander the Great King Commander and Statesman (Park Ridge 1980) 213-215, A B
Bosworth Conquest and Empire The Reign ofAlexander the Great (Cambridge 1988) 132-134,
R Stoneman, Alexander the Great (London/New York 1997) 69-70

26 Sulla fortuna letterana dell episodio, che si prestava evidentemente a nelaboraziom patetiche
da storiografia tragica, cfr ora A La Penna La stanchezza del lungo viaggio (Verg Aen V604-
679), «RFIC» 125 (1997) 52-69

27 Cfr peres Plut,Afet 62 (con ll commento di J R Hamilton Oxford 1969,174), Arr ,Anab V
29,1-2 (su cui cfr Bosworth, op cit [n 24] 356-357)

28 Sull'annosa e in parte artificiosa questione della reale conoscenza del Gange da parte di Ales
sandro e delle sue reali mtenzioni cfr soprattutto le conclusioni di A B Bosworth, Alexander
and the Ganges A Question ofProbability, in Alexander and the East The Tragedy of Triumph
(Oxford 1996) 186-200 (con amplia bibliografia precedente) II problema e comunque del tutto
irrilevante per ll nostro assunto, dal momento che, in ogm caso o l'associazione dell'eroe mace
done con ll grande fiume e autentica (come la maggior parte degli storici compreso Bosworth, e

propensa a credere) o mizio assai presto cfr Bosworth op cit (n 28) 188 n 11, come ha osser
vato La Penna op cit (n 26) 65, nonostante le fonti siano tutte piuttosto tarde e assai probabile
che l'episodio dell'ammutinamento, sin da un penodo poco posteriore ad Alessandro, sia stato
elaborato dalla storiografia con forti tinte patetiche e sia diventato famoso

29 Lucano 10,33 invece considera ll Gange raggiunto da Alessandro (secondo Andre/Filliozat op
cit [n 4] 353 n 106 e 354 n 109 si tratterebbe di confusione con l'Indo) e la stessa idea e in Sil
13,765, dove Alessandro e colui qui Gangen bibit su questo cfr F Ripoll, Scipion I'Africain imi
tateur d Alexandre chez Silius Italicus, «VL» 152 (1998) 38

30 Su questi problemi cfr Finkelberg, op cit (n 24)119-141
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tivi31, per Cicerone e i suoi lettori era invece la catena alle cui pendici meridio-
nali Pompeo, nel 65, durante la campagna contro Mitridate, aveva condotto le

legioni di Roma, sfidando un territorio inospitale ed imponendosi su nemici sel-

vaggi e bellicosi. Non c'e dubbio che qui Cicerone parli del Caucaso scitico, os-
sia l'imponente catena posta a cerniera fra il mar Nero e il mar Caspio, che an-
cora oggi designiamo con quel nome; in altri passi infatti con lo stesso nome
allude a catene diverse; in questo caso tuttavia non puö riferirsi alio Hindu Kush,
solennemente varcato, come abbiamo visto, da Alessandro e, sulla sua scia, da

Antioco III (206 ca. a.C.)32 perche esso non avrebbe rappresentato un limite in-
vahcabile, necessario per uno sviluppo coerente del suo pensiero33.

Secondo me Cicerone vuole qui suggerire al lettore un confronto fra i due

grandi condottieri, caratterizzati entrambi dalla sete di gloria e segnati dal co-
mune destino di essersi spinti piü di chiunque altro verso l'ultima frontiera, di
aver toccato limiti per altri neppure immaginabili, ma di essersi dovuti ambe-
due inchinare al cospetto delle forze sovrastanti della natura. Alessandro e

Pompeo sono, per il lettore della fine degli anni 50, gli esempi piü fulgidi di ge-
nio militare, i grandi condottieri che a quei confini avevano legato indissolubil-
mente i loro nomi. Un punto di appoggio significativo per questa proposta puö
essere visto nei due verbi scelti da Cicerone: come il corrispondente greco
ÜJtEQßaAAeiv, sia transcendere che transnatare vengono sovente impiegati in
contesti legati all'ambito militare, ad ulteriore conferma del fatto che la gloria
di cui qui si parla e quella squisitamente bellica, dato lo status dei dialoganti,
grandi uomini d'arme a loro volta, le cui ambizioni di eternitä erano riposte

31 Bisogna tuttavia ricordare che l'assimilazione dei condottieri romani ad Alessandro era miziata
assai presto e che, pertanto, fin da un penodo molto antico, quando Roma era ancora agli lmzi
della grande conquista, gli intellettuah greci arnvarono a presentare l condottieri romani come

conquistaton del mondo cfr C Nicolet, L'inventaire du monde Geographie et politique aux

origines de l'Empire romain (Paris 1988) 43-44
32 Della campagna Orientale del seleucide, che si concluse con il superamento dello Hindu Kush,

parla significativamente Polibio XI 34,11 vjcsgßaXdjv de töv Kavxaoov xai xcxxäpag e'15

xqv Tvöixr]v, triv xe cpiAfav avevecöoaxo xf]v itpog xov Doqpayaafjvov xöv ßaoiAea xcöv

'Ivöcöv
33 Nel corpus ciceromano notiamo le conseguenze della duphcazione del nome Caucasus seguita

alla conquista di Alessandro (su cui cfr. supra) con lo stesso nome egli infatti indica sia il Caucaso

scitico che il Caucaso mdiano (per le occorrenze cfr Th l L - Onomasticon, vol II C, 280-
281 e D R Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero's Treatises, Stuttgart/Leipzig 1996,117)
L'oscillazione, di per se ampiamente giustificabile, e tuttavia presente addinttura all'interno
della stessa opera il nome ncorre soltanto sette volte e soltanto nei trattati Div 1,36, Rep 6,22,

Tusc 2,23 25 52, 5,8 77 In Div 1,36 e Tusc 2,52,5,77 Cicerone si nfensce al Caucaso indiano,
anche se il caso del De divinatione lascia qualche dubbio (sicuramente errata e invece l'indica-
zione dell'OLD s v Caucasus 1 a proposito di Tusc 2,52) In Rep 6,22 e Tusc 2,23 25; 5,8 si
nfensce al Caucaso scitico Per la ventä, mentre 1 nfenmenti al Caucaso indiano sono sicun (a

parte Div 1,36), l'elemento che ci fa identificare il Caucaso scitico nei passi delle Tusculanae e

l'esplicito nfenmento a Prometeo, che potrebbe non essere una prova sicurissima, per il passo
del De republica l'identificazione con il Caucaso scitico e invece imposta dalla logica del di-
scorso ciceromano
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nella virtü guerresca ed avanzavano al passo di marcia delle legioni Le due
frontiere tuttavia si presentavano m modo diverso mentre ll Gange conservava
ll suo alone di mistero, ll Caucaso era ormai entrato definitivamente nell'orbita
romana

3. Vi sono alcum elementi importanti che confermano questa lpotesi L'as-
sociazione dei due condottien e un dato talmente noto da renderne superflua la
descnzione dettagliata; Pompeo aveva un'ammirazione smisurata per Alessandro

Magno, e fm da giovanissimo fu paragonato al Macedone dai suoi partigiam
ed adulaton che spinsero a tal punto la loro piaggena da vedere nei tratti soma-
tici del giovane Pompeo una somiglianza con ll grande macedonej4 II paragone
con Alessandro fu uno dei cavalli di battaglia della propaganda pompeiana35 e

34 Cfr la velata iroma di Sali, Hist III 88 M III 84 McGushin su cui cfr A La Penna Sallustio e

la «rivoluzione» romana (Milano 1968) 277-278, Plut Pomp 2, su questo cfr F Poulsen Les

portraits de Pompeius Magnus, «RA» sixieme sene, 7 (1936) 16-52, in particolare 37-41 J van
Ooteghem, Pompee le Grand, batisseur d empire (Bruxelles 1954) 37, D Michel Alexander als

Vorbild fur Pompeius, Caesar und Marcus Antonius (Bruxelles 1967) 35-66, N Hannestad, Ro

man Art and Imperial Policy (Arhus 1986) 31 e 47-50 Id Imitatio Alexandri in Roman Art, in
J Carlsen/B Due/O Steen Due/B Poulsen (edd Alexander the Great Reality and Myth
(Rome 1993) 62-63

35 Su questo, che rappresenta uno dei capitoli piu interessanti della stona della imitatio Alexandri
a Roma, la bibhografia e ovviamente sterminata fondamentah l lavon di O Weippert, Alexan
der Imitatio und romische Politik in republikanischer Zeit (Augsburg 1972) 56-104 (cfr in parti
colare la bibhografia citata alia n 2dipp 59-60) e G Wirth, Alexander und Rom, m O Rever
din (ed Alexandre le Grand Image et realite, Entretiens sur l'antiquite classique XXII (Ge
neve 1976) 187-189, molto attento a questo aspetto P Greenhalgh, Pompey The Roman Alex
ander (London 1980) soprattutto 122-146, in netta controtendenza nspetto alla communis opi
mo ma con argomenti, a mio avviso, poco convincenti D J Martin, Did Pompey engage in Imi
tatio Alexandri?, in C Deroux (ed Studies in Latin Literature and Roman History IX (Bru
xelles 1998) 23-51 Su aspetti piu dettaghati cfr inoltre V Tandoi, Intorno ad Anth Lat 437-
438 R e al mito di Alessandro fra i «pompeiani», in op cit (n 18) II, 827-855, J C Richard,
Alexandre et Pompee a propos de Tite Live IX,16,19-19,17, in Melanges dephilosophie de lit
terature et d histoire ancienne offerts a Pierre Boyance (Rome 1974) 653-669 Per una valuta
zione della imitatio Alexandri nel mondo romano cfr P Ceausescu, La double image d Alexan
dre le Grand a Rome Essai d une explication politique, «StudClas» 16 (1974) 153-168, P Vidal
Naquet, Flavius Amen entre deux mondes, in P Savinel (ed Amen Histoire d Alexandre
L Anabase d Alexandre le Grand et l Inde (Paris 1984) 330-343 Tutti l grandi imperatores del I
sec a C vollero rappresentarsi come nuovi «Alessandro» cfr A Brühl, Le souvenir dAlexan
dre le Grand et les Romains, «MEFRA» 47 (1930) 202-221, Wirth, op cit (n 35) 181-210 per
l'eta augustea cfr P Treves, II mito di Alessandro e la Roma diAugusto (Milano/Napoli 1953) e

soprattutto D Kienast Augustus und Alexander, «Gymnasium» 76 (1969) 430-456, per 1 eta

imperiale cfr l contnbuti contenuti in J M Croisille(ed ),Neronia IC-Alejandro Magno mo
delo de los emperadores romanos (Bruxelles 1990), J Isager Alexander the Great in Roman Li
terature from Pompey to Vespasian m J Carlsenetal op cit (n 34) 76-84, molto materiale in
L Cracco Ruggim, Sulla cristianizzazione della culturapagana ilmito greco e latino di Alessan
dro dall eta antonina al medioevo, «Athenaeum» n s 43 (1965) 3-80, L Braccesi, Alessandro e i

Romani (Bologna 1975), M Sordi (ed Alessandro Magno tra storia e mito (Milano 1984),
L Braccesi, Alessandro e la Germania (Roma 1991)
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tracce di questa ovyxqioic; sono disseminate nelle fonti piu vane36 Una testimo-
nianza notevole anche per la sua antichitä, giacche databile alla seconda metä
del 62, troviamo proprio in Cicerone, Pro Archia 24'

Quam, multos scriptores rerum suarum magnus ille Alexander secum habuisse dici
turr Atque is tarnen cum in Sigeo ad Achillis tumulum astitisset «o fortunate,» inquit,
«adulescens^uituaevirtutisHomerumpraeconeminveneris'» Etvere Nam msiilli
ars ilia exstitisset idem tumulus qui corpus eius contexerat nomen etiam obruisset
Quid? Noster hic Magnus37, qui cum virtute fortunam adaequavit, nonne Theopha
nem Mytilenaeum scriptorem rerum suarum, in contione militum civitate donavit

l P*

II passo nsente fortemente della propaganda di Pompeo, reduce dalla vit-
tonosa campagna d'Asia ed m procinto di celebrare in maniera memorabile e

fastosa ll suo terzo tnonfo La cenmoma del 61 fu accuratamente predisposta
perche ll generale vmcitore appansse, sul modello di Alessandro e dei sovrani
ellenistici, come ll conquistatore deWorbis terrarum39, tanto e vero che msieme
ai successi dell'ultima campagna furono ncordati anche quelli precedenti e

Pompeo venne presentato come «l'eroe dei tre continenti»40 La grancassa del
potere batte con particolare energia sul motivo della «conquista del mondo», e

durante ll corteo del tnonfo, dopo la lunga teona di trofei che ncordavano le
popolazioni sottomesse e 1 smgoli fatti d'armi, ne fu fatto sfilare uno simboleg-

36 Cfr anche ll materiale raccolto dal Kritz nell'apparato della sua edizione delle Historiae di Sal

lustio (Leipzig 1853) III 6 ed ll commento di Housman (London 1903-1930) a Manilio IV 53

37 Per l'appellativo di Magnus dato a Pompeo cfr M Geizer Pompeius, Lebensbild eines Romers
(Stuttgart31984) 109 Weippert, op cit (n 35) 62-69 Richard op cit (n 35) 661ss Cfr anche
Tandoi Diunvalorecarismaticodi «Magnus» comeepiclesi in op cit (n 18) II 856-866,Mar
tin op cit (n 35) 27-29, cfr inoltre V Rosenberger Wer machte aus Alexander «den Gros
sen»?, «Histona» 47 (1998) 485^189

38 Interessante e notevole che Pompeo ed Alessandro vengano ricordati insieme ed associati al

tema della gloria evidentemente quello che era stato 1 obiettivo pnncipale del macedone di

venne fondamentale nella emulazione del romano Sugli scopi di questo elogio cfr la Notice di
F Gaffiot a Ciceron, Discours, tome XII Pour le poete Archias (Paris 51989) 14, J H Taylor,
Political Motives of Cicero s Defence ofArchias, «AJPh» 73 (1952) 62-70 E Narducci, Lettura
della «Pro Archia», in E Narducci (ed M T Cicerone llpoeta Archia (Milano 1992) 40-42
Su questo passo cfr Richard op cit (n 35) 661ss Narducci Lettura, cit, 61-62, su Teofane di
Mitilene cfr infra

39 Sul tnonfo cfr Weippert, op cit (n 35) 73 van Ooteghem, op cit (n 34) 281ss molto ncca di
particolan la descnzione della cerimoma in Greenhalg, op cit (n 35) 168ss C Nicolet, op cit
(n 31) 45-47 e 53-55

40 Cfr van Ooteghem, op cit (n 34) 284-287, Weinstock Divus Julius (Oxford 1971) 38 e n 12,

Nicolet op cit (n 31)54-55 Anche nelle decorazioni del teatro di Pompeo, terminato nel 55,

come nelle monete coniate in quel periodo, ncorreva la simbologia della conquista dell'oixou
pevq (cfr Nicolet, op cit [n 31] 53-55 con la bibhografia citata alla nota 36 di 238) Sulfastodel
tnonfo pompeiano cfr A Brühl, Les influences hellenistiques dans le triomphe romain,
«MEFRA» 46 (1929) 77-95 Le ncchezze esibite nel tnonfo suscitarono scandalo e ci fu chi n
tenne quel passaggio un momento tragico per la degenerazione del costume romano cfr S Ci
troni Marchetti, Plinio il Vecchio e la tradizione del moralismo romano (Pisa 1991) 282-285
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giante ll mondo intero41 Nessun particolare fu trascurato o lasciato al caso ed
anche la scelta di Ercole e Bacco come modelli di conquista42 rappresentava ico-
mcamente 1 trionfi pompeiani alle due estremitä del mondo e, nproponendo gli
stessi eroi scelti come propn simboli dal Macedone, consacrava l'assimilazione
ad Alessandro43 Durante la cenmonia Pompeo si presentö alia guida di un coc-
chio lussuosissimo con indosso una clamide che era stata trovata nel tesoro di
Mitridate e che, secondo la propaganda, era appartenuta ad Alessandro44 Uno
dei prmcipah motivi di vanto fu l'aver condotto le legioni fino al Caucaso e
all'Ircania, la regione a sud del mar Caspio che era all'epoca considerato un'm-
senatura dell'Oceano settentnonale45, significativo ll passo di Plutarco, riepi
xfj? Tcopaioiv xuxh5 324 A

Eig dvi]Q piäg OQur| axgaxuxg 'Agpeviav jtQooexxqoaxo, riovxov Eu^eivov
SuQiav, Agaßiav 'AXßavoug,

1

Ißqgag ra urygi Kavxaoov xai Ygxavcöv xai
xgig adxov o Jtegiggearv xt]v oixoupevT]v 'Qxeavog eiöe vixa>vxa Nopaöag uev
ev Aißiir] pexQi tcöv UEoqußgivojv dvcxoipEv f|iovcov 'Ißqqiav 6e Zegxcnguo

cruvvooriaaoav «ygi xfjg AxÄavxixfjg xaxeaxgerjjaxo ilaÄaxxqg xoug 8 AXßa
vä)v ßaadelg Öioixopevoug jtegi xo Kaoxiov jreXayog eaxT]08

41 Cfr D10 XXXVII 21 2 Weinstock, op cit (n 40) 38, Nicolet, op cit (n 31)54
42 Cfr la testimonianza di Plinio, Nat Hist VII 95ss in cui si necheggia la propaganda del peri

odo verum ad decus imperii Romani non solum ad viri unius pertinet victoriarum Pompei Ma
gm titulos omnes triumphosque hoc in loco nuncupari, aequato non modo Alexandri Magni re
rum fulgore, sed etiam Herculis prope ac Liberi patris su questo cfr A La Penna, Brevi consi
derazioni sulla divinizzazione degli eroi e sul canone degh eroi divimzzati, in D Porte/J P Ne
raudau (edd Hommages a Henri Le Bonmec Res Sacrae (Bruxelles 1988) 279

43 Per ll confronto con Ercole e Bacco cfr Wemstock, op cit (n 40) 37, Richard, op cit (n 35)
662ss Martin, op cit (n 35) 40-41 Per la scelta dei due eroi da parte di Alessandro cfr Froide
fond, Notice 94 n 83 e 84 in F Frazier/Ch Froidefond (edd Plutarque OEuvres morales V/I
La fortune des Romains La fortune ou la vertu d Alexandre La gloire des Atheniens (Paris
1990) Per 1 due eroi come modelli di conquista cfr A R Anderson, Heracles and his Succes

sors, «HSPh» 39 (1928) 7-58, Richard, op cit (n 35) 662-663, G W Bowersock, Dionysus as

Epic Hero, in N Hopkmson (ed Studies in the Dionysiaca ofNonnus (Cambridge 1994) I due
eroi diventeranno importantissimi nella teologia imperiale e nel culto degh imperatori cfr
A La Penna, Orazio e I ideologia delprincipato (Torino 1963) 78-95 a proposito degli eroi divi
nizzati, sulla formazione del canone cfr ancora A La Penna, op cit (n 42) 275-287

44 La notizia e nfenta, con notevole scetticismo, da App Mithr 117 577 Contrario all autenticita
della notizia Weinstock, op cit (n 40) 38 n 8, cfr anche van Ooteghem, op cit (n 34) 283 Ri
chard, op cit (n 35) 659ss Vidal Naquet, Flavius A men 336 Martin op cit (n 35)41

45 Erodoto considerava ll Caspio un mare chiuso e questa nozione fu ntenuta valida sia da Aristo
tele che da Ctesia, m eta ellenistica tuttavia, in seguito alia spedizione di Alessandro, che sfioro
appena ll Caspio ma s'interesso della sua natura (cfr Bianchetti, op cit [n 24] 33) esoprattutto
in seguito ad un fallace rapporto dell ammiragho Patrocle, che, inviato in esplorazione da Se
leuco nel 285-282 a C aveva risahto entrambe le coste del mare senza trovarne ll limite prese
campo l'idea che si trattasse di un insenatura dell'Oceano del Nord tale teona doveva essere
smentita soltanto da Tolomeo, quattro secoli piu tardi Su questo cfr G Aujac, Les traites «sur
I Ocean» et les zones terrestres «REA» 74 (1972) 81 e n 3, R Dion, Aspects politiques de la geo
graphie antique (Pans 1977) 216, Romm op cit (n 17) 42-43 Finkelberg op cit (n 24) 129-
130
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Molto probabilmente, assai piü di quanto possiamo osservare noi sulla
base delle fonti conservate, nelle cronache contemporanee la campagna mitri-
datica e le incursioni ardite ad Oriente che la caratterizzarono, furono presen-
tate all'opinione pubblica come una gigantesca imitatio Alexandria in cui il ro-
mano non doveva risultare in posizione di subalternitä: Plutarco, Pompeo 34, ri-
ferisce che Pompeo sconfisse gli Iberi, una popolazione caucasica che non era
mai stata sottomessa ne dai Medi ne dai Persiani e che era riuscita a sfuggire an-
che alia dominazione macedone, dal momento che Alessandro aveva lasciato
quasi subito l'lrcania.

Un ruolo fondamentale in questa operazione propagandistica fu sicura-
mente svolto da Teofane di Mitilene, il fedele compagno ed abile mediatore
politico che aveva accompagnato Pompeo durante tutta la campagna in Oriente,
dal 67 al 62, e ne aveva redatto una storia nella quale il protagonista era de-
scritto con i tratti del «novello Alessandro»: la sua opera ha probabilmente
orientato e condizionato le fonti posteriori46. Si tratta di una deduzione soltanto
ipotetica, dal momento che i pochi frammenti di Teofane non consentono affer-
mazioni troppo nette, ma c'e un generale accordo nel considerare la sezione
mitridatica della Vita di Pompeo di Plutarco (capp. 32-42) o direttamente ispi-
rata a Teofane, o dipendente da una fonte intermedia che a questi aveva attinto
e del quale aveva ripreso l'impostazione e i tratti descrittivi essenziali47. In ef-

46 Che la cruvxoiaic; potesse essere presente nell'opera di Teofane era stato sostenuto con buoni
argomenti da H Peter, Die geschichtliche Litteratur über die romische Kaiserzeit bis Theodosius
I und ihre Quellen I (Leipzig 1897) 309-311, anche se non sempre se ne era tenuto conto (cfr per
es vanOoteghem) cfr Gelzer, op cit (n 37) 72-73, Tandoi, Intorno ad Anth Lat 437-438 R

in op cit (n. 18) II, 829-830, Weippert, op cit (n 35)78-82, E Narducci, Le risonanze del po-
tere, m Lo spazio letterario di Roma antica II La circolazione del testo (Roma 1989) 566, 'Oxf
CI Diet 1504 Sulla figura di Teofane, di cui si nconosce sempre piu la centrahta del ruolo, oltre
ai vecchi (e un po' mvecchiati) contnbuti di H de la Ville de Mirmont, Theophane de Mitylene,
«REG» 18 (1905) 165-206 e R Laqueur, RE V A (1934) s v Theophanes (1), 2090-2127, cfr
W S Anderson, Pompey, his Friends, and the Literature of the First Century B C (Berkeley/Los
Angeles 1963) 34-41, L Robert, Theophane de Mytilene a Constantinople, in Opera minora se-
lecta V (Amsterdam 1989) 561-583, B K Gold, Pompey and Theophanes of Mytilene, «AJPh»
106 (1985) 312-327, D Salzmann, Cn Pompeius Theophanes Ein Benennungsvorschlag zu
einem Portrat in Mytilene, «MDAI(R)» 92 (1985) 245-260, V I Anastasiadis/G A Souns,
Theophanes ofMytilene A New Inscription Relating to his Early Career, «Chiron» 22 (1992) 377-383

47 Per la questione dell'influenza di Teofane su Strabone e Plutarco cfr il punto della situazione in
Robert, op cit (n 46)565,leconsiderazionidiE Rawson, Intellectual Life in the Late Roman
Republic (London 1985) 108-109 e soprattutto la trattazione sistematica di H Heftner, Plutarch
und der Aufstieg des Pompeius ein historischer Kommentar zu Plutarchs Pompeiusvita I Kap
1-45 (Bern/Frankfurt a M 1995) 53-59, secondo cui Plutarco non avrebbe avuto come fonte di-
retta Teofane, ma un'opera intermedia perduta, identificata con prudenza in quella di Timagene
di Alessandria, che tuttavia avrebbe seguito pedissequamente l'opera di Teofane nprenden-
done lo spinto e i tratti fondamentah A Marcone (ed Plutarco Pompeo (Milano 1996) 271-
272, nconosce invece in Teofane una fonte rilevante per la Vita di Pompeo ed e poco propenso ad

accettare congetture a proposito di Timagene La questione non puö essere scissa dal problema
delle fonti della sezione mitridatica della vita plutarchea di Lucullo, in cui si riconosce anche
un'influenza di Teofane cfr B Scardigh (ed Plutarco Vita di Lucullo (Milano 1989) 262-267
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fetti la narrazione della marcia verso il Caspio, attraverso la Transcaucasia (cosi
e denominata la zona a sud del Caucaso), presenta caratteristiche affini alle
narrazioni delle gesta di Alessandro in India: vi dominano il passaggio di grandi
fiumi con eserciti schierati sull'altra sponda e l'attraversamento di territori ino-
spitali; inoltre alcuni particolari come il brano sulla sede delle Amazzoni48 e la
descrizione del protagonista in preda ad un'irrefrenabile bramosia di conquista
e, soprattutto, alia smania di raggiungere il mare Ircano, ritenuto un'insenatura
dell'Oceano, fanno pensare ad una o piü fonti orientate in questa direzione49.

Che una spedizione militare verso l'Oriente venisse presentata come pro-
secuzione ed emulazione delle gesta di Alessandro non era una novitä ne per il
mondo ellenistico, ne, ormai, per quello romano, dal momento che, a partire da
Scipione Africano, il Macedone era stato il modello evocato a simbolo di ogni
grande conquistatore e l'impero romano era diventato, grazie agli intellettuali
greci al soldo delle grandi famiglie romane, l'erede legittimo delle pretese ecu-
meniche della conquista alessandrina; Pompeo s'inseri prepotentemente in
questa tradizione, presentandosi non solo come conquistatore, ma anche come
esploratore di terre sconosciute. Non si trattö, tuttavia, di una semplice costru-
zione propagandistica studiata a tavolino: gli atteggiamenti da nuovo Alessandro

che Pompeo assunse, muovendo le legioni verso est ed allargando notevol-
mente la sfera d'influenza romana alia regione transcaucasica, non furono det-

48 Cfr FGrHist 188 F 4 (Strabo XI 5,1 C 503) da cui nsulta con certezza che le notizie formte sia da
Strabone che da Plutarco (Pomp 35,6) sulla sede delle Amazzoni nei monti del Caucaso Orientale

nsalgono a Teofane, che evidentemente descnveva la regione caucasica fornendo molte
notizie di carattere geografico sulle zone attraversate dalle truppe o fatte esplorare da Pompeo
cfr J Leach, Pompey the Great (London 1978) 86, Nicolet, op cit (n 31) 87 Plut, Pomp 35,5
nferisce la notizia che le Amazzoni combatterono a fianco degli Albani nella battagha presso il
fiume Abante e l legionari trovarono sul campo di battagha le loro armi non puö sfuggire che le
Amazzoni sono uno dei simboh della conquista dell'Oriente e possono rappresentare anche un
anello di congiunzione con la saga di Alessandro cfr la discussione di Weippert, op cit (n 35)
79-81, sulle possibih utihzzaziom di questo episodio cfr Giardina, op cit (n 2) 96, debole l'ar-
gomentazione di Martin, op cit (n 35) 46-47

49 Cfr Rawson, op cit (n 47) 108, Heftner, op cit (n 47) 55 In teoria non si potrebbe escludere
che lo stesso Plutarco avesse svolto il racconto improntando sulle gesta di Alessandro le mosse
di Pompeo, non sarebbe impossibile A La Penna, Cesare secondo Plutarco, in D Magnino/
B Scardigli/M Manfredini/A La Penna (edd Plutarco Cesare (Milano 1987) 259-260, ha

suggento che l'episodio della vita di Cesare (cap 37,5-8) in cui i soldati, ormai stanchi per il
lungo combattere, levano proteste di fronte alia prospettiva di passare l'Adnatico e continuare
la guerra, assente nelle fonti parallele, sia stato ncalcato suH'ammutinamento dei soldati di
Alessandro presso lo Hyphasis (cfr anche La Penna, op cit [n 26] 64—65) Nel caso della Vita di
Pompeo tuttavia un simile shttamento e meno probabile poiche l'autore non era affatto mteres-
sato ad accentuare l tratti di somiglianza con Alessandro, dal momento che il Macedone era
stato accoppiato con Cesare e che in van passi della Vita di Pompeo l'autore aveva sentito il bi-
sogno di giustificarsi per non aver scelto la coppia Alessandro/Pompeo che sarebbe stata, fino
ad un certo punto, la piü logica (cfr. per es la celebre affermazione di Plut, Pomp 46,2) Sul me-
todo di lavoro di Plutarco nella composizione delle biografie di personaggi tardorepubbhcani
cfr C B R Pelling, Plutarch's Method ofWork in the Roman Lives, in B Scardigh(ed Essays
on Plutarch's Lives (Oxford 1995) 265-318

16 Museum Helveticum
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tati, in prima istanza, da un'emulazione narcisistica50, ne, tanto meno, dall'in-
soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo «minimo» come l'annienta-
mento di Mitridate, giä fortemente ridimensionato da Lucullo51. Secondo la lu-
cida ricostruzione proposta recentemente dal Giardina, l'allargamento ad est
del conflitto fu il frutto di un calcolo strategico e rispose all'esigenza di evitare
un grave danno d'immagine derivante da un inseguimento infruttuoso di Mitridate

nella Colchide, attraverso un territono sconosciuto, fra popolazioni o a lui
fedeli o comunque ostili a Roma e mai sottomesse da nessuno in precedenza52.
Quando Pompeo giunse a Dioscuriade e si accorse che Mitridate era giä fuggito
verso nord, comprese che non c'erano spiragli per una soluzione rapida del
conflitto e che, anzi, correva il rischio di logorare l'immagine di stratega vincente
che fino a quel momento aveva gelosamente preservato53. Evitö quindi di im-
pantanare le legioni nelle paludi a nord est del Mar Nero e puntö decisamente
verso Oriente, in Transcaucasia, attraversando prima il territorio degli Iberi e

poi degli Albani, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere il mare Ircano o Ca-
spio54. Pompeo avanzö mantenendo sempre sul suo fianco sinistra i contrafforti
del Caucaso, che rimasero inviolati; e probabile tuttavia che, almeno in una cir-
costanza, abbia deviato verso la grande catena, per visitare il luogo in cui era
stato incatenato Prometeo55: non poträ sfuggire che lo stesso gesto era stato
compiuto da Alessandro quando, sulle alture dello Hindu Kush, aveva visitato
un antro che i suoi esperti avevano opportunamente identificato come la rupe
di Prometeo56.

4. Tornando dunque al passo del Somnium in questione, ritengo che l'indi-
cazione del Caucaso, con l'impiego di un deittico che ne dimostra l'apparte-
nenza all'orbita romana, e che lo distingue dal piü lontano Gange, nasconda
un'allusione alia campagna di Pompeo. Dietro le anime di Scipione Africano,
Lucio Emilio Paolo e Scipione Emiliano, i grandi condottieri della tradizione
repubblicana romana, aleggiano le due figure simbolo di questa categoria:
Alessandro e Pompeo. I due Magni, ossia coloro che piü di chiunque altro erano
i naturali ispiratori e destinatari della riflessione ciceroniana, restano sullo

50 Cosi D Magie, Roman Rule in Asia Minor I (Princeton 1950) 359
51 Su questa linea per es A N Sherwin-White, Roman Foreign Policy in the East, 168 B C to

AD 1 (London 1984) 198, Braund,op cit (n 23) 161-163, altra bibliografia in Giardina, op cit
(n 2) 90 n 16

52 Giardina, op cit (n 2) 90-96
53 Cfr Giardina, op cit (n 2) 90, sulle critiche a Pompeo per la condotta della guerra cfr le parole

apologetiche di Cic Mur 34

54 Giardina, op cit (n 2) 93-96, divide la campagna in due momenti la prima puntata ad est fu
dettata dall'esigenza di copnrsi le spalle, la seconda, dopo che Mitridate era fuggito da Dioscuriade,

fu determinata dal bisogno di nmediare una situazione compromessa
55 Appian Mithr 103 478-479
56 Cfr Aman Anab III 28,4, tutta l'operazione mirava a nbattezzare la catena «Caucaso» per di-

mostrare che anche questo limite era stato varcato su questo cfr qui n 24
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sfondo, evocati da una menzione fugace, coperta per di piü dalla topicitä dei ri-
ferimenti, che consente a Cicerone di far passare un messaggio preciso ed at-
tuale senza incorrere in palesi anacronismi, ma con la certezza di venir com-
preso da un lettore accorto.

Poste queste premesse, occorre tuttavia chiedersi se si tratti solo di un'allu-
sione encomiastica verso Pompeo, finalizzata a riproporre un motivo propagan-
distico ormai abusato, oppure se l'inserimento di questa onyxQioig abbia una
valenza piü marcata, proprio alia luce della tesi centrale del Sommum, ossia la
svalutazione di quella gloria che aveva mosso le gesta e nutnto le ambizioni dei
due grandi personaggi. Certamente riproporre la coppia Alessandro/Pompeo e

presentarli come i campioni piü forti di un'umanitä debole e coerente con il di-
scorso di fondo di questa sezione dell'opera, giacche anche le somme manife-
stazioni dell'ingegno militare e politico hanno trovato un ostacolo che, se visto
in una prospettiva spazio-temporale superiore, appare assai limitato e dimostra
con efficacia i limiti imposti all'uomo dalla natura.

La menzione dei due confini insuperati costituisce, secondo me, un ri-
chiamo alia realtä e alle giuste proporzioni rispetto alle ubriacature propagan-
distiche e alle pretese ecumeniche che avevano accompagnato Pompeo nel pe-
riodo di maggior fortuna, e di cui anche Cicerone si era fatto, in piü di una circo-
stanza, poco moderato portavoce; il caso piü evidente e nella Pro Balbo 9-16,
un'orazione risalente al 56 e dunque abbastanza vicina alia stesura del Som-
nium:

Quid enim abest huic homini quod si adesset, iure haec ei tribui et concedi putaremus
Ususne rerum? Qui puentiae tempus extremum principium habuit bellorum atque

imperiorum maximorum, cuius plerique aequales minus saepe castra viderunt quam
hic triumphavit, qui tot habet triumphos, quot orae suntpartesque terrarum, tot victorias

bellicas, quot sunt in rerum natura genera bellorum An Ingenium [ ] In quo uno
ita summa fortuna cum summa virtute certavif7 ut omnium ludicio plus homini
quam deae tribueretur? [ ] Quem provinciae nostrae, quem liberi populi, quem
reges, quem ultimae gentes castiorem moderatiorem sanctiorem non modo viderunt, sed

aut sperando umquam aut optando cogitaverunt? [ ] 13 [ ] O Cn Pompei sic late

longeque diffusa laus ut eius gloriae domicilium communis imperi finibus termine-
tur' O nationes urbespopuli reges tetrarchae tyranni testes Cn Pompei non solum vir-
tutis in hello, sed etiam religionis in pace' Vos demque mutae regiones inploro, et sola

57 II tema dell'agone fra tfr/jl e dorxq, cioe dei due ingredienti essenziali per il grande generale
(giä presente nell'aneddoto su Alessandro di fronte alla tomba di Achille in Pro Archia 24, su

cui efr supra), si era sviluppato enormemente a proposito della figura del Macedone ed era di-
venuto argomento tnto fino ad entrare nelle scuole dei reton efr Livio IX 17-19 (a proposito
del quale efr il contnbuto specifico di Richard, op cit [n 35] 653-669) II titolo dell'operetta
plutarchea (nr 21 dei Moraha, 343 C e 344 D-E) FTboi xfjg AXegavboov xir/qg q doexqc ko-

yog a\ ß', per quanto probabilmente non autentico, nflette comunque l'antitesi presente co-
stantemente nel trattato Dell'agone parla abbondantemente anche il trattato Ilegi xqg
Tcopaioiv xu/qg (316 C) su cui efr R Flacehere, Plutarque, «De fortuna Romanorum», m
Melanges d'archeologie, d'epigraphie et d'histoire offerts a J Carcopino (Paris 1966) 367-375 II
tema sarebbe divenuto fondamentale nella nflessione stonca di eta umanistica
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terrarum ultimarum, vos mana portus msulae litora1 Quae est enim ora, quae sedes,

qui locus, in quo non extent huius cum fortitudinis, tum vero humanitatis, cum ammi,
tum consili inpressa vestigia1? [ ] Etemm si Cn Pompeius abhinc annos quingentos
fuisset, is vir a quo senatus adulescentulo atque equite Romano saepe communi saluti
auxilium expetisset, cuius res gestae omnis gentes cum clarissima victoria terra manque

peragrassent, cuius tres tnumphi testes essent totum orbem terrarum nostro lm-
perio tenen, quem populus Romanus in <signibus hononbus> singularibusque de-

corasset, si nunc apud nos id quod isfecisset, contra foedus factum diceretur, quis au-
diret? Nemo profecto Mors enim cum extinxet invidiam, res ems gestae sempiterni
nominis gloria niterentur

Se confrontiamo le argomentazioni del Somnium con questo ed altri passi
in cui viene esaltata la vocazione ecumenica dell'impero romano e la sua capa-
citä di superare ogni ostacolo e sconfiggere ogni nemico, ci troviamo di fronte
ad un contrasto stridente che non puö essere risolto semplicemente invocando
il carattere occasionale delle une o degli altri o la versatilitä di Cicerone, capace
di sostenere entrambe le parti con la medesima efficacia. In realtä le afferma-
zioni enfatiche delle orazioni sono determinate da un fine immediato in situa-
zioni contingenti, mentre il De republica riflette intimamente il pensiero politico

della fine degli anni SO39, quando un monito a Pompeo, pur in un contesto
ampiamente elogiativo, appariva giustificato dall'incertezza della situazione:
chi aveva voluto conquistare il mondo doveva sapere che il vero fine e la collet-
tivitä e lo Stato; solo questo infatti permette la conquista del cielo60.

58 Cfr Plutarco, Pompeo cap 45 Meno significativo, ma comunque importante, il passaggio in
Pro Sestio 67 Non est passus ille vir, qui sceleratissimos civis, qui acerrimos hostis, qui maximas
nationes, qui reges, qui gentis feras atque inauditas, qui praedonum infinitam manum, qui ettam
servitia virtute victoriaque domuisset, qui omnibus bellis terra marique compressis Imperium
populi Romam orbis terrarum terminis defimsset, rem publicam everti scelere paucorum, quam
ipse non solum consilus, sed etiam sanguine suo saepe servasset In De domo 110, Pompeo viene
definito princeps orbis terrae

59 E interessante notare la diversa sorte di questi due aspetti nell'etä successiva. come ha osser-
vato acutamente E Narducci, Introduzione a Cicerone (Roma/Bari 1992) 134 a proposito del
Somnium Scipionis, «la poesia augustea, nel celebrare la grandezza di Roma, dovrä mettere del
tutto la sordina a motivi del genere», per contro l motivi propagandists pompeiani saranno
ereditati in etä augustea quando «il fascino di Alessandro [ ] e sentito piü di quanto, per owie
ragiom, non venga confessato, e, naturalmente, proprio dietro il valore dell'universalitä
dell'impero il suo influsso e, come al tempo di Pompeo, piü potente» (A La Penna, Orazio e

l'ideologiadelprincipato,op cit [n 43] 68-70) Sulla retonca della conquista in etä augustea cfr
G Cresci Marrone, Ecumene augustea Una politica per il consenso (Roma 1993)

60 Cfr Enn Var 21-24 Vahlen2 De republica, fr ine. libr 6
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