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Testi storia greca, semestre I, a.a. 2022/23  (Programma 9 cfu) 

 

1) Strabone, Geografia,VII.7.1 

 

Ἑκαταῖος μὲν οὖν ὁ Μιλήσιος περὶ τῆς Πελοποννήσου φησὶν διότι πρὸ τῶν Ἑλλήνων ᾤκησαν αὐτὴν 

βάρβαροι. σχεδὸν δέ τι καὶ ἡ σύμπασα Ἑλλὰς κατοικία βαρβάρων ὑπῆρξε τὸ παλαιόν, ἀπ᾽ αὐτῶν 

λογιζομένοις τῶν μνημονευομένων, Πέλοπος μὲν ἐκ τῆς Φρυγίας ἐπαγαγομένου λαοὺς εἰς τὴν ἀπ᾽ 

αὐτοῦ κληθεῖσαν Πελοπόννησον, Δαναοῦ δὲ ἐξ Αἰγύπτου, Δρυόπων τε καὶ Καυκώνων καὶ Πελασγῶν 

καὶ Λελέγων καὶ ἄλλων τοιούτων κατανειμαμένων τὰ ἐντὸς Ἰσθμοῦ καὶ τὰ ἐκτὸς δέ: τὴν μὲν γὰρ 

Ἀττικὴν οἱ μετὰ Εὐμόλπου Θρᾷκες ἔσχον, τῆς δὲ Φωκίδος τὴν Δαυλίδα Τηρεύς, τὴν δὲ Καδμείαν οἱ 

μετὰ Κάδμου Φοίνικες, αὐτὴν δὲ τὴν Βοιωτίαν Ἄονες καὶ Τέμμικες καὶ Ὕαντες. 

Ecateo di Mileto dice che i barbari vissero nel Peloponneso prima dei Greci (Héllenes). Infatti,nei 

tempi antichi la maggior parte della Grecia (Hellàs) era abitata da barbari, come possiamo dedurre 

dai racconti tramandati. Pelope condusse il suo popolo dalla Frigia fino al Peloponneso, che prese il 

nome da lui, mentre Danao condusse il suo popolo (in Grecia) dall’Egitto. Ci sono poi Driopi, 

Cauconi, Pelasgi e Lelegi e altri popoli simili che occuparono le regioni del Peloponneso sia sulla 

parte dell’Istmo (di Corinto), sia sull’altro versante. I Traci, che vennero al seguito di Eumolpo, 

occuparono l’Attica. Tereo occupò Daulide in Focide, i Fenici al seguito di Cadmo (occuparono) la 

Cadmeia (=Tebe), mentre gli Aoni, i Temmici e gli Ianti la stessa Beozia. 

 

 

2) Erodoto, Storie, I.58 

 

τὸ δὲ Ἑλληνικὸν γλώσσῃ μὲν ἐπείτε ἐγένετο αἰεί κοτε τῇ αὐτῇ διαχρᾶται, ὡς ἐμοὶ καταφαίνεται εἶναι: 

ἀποσχισθὲν μέντοι ἀπὸ τοῦ Πελασγικοῦ ἐόν ἀσθενές, ἀπό σμικροῦ τεο τὴν ἀρχὴν ὁρμώμενον αὔξηται 

ἐς πλῆθος τῶν ἐθνέων, Πελασγῶν μάλιστα προσκεχωρηκότων αὐτῷ καὶ ἄλλων ἐθνέων βαρβάρων 

συχνῶν. 

Il popolo greco (Hellenikòn), invece, da quando esiste, ha sempre parlato la stessa lingua, a quel che 

pare. Separatosi dai Pelasgi, prima fu debole; poi, muovendo da origini modeste, è cresciuto fino a 

un gran numero di popoli, soprattutto perché si sono uniti a esso i Pelasgi e numerosi altri popoli 

barbari.  

 

 

3) Tucidide, Guerra del Peloponneso, I 2.1; I 3.1-4 

φαίνεται γὰρ ἡ νῦν Ἑλλὰς καλουμένη οὐ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε οὖσαι τὰ 

πρότερα καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν ἀπολείποντες βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεὶ πλειόνων. […] 

δηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν ἀσθένειαν οὐχ ἥκιστα: πρὸ γὰρ τῶν Τρωικῶν οὐδὲν φαίνεται 

πρότερον κοινῇ ἐργασαμένη ἡ Ἑλλάς: [2] δοκεῖ δέ μοι, οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπασά πω εἶχεν, ἀλλὰ 

τὰ μὲν πρὸ Ἕλληνος τοῦ Δευκαλίωνος καὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ ἐπίκλησις αὕτη, κατὰ ἔθνη δὲ ἄλλα τε 
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καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀφ᾽ ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσθαι, Ἕλληνος δὲ καὶ τῶν παίδων 

αὐτοῦ ἐν τῇ Φθιώτιδι ἰσχυσάντων, καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺς ἐπ᾽ ὠφελίᾳ ἐς τὰς ἄλλας πόλεις, καθ᾽ 

ἑκάστους μὲν ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ μᾶλλον καλεῖσθαι Ἕλληνας, οὐ μέντοι πολλοῦ γε χρόνου [ἐδύνατο] καὶ 

ἅπασιν ἐκνικῆσαι. [3] τεκμηριοῖ δὲ μάλιστα Ὅμηρος: πολλῷ γὰρ ὕστερον ἔτι καὶ τῶν Τρωικῶν 

γενόμενος οὐδαμοῦ τοὺς ξύμπαντας ὠνόμασεν, οὐδ᾽ ἄλλους ἢ τοὺς μετ᾽ Ἀχιλλέως ἐκ τῆς Φθιώτιδος, 

οἵπερ καὶ πρῶτοι Ἕλληνες ἦσαν, Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἔπεσι καὶ Ἀργείους καὶ Ἀχαιοὺς ἀνακαλεῖ. οὐ 

μὴν οὐδὲ βαρβάρους εἴρηκε διὰ τὸ μηδὲ Ἕλληνάς πω, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἀντίπαλον ἐς ἓν ὄνομα 

ἀποκεκρίσθαι. [4] οἱ δ᾽ οὖν ὡς ἕκαστοι Ἕλληνες κατὰ πόλεις τε ὅσοι ἀλλήλων ξυνίεσαν καὶ 

ξύμπαντες ὕστερον κληθέντες οὐδὲν πρὸ τῶν Τρωικῶν δι᾽ ἀσθένειαν καὶ ἀμειξίαν ἀλλήλων ἁθρόοι 

ἔπραξαν. 

2.1. È chiaro infatti che la regione ora chiamata Ellade (Hellàs) non era nei tempi antichi abitata in 

modo stabile, ma che nei primi tempi avevano luogo migrazioni, e con facilità ciascun gruppo 

abbandonava la sua terra sotto la pressione ogni volta di gruppi più numerosi. [...] 

3.1. Prima della Guerra di Troia non sembra che l’Ellade abbia svolto nessuna azione in comune. 2. 

Ritengo anzi che essa nel suo insieme non avesse neppure questo nome, ma che prima di Elleno, 

figlio di Deucalione, tale denominazione non esistesse affatto, e secondo le razze i vari elementi, e 

con maggior diffusione quello pelasgico, abbiano dato il loro nome alle varie regioni; ma quando 

Elleno e i suoi figli divennero potenti nella Ftiotide, e li si invitava a venire in soccorso delle altre 

città, allora uno alla volta, grazie a questi rapporti, i popoli ebbero maggiormente la tendenza a 

chiamarsi Elleni (Héllenes); tuttavia per molto tempo quel nome non poté prevalere su tutti. 3. La 

miglior prova la fornisce Omero: vissuto ancora parecchio tempo dopo la Guerra di Troia, non li 

chiamò in nessun luogo con questo nome nel loro insieme; né lo applica a nessun altro tranne che ai 

seguaci di Achille venuti dalla Ftiotide, i quali furono infatti i primi Elleni; i nomi che nei suoi poemi 

Omero dà agli Elleni sono Danai, Argivi e Achei. D’altra parte non ha parlato neanche di barbari, 

poiché nemmeno gli Elleni, erano ancora stati distinti con un unico nome che ne indicasse il contrario. 

4. Coloro, dunque, che ricevettero il nome di Elleni, uno alla volta, città per città, man mano che si 

comprendevano l’un l’altro, e che in seguito furono chiamati così collettivamente, non effettuarono 

nulla insieme prima della guerra di Troia, a causa della loro debolezza e della mancanza di rapporti 

reciproci. 

 

4) Erodoto, Storie, VIII.144.1-2 

πρὸς μὲν Ἀλέξανδρον ταῦτα ὑπεκρίναντο, πρὸς δὲ τοὺς ἀπὸ Σπάρτης ἀγγέλους τάδε. ‘τὸ μὲν δεῖσαι 

Λακεδαιμονίους μὴ ὁμολογήσωμεν τῷ βαρβάρῳ, κάρτα ἀνθρωπήιον ἦν: ἀτὰρ αἰσχρῶς γε οἴκατε 

ἐξεπιστάμενοι τὸ Ἀθηναίων φρόνημα ἀρρωδῆσαι, ὅτι οὔτε χρυσός ἐστι γῆς οὐδαμόθι τοσοῦτος οὔτε 

χώρη κάλλεϊ καὶ ἀρετῇ μέγα ὑπερφέρουσα, τὰ ἡμεῖς δεξάμενοι ἐθέλοιμεν ἂν μηδίσαντες 

καταδουλῶσαι τὴν Ἑλλάδα. [2] πολλά τε γὰρ καὶ μεγάλα ἐστι τὰ διακωλύοντα ταῦτα μὴ ποιέειν μηδ᾽ 

ἢν ἐθέλωμεν, πρῶτα μὲν καὶ μέγιστα τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα καὶ τὰ οἰκήματα ἐμπεπρησμένα τε καὶ 

συγκεχωσμένα, τοῖσι ἡμέας ἀναγκαίως ἔχει τιμωρέειν ἐς τὰ μέγιστα μᾶλλον ἤ περ ὁμολογέειν τῷ 

ταῦτα ἐργασαμένῳ, αὖτις δὲ τὸ Ἑλληνικὸν ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ θεῶν ἱδρύματά τε 

κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα, τῶν προδότας γενέσθαι Ἀθηναίους οὐκ ἂν εὖ ἔχοι. [3] ἐπίστασθέ 

τε οὕτω, εἰ μὴ πρότερον ἐτυγχάνετε ἐπιστάμενοι, ἔστ᾽ ἂν καὶ εἷς περιῇ Ἀθηναίων, μηδαμὰ 

ὁμολογήσοντας ἡμέας Ξέρξῃ. 

Così risposero ad Alessandro. Ai messaggeri giunti da Sparta dissero: “Che gli Spartani temano un 

nostro accordo col barbaro è umano, decisamente; però ci sembra vergognoso che abbiate avuto 

questa paura, sapendo benissimo come la pensano gli Ateniesi: che al mondo non esiste oro bastante, 
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né esiste regione superiore alle altre per bellezza e virtù che noi saremmo disposti ad accettare per 

schierarci con il Persiano e rendere serva la Grecia. Sono molto gravi i motivi che ci impedirebbero 

di agire così, anche se lo volessimo. Primo e principale le statue e le dimore degli dèi date alle fiamme 

e abbattute, che noi siamo tenuti a vendicare il più duramente possibile; altro che venire a patti con 

chi ne è responsabile! Poi c'è la «grecità» (to Hellenikòn), la comunanza di sangue e di lingua, di 

santuari e riti sacri, di usi e costumi simili; male sarebbe che gli Ateniesi ne diventassero traditori. 

Tenete questo per certo, se non ne eravate già sicuri: finché ci sarà anche un solo Ateniese, mai e poi 

mai ci accorderemo con Serse”.  

 

4) Isocrate, Panegirico, 50 

τοσοῦτον δ᾽ ἀπολέλοιπεν ἡ πόλις ἡμῶν περὶ τὸ φρονεῖν καὶ λέγειν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ὥσθ᾽ οἱ 

ταύτης μαθηταὶ τῶν ἄλλων διδάσκαλοι γεγόνασι, καὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκε μηκέτι τοῦ 

γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς 

ἡμετέρας ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας. 

La nostra città [Atene] ha sopravanzato di tanto gli altri uomini nel pensiero e nell’eloquenza che i 

suoi allievi sono diventati maestri degli altri; e ha fatto sì che il nome di Elleni designi non più la 

stirpe, ma il modo di pensare, e che siano chiamati Elleni non quelli che hanno la nostra stessa origine, 

ma quelli che hanno in comune con noi la nostra cultura. 

 

5) Il ritrovamento di una tomba micenea in Beozia nel IV secolo a.C. (Plutarco, Il demone di 

Socrate, 5, 577f) 

καὶ ὁ Θεόκριτος ‘εἰς καιρόν’ ἔφη ‘καὶ: ὥσπερ ἐπίτηδες: καὶ γὰρ ἐβουλόμην πυθέσθαι, τίν᾽ ἦν τὰ 

εὑρεθέντα καὶ τίς ὅλως ἡ ὄψις τοῦ Ἀλκμήνης τάφου παρ᾽ ὑμῖν ἀνοιχθέντος: εἰ δὴ παρεγένου καὶ 

αὐτός, ὅτε πέμψας Ἀγησίλαος: εἰς Σπάρτην τὰ λείψανα μετεκόμιζε’ καὶ ὁ Φειδόλαος ‘οὐ γάρ’ ἔφη 

‘παρέτυχον, καὶ πολλὰ δυσανασχετῶν καὶ ἀγανακτῶν πρὸς τοὺς πολίτας ἐγκατελείφθην ὑπ᾽ αὐτῶν. 

εὑρέθη δ᾽ οὖν σώματος,  ψέλλιον δὲ χαλκοῦν οὐ μέγα καὶ δύ᾽ ἀμφορεῖς κεραμεοῖ γῆν ἔχοντες ἐντὸς 

ὑπὸ χρόνου λελιθωμένην ἤδη καὶ συμπεπηγυῖαν τοῦ μνήματος πίναξ χαλκοῦς ἔχων γράμματα πολλὰ 

θαυμαστὰ ὡς παμπάλαια γνῶναι γὰρ ἐξ αὑτῶν οὐδὲν παρεῖχε καίπερ ἐκφανέντα τοῦ χαλκοῦ 

καταπλυθέντος τος, ἀλλ᾽ ἴδιός τις ὁ τύπος καὶ βαρβαρικὸς τῶν χαρακτήρων ἐμφερέστατος Αἰγυπτίοις 

διὸ καὶ Ἀγησίλαος, ὡς ἔφασαν, ἐξέπεμψεν ἀντίγραφα τῷ βασιλεῖ δεόμενος δεῖξαι τοῖς ἱερεῦσιν, εἰ 

ξυνήσουσιν. 

«Arrivi al momento opportuno, disse Teocrito, e a proposito, perché volevo chiedere che cosa si era 

trovato nella tomba di Alcmena, e in generale quale era il suo aspetto, quando venne aperta davanti a 

voi; questo naturalmente se anche tu eri presente quando Agesilao, inviata una ambasceria, fece 

portare i resti a Sparta». «Infatti», disse Fidolao, «non ero presente e, poiché avevo manifestato 

sdegno e irritazione nei confronti dei miei concittadini [Aliarto, in Beozia], essi mi misero da parte. 

Ad ogni modo, al posto del cadavere presso la tomba furono rinvenuti una pietra, un bracciale in 

bronzo non molto grande e due anfore di argilla con della terra all’interno che col tempo si era ormai 

solidificata e consolidata; sopra al monumento funerario era collocata una tavoletta, anch’essa di 

bronzo, che portava incisi dei caratteri tanto strani quanto antichi di cui non si riusciva a capire il 

senso, sebbene apparissero più distintamente dopo che il bronzo era stato pulito con dell’acqua. I 

segni erano bizzarri ed esprimevano qualche lingua barbarica molto simile per caratteri a quelli 

egiziani. Per questo Agesilao, come raccontano, ne inviò una trascrizione al faraone domandandogli 

di mostrarla ai sacerdoti per vedere se essi fossero in grado di comprenderla». 
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6) La talassocrazia minoica (Tucidide, Guerra del Peloponneso, I.4; I.8.1-3) 

 

Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ 

πλεῖστον ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, 

Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας: τό τε λῃστικόν, ὡς εἰκός, καθῄρει 

ἐκ τῆς θαλάσσης ἐφ᾽ ὅσον ἐδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ… 

καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ ἦσαν οἱ νησιῶται, Κᾶρές τε ὄντες καὶ Φοίνικες: οὗτοι γὰρ δὴ τὰς πλείστας τῶν 

νήσων ᾤκησαν. μαρτύριον δέ: Δήλου γὰρ καθαιρομένης ὑπὸ Ἀθηναίων ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ καὶ τῶν 

θηκῶν ἀναιρεθεισῶν ὅσαι ἦσαν τῶν τεθνεώτων ἐν τῇ νήσῳ, ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες ἐφάνησαν, 

γνωσθέντες τῇ τε σκευῇ τῶν ὅπλων ξυντεθαμμένῃ καὶ τῷ τρόπῳ ᾧ νῦν ἔτι θάπτουσιν. [2] 

καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ πλωιμώτερα ἐγένετο παρ᾽ ἀλλήλους （οἱ γὰρ ἐκ τῶν νήσων 

κακοῦργοι ἀνέστησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὅτεπερ καὶ τὰς πολλὰς αὐτῶν κατῴκιζε, [3] καὶ οἱ παρὰ θάλασσαν 

ἄνθρωποι μᾶλλον ἤδη τὴν κτῆσιν τῶν χρημάτων ποιούμενοι βεβαιότερον ᾤκουν, καί τινες καὶ τείχη 

περιεβάλλοντο ὡς πλουσιώτεροι ἑαυτῶν γιγνόμενοι: ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν οἵ τε ἥσσους 

ὑπέμενον τὴν τῶν κρεισσόνων δουλείαν, οἵ τε δυνατώτεροι περιουσίας ἔχοντες προσεποιοῦντο 

ὑπηκόους τὰς ἐλάσσους πόλεις. 

4.1 Ora Minosse fu il più antico di coloro che conosciamo attraverso la tradizione a possedere una 

flotta e avere il controllo della maggior parte del mare chiamato greco [Mare Egeo]; ottenne il 

dominio delle Cicladi e fu il primo colonizzatore della maggior parte di esse, scacciandone i Cari e 

stabilendovi come capi i propri figli; e, come era naturale, si prodigò quanto più poté, per sgomberare 

il mare dai pirati affinché i tributi arrivassero con maggior facilità […]. 

8.1 I più dediti alla pirateria erano gli abitanti delle isole, Cari e Fenici: furono infatti questi a 

colonizzare la maggior parte delle isole. Ed eccone una testimonianza: quando Delo fu purificata 

dagli Ateniesi durante questa guerra, e furono rimosse tutte le tombe che vi erano nell’isola, si vide 

che più di metà dei morti erano Cari: furono riconosciuti dall’equipaggiamento di armi sepolto 

insieme a loro e dal modo in cui ancora oggi seppelliscono i loro morti. 2. Quando Fu costituita la 

flotta di Minosse, la navigazione tra un popolo e l’altro divenne più facile (poiché da lui furono espulsi 

i briganti dalle isole al momento in cui ne colonizzò la maggior parte); 3. e gli uomini che abitavano 

lungo il mare, procurandosi ora più di prima il denaro, vivevano con maggiore sicurezza, e alcuni si 

circondavano anche di mura, visto che erano diventati più ricchi. Desiderosi entrambi di guadagni, i 

più deboli si assoggettavano alla dominazione dei più forti, e i più potenti, possedendo riserve di 

denaro, sottomettevano le città più piccole. 

 

7) Il megaron del palazzo di Alcinoo, re dei Feaci (Omero, Odissea, VI.303-309) 

ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἄν σε δόμοι κεκύθωσι καὶ αὐλή, 

ὦκα μάλα μεγάροιο διελθέμεν, ὄφρ᾽ ἂν ἵκηαι 

μητέρ᾽ ἐμήν: ἡ δ᾽ ἧσται ἐπ᾽ ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ, 

ἠλάκατα στρωφῶσ᾽ ἁλιπόρφυρα, θαῦμα ἰδέσθαι, 

κίονι κεκλιμένη: δμωαὶ δέ οἱ εἵατ᾽ ὄπισθεν. 
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ἔνθα δὲ πατρὸς ἐμοῖο θρόνος ποτικέκλιται αὐτῇ, 

τῷ ὅ γε οἰνοποτάζει ἐφήμενος ἀθάνατος ὥς. 

 

Quando sarai entrato nella casa, oltre il cortile, 

attraversa subito la grande sala e avvicinati a mia madre: 

lei sta accanto al focolare, alla luce del fuoco,  

e va filando una lana color porpora, meravigliosa a vedersi; 

è appoggiata a una colonna, ai lati sono sedute 

le ancelle. Accanto a lei c’è il trono di mio padre 

e lui, seduto, sorseggia il vino come un immortale. 

 

8) Un vago ricordo della politica a vasto raggio dei Micenei (Tucidide, Guerra del Peloponneso, 

I.9-10.2) 

Ἀγαμέμνων τέ μοι δοκεῖ τῶν τότε δυνάμει προύχων καὶ οὐ τοσοῦτον τοῖς Τυνδάρεω ὅρκοις 

κατειλημμένους τοὺς Ἑλένης μνηστῆρας ἄγων τὸν στόλον ἀγεῖραι. […] ἅ μοι δοκεῖ Ἀγαμέμνων 

παραλαβὼν καὶ ναυτικῷ [τε] ἅμα ἐπὶ πλέον τῶν ἄλλων ἰσχύσας, τὴν στρατείαν οὐ χάριτι τὸ πλέον ἢ 

φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασθαι. [4] φαίνεται γὰρ ναυσί τε πλείσταις αὐτὸς ἀφικόμενος καὶ Ἀρκάσι 

προσπαρασχών, ὡς Ὅμηρος τοῦτο δεδήλωκεν, εἴ τῳ ἱκανὸς τεκμηριῶσαι. καὶ ἐν τοῦ σκήπτρου ἅμα 

τῇ παραδόσει εἴρηκεν αὐτὸν «πολλῇσι νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν» [Hom. Il. II.108]  οὐκ ἂν 

οὖν νήσων ἔξω τῶν περιοικίδωναὗται δὲ οὐκ ἂν πολλαὶ εἶεν）ἠπειρώτης ὢν ἐκράτει, εἰ μή τι καὶ 

ναυτικὸν εἶχεν. εἰκάζειν δὲ χρὴ καὶ ταύτῃ τῇ στρατείᾳ οἷα ἦν τὰ πρὸ αὐτῆς. καὶ ὅτι μὲν Μυκῆναι 

μικρὸν ἦν, ἢ εἴ τι τῶν τότε πόλισμα νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ εἶναι, οὐκ ἀκριβεῖ ἄν τις σημείῳ 

χρώμενος ἀπιστοίη μὴ γενέσθαι τὸν στόλον τοσοῦτον ὅσον οἵ τε ποιηταὶ εἰρήκασι καὶ ὁ λόγος 

κατέχει. 

 

Mi pare che Agamennone fosse allora il più potente e che quando radunò la spedizione non fosse 

tanto per il legame dei giuramenti fatti a Tindaro che condusse via con sé i pretendenti di Elena. […] 

A mio parere Agamennone fece questa spedizione radunando gli uomini più col terrore che ricevendo 

un favore, dato che aveva ereditato questo potere e la sua flotta era più potente di quella degli altri. 

Si vede infatti che egli giunse con la flotta più numerosa e che fornì altre navi agli Arcadi, come 

mostra Omero, se gli si può prestare fede in qualche cosa. E Omero quando parla della consegna dello 

scettro, dice che lui «regnava su molte isole e su Argo tutta» (Iliade, II.101-109): non avrebbe dunque 

potuto regnare sulle isole, oltre a quelle vicine – e queste non potevano essere molte –, se non avesse 

avuto lui, un continentale, una flotta. Anche da questa spedizione ci si può immaginare quale fosse la 

situazione precedente. 

E se uno, basandosi sul fatto che allora Micene era più piccola o che una delle città di una volta ora 

sembra insignificante, non credesse che la spedizione fosse così grande come dicono i poeti ed è fama 

che fosse, non si baserebbe su una prova sicura.  Giacché, se la città dei Lacedemoni fosse devastata 

e si salvassero solo i templi e le fondamenta degli edifici, penso che dopo molto tempo assai 

difficilmente i posteri potrebbero credere che la sua potenza fosse stata corrispondente alla fama. 
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9) Il ritorno degli Eraclidi (Tucidide, Guerra del Peloponneso, I.12.1-3) 

12.1. Il fatto è che anche dopo la guerra di Troia la Grecia continuava a essere soggetta a migrazioni 

e a nuovi insediamenti, e così non poté svilupparsi con tranquillità. 2. Il ritorno dei Greci da Ilio, 

avvenuto con ritardo, provocò molti cambiamenti, e nella maggior parte delle città vi furono lotte 

interne, a causa delle quali gli esiliati fondavano le varie città. 3. Così gli attuali Beoti sessanta anni 

dopo la presa di Ilio furono scacciati da Arne dai Tessali e si insediarono nella terra che oggi ha il 

nome di Beozia, ma che prima era chiamata Cadmeide (c’era già in precedenza un loro gruppo nella 

regione, e fu da questo gruppo che partì un contingente di truppe contro Ilio); e i Dori, ottanta anni 

dopo la presa di Troia, insieme agli Eraclidi occuparono il Peloponneso. 

 

10) L’origine dell’alfabeto greco (Erodoto, Storie, V.58-59.1) 

 

. οἱ δὲ Φοίνικες οὗτοι οἱ σὺν Κάδμῳ ἀπικόμενοι, τῶν ἦσαν οἱ Γεφυραῖοι, ἄλλα τε πολλὰ οἰκήσαντες 

ταύτην τὴν χώρην ἐσήγαγον διδασκάλια ἐς τοὺς Ἕλληνας καὶ δὴ καὶ γράμματα, οὐκ ἐόντα πρὶν 

Ἕλλησι ὡς ἐμοὶ δοκέειν, πρῶτα μὲν τοῖσι καὶ ἅπαντες χρέωνται Φοίνικες: μετὰ δὲ χρόνου 

προβαίνοντος ἅμα τῇ φωνῇ μετέβαλλον καὶ τὸν ῥυθμὸν τῶν γραμμάτων. [2] περιοίκεον δὲ σφέας τὰ 

πολλὰ τῶν χώρων τοῦτον τὸν χρόνον Ἑλλήνων Ἴωνες, οἳ παραλαβόντες διδαχῇ παρὰ τῶν Φοινίκων 

τὰ γράμματα, μεταρρυθμίσαντες σφέων ὀλίγα ἐχρέωντο, χρεώμενοι δὲ ἐφάτισαν, ὥσπερ καὶ τὸ 

δίκαιον ἔφερε, ἐσαγαγόντων Φοινίκων ἐς τὴν Ἑλλάδα, Φοινικήια κεκλῆσθαι. [3] καὶ τὰς βύβλους 

διφθέρας καλέουσι ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ οἱ Ἴωνες, ὅτι κοτὲ ἐν σπάνι βύβλων ἐχρέωντο διφθέρῃσι αἰγέῃσί 

τε καὶ οἰέῃσι: ἔτι δὲ καὶ τὸ κατ᾽ ἐμὲ πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἐς τοιαύτας διφθέρας γράφουσι. 59.1 εἶδον 

δὲ καὶ αὐτὸς Καδμήια γράμματα ἐν τῷ ἱρῷ τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ἰσμηνίου ἐν Θήβῃσι τῇσι Βοιωτῶν, 

ἐπὶ τρίποσι τισὶ ἐγκεκολαμμένα, τὰ πολλὰ ὅμοια ἐόντα τοῖσι Ἰωνικοῖσι. 

58.1. Perciò questi Fenici che erano giunti con Cadmo, ai quali appartenevano i Gefirei 14, avendo 

abitato questa regione 15, introdussero tra i Greci molti e svariati insegnamenti e, fra questi, le lettere 

dell’alfabeto che, come mi sembra, non c’erano prima tra i Greci; e dapprima usarono quelle lettere 

di cui si servono tutti i Fenici; poi, col passare del tempo, insieme al suono, cambiarono anche la 

sequenza delle lettere. 2. In quel tempo, la maggior parte delle terre intorno le abitavano fra i Greci 

gli Ioni, i quali, avendo imparato, grazie all’insegnamento dei Fenici, le lettere, dopo averne 

modificato leggermente la sequenza, se ne servivano e, usandole, le chiamarono, com’era giusto, dal 

momento che in Grecia le avevano introdotte i Fenici, «lettere fenicie». 3. E, secondo l’usanza antica, 

gli Ioni chiamavano le pelli «libri», perché allora, nella scarsezza dei papiri, si servivano di pelli di 

capre e di pecore; e ancora al mio tempo, del resto, molti fra i barbari scrivono su queste pelli. 59.1. 

Vidi del resto anch’io di persona lettere cadmee 16, nel santuario di Apollo Ismenio, in Tebe dei 

Beozi, incise su tre tripodi e per lo più simili a quelle ioniche. 

 

11) La coppa di Nestore (Necropoli di San Montano, Ischia, antica Pitecussa, seconda metà 

dell’VIII sec. a.C.)  Testo greco, traduzione e commento: Antonetti – De Vido, iscrizione 1 

 

12) Legge di Drero (seconda metà del VII secolo a.C.)  Testo greco, traduzione e commento: Antonetti 

– De Vido, iscrizione 4. 
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13) Graffito dei mercenari greci di Psammetico II ad Abu Simbel (592 a.C.)  Testo greco, traduzione 

e commento: Antonetti – De Vido, iscrizione 7. 

 

14) Dedica votiva di Pedon (Priene, prima metà del VI secolo a.C.)  Testo greco, traduzione e 

commento: Antonetti – De Vido, iscrizione 8. 

 

15) Gli esimnéti (Aristotele, Politica III 14.1285a) 

δύο μὲν οὖν εἴδη ταῦτα [30] μοναρχίας, ἕτερον δ᾽ ὅπερ ἦν ἐν τοῖς ἀρχαίοις Ἕλλησιν, οὓς καλοῦσιν 

αἰσυμνήτας. ἔστι δὲ τοῦθ᾽ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν αἱρετὴ τυραννίς, διαφέρουσα δὲ τῆς βαρβαρικῆς οὐ τῷ 

μὴ κατὰ νόμον ἀλλὰ τῷ μὴ πάτριος εἶναι μόνον. ἦρχον δ᾽ οἱ μὲν διὰ βίου τὴν ἀρχὴν ταύτην, οἱ δὲ 

μέχρι τινῶν ὡρισμένων [35] χρόνων ἢ πράξεων, οἷον εἵλοντό ποτε Μυτιληναῖοι Πιττακὸν πρὸς τοὺς 

φυγάδας ὧν προειστήκεσαν Ἀντιμενίδης καὶ Ἀλκαῖος ὁ ποιητής. δηλοῖ δ᾽ Ἀλκαῖος ὅτι τύραννον 

εἵλοντο τὸν Πιττακὸν ἔν τινι τῶν σκολιῶν μελῶν: ἐπιτιμᾷ γὰρ ὅτι “τὸν κακοπάτριδα Πίττακον πόλιος 

τᾶς ἀχόλω καὶ βαρυδαίμονος ἐστάσαντο τύραννον μέγ᾽ ἐπαινέοντες ἀόλλεες”. αὗται μὲν οὖν εἰσί τε 

καὶ ἦσαν διὰ μὲν τὸ δεσποτικαὶ εἶναι τυραννικαί, διὰ δὲ τὸ αἱρεταὶ καὶ ἑκόντων βασιλικαί. 

 

Sono due, perciò, queste forme di monarchia, ma ce n’è un’altra che esistette presso gli antichi Elleni: 

li chiamano «esimnéti». Si tratta, per dirlo in modo semplice, di una tirannide elettiva, diversa da 

quella barbarica, non perché non fosse conforme alla legge, ma solo perché non era ereditaria. Alcuni 

di questi ressero tale carica per tutta la vita, altri per un limitato spazio di tempo e fino al compimento 

di determinati compiti: così una volta i Mitilenesi elessero Pittaco contro gli esiliati che erano guidati 

da Antimenida e dal poeta Alceo. Che abbiano eletto Pittaco tiranno lo prova Alceo in uno dei suoi 

scolii, nel quale così li rimprovera: «l’ignobile/ Pittaco, della città senza più ardor, d’infesto demone/, 

hanno eletto tiranno e largamente hanno applaudito insieme». Queste monarchie dunque, sono ed 

erano tiranniche per essere dispotiche, e regali per essere elettive ed esercitarsi sopra sudditi 

bendisposti. 

 

16) La Rhétra di Licurgo (Plutarco, Vita di Licurgo, 5.3-6; 5.10-11; 6.1) 

 

5.3. Con questo proposito si recò dapprima a Delfi, dove sacrificò al dio e consultò l’oracolo. Ne 

ritornò con quel notissimo responso, in cui la Pizia lo chiamò « caro agli dei » e « dio più che uomo 

», e alla sua richiesta di una buona legislazione vaticinò che il dio gli concedeva e assicurava una 

costituzione che sarebbe stata di gran lunga la migliore di tutte. 5. Incoraggiato da questa risposta, 

Licurgo cercò di conciliarsi gli ottimati e li invitava a cooperare con lui; in un primo tempo ne discusse 

di nascosto con i suoi amici, poi a poco a poco si rivolse a una cerchia più vasta di persone e le riunì 

per l’azione. 6. Quando fu giunto il momento, comandò a trenta di loro, i primi, di presentarsi all’alba 

nell’agorà, per sbigottire e spaventare gli oppositori. [...]. 10. Fra le numerose innovazioni introdotte 

da Licurgo la prima e più importante fu l’istituzione del Consiglio degli Anziani (gherusìa) il quale, 

come dice Platone, associato al «potere gonfio di febbre» dei re e godendo parità di voto nelle 

questioni più importanti, assicurò equilibrio e insieme salvezza allo stato. 11. Il governo, che prima 

oscillava e inclinava ora dalla parte dei re verso la tirannide, ora dalla parte del popolo verso la 
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democrazia, ebbe al centro il Consiglio degli Anziani, come equilibrato contrappeso, e ottenne così 

l’ordine e l’assetto più sicuro, perché i ventotto anziani di volta in volta si affiancavano ai re per 

contrastare la democrazia, o viceversa rafforzavano il popolo per impedire l’insorgere della tirannide. 

6.1. Licurgo si preoccupò di questo organismo a tal punto da portare da Delfi un oracolo che lo 

riguardava e che chiamano Rhétra. 

 

17) Zaleuco di Locri 

a) Aristotele, Frammento 548 Rose) 

…Poiché (i Locresi) interrogavano il dio per sapere come liberarsi del grande disordine interno, il 

responso oracolare fu che dovevano darsi delle leggi. Un pastore di nome Zaleuco, capace di 

introdurre molte leggi eccellenti per i concittadini, riconosciuto e interrogato sul luogo in cui potesse 

trovarle, rispose che Atena stessa gli era apparsa in sogno. Perciò fu liberato e fu posto come 

legislatore. ( 

 

b) (Strabone, Geografia, VI.1.8)  

Eforo, facendo menzione della legislazione scritta dei Locresi a cui Zaleuco diede una sistemazione 

riprendendo sia alcune norme legislative dei Cretesi, sia degli Spartani, sia degli Areopaghi, dice che 

fra le prime novità introdotte da Zaleuco vi fu questa, che, mentre anticamente si affidava ai giudici 

il compito di stabilire la pena per ciascun delitto, egli la determinò nelle leggi stesse, ritenendo che le 

opinioni dei giudici, anche intorno agli stessi delitti, potessero non essere sempre uguali come invece 

sarebbe necessario che fossero. Eforo loda il legislatore anche per aver stabilito normative semplici 

riguardo ai contratti [...].  

 

c) (Diodoro, Biblioteca storica, XII.20-21) 

20.1. Zaleuco, dunque, di nascita era di Locri d’Italia, uomo nobile e ammirato per la sua cultura, 

discepolo del filosofo Pitagora. Poiché egli godeva in patria di molto consenso, fu scelto come 

legislatore e, gettando dal principio le fondamenta di una nuova legislazione, cominciò innanzitutto 

con gli dei celesti. 2. Subito, nel proemio all’intera sua legislazione, disse che gli abitanti della città 

dovessero pensare e credere che gli dei esistono e, osservando con le menti il cielo e l’ordinamento 

cosmico e la disposizione dell’universo, dovessero giudicare che non fossero opera né del caso, né 

degli uomini, e venerare gli dei come la causa per gli uomini di tutti i beni e i vantaggi della vita, e 

avere l’anima pura da ogni male, poiché gli dei non gradiscono i sacrifìci e le costose offerte dei 

malvagi, ma le pratiche giuste e nobili degli uomini virtuosi. 3. Dopo aver esortato col proemio i 

cittadini alla pietà e alla giustizia, vi aggiunse la prescrizione di non considerare nessuno dei cittadini 

come nemico senza possibilità di conciliazione, ma di dare inizio a un’inimicizia con l’idea di 

giungere di nuovo alla composizione e all’amicizia; chi agisse contravvenendo a questa prescrizione 

fosse considerato fra i cittadini come selvaggio e d’animo incolto. Esortava poi i giudici a non essere 

spietati né superbi, e a non giudicare secondo odio o amicizia. Dei precetti partitamente considerati, 

molti li inventò da sé, in più, con molta saggezza e in modo veramente eccellente. 21.1. Mentre tutti 

gli altri avevano imposto delle ammende in denaro per le donne colpevoli, (Zaleuco) corresse le loro 

intemperanze con una punizione ingegnosa. Così prescrisse: non più di una schiava accompagni una 

donna libera, a meno che non sia ubriaca e non esca di notte dalla città, a meno che non intenda 

commettere adulterio, e non indossi gioielli d’oro né una veste ricamata, a meno che non sia un’etera; 
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e il marito non porti un anello dorato, né un mantello al modo di Mileto, a meno che non si dia alla 

prostituzione o all’adulterio. 2. Perciò con la vergogna implicita nelle eccezioni della pena distolse 

facilmente i cittadini dal lusso dannoso e dalla sfrenatezza dei comportamenti: nessuno voleva 

diventare oggetto di ridicolo fra i concittadini con l’ammissione di vergognosa sfrenatezza. 3. Su 

molte altre cose emanò buone prescrizioni, come sui contratti e su molti altri problemi inerenti alla 

vita, sui quali c’era dissenso: riguardo a ciò sarebbe lungo per noi scriverne, e inopportuno per la 

presente narrazione.  

 

18) Solone, simbolo di saggezza.  Chi è l’uomo più felice al mondo? (Erodoto, Storie, I.30-32) 

30 Dunque Solone, partito per questi motivi e per desiderio di conoscenza, giunse in Egitto presso 

Amasi e poi a Sardi presso Creso. Dopo essere giunto, dunque, veniva ospitato nelle regge da Creso. 

Poi, il secondo o terzo giorno, dato che Creso insisteva, i servi conducevano in giro Solone presso i 

tesori e gli mostrarono tutto ciò di bello e grande vi fosse. Creso, dopo che egli osservato e visto tutto, 

come aveva la possibilità, gli chiese così: "ospite ateniese, è giunta a noi gran voce di te, per la tua 

saggezza, per il tuo girovagare, di come per amor di saggezza e per curiosità hai visitato molti luoghi; 

mi è ora giunto il desiderio di chiederti dunque se hai già visto qualcuno che fosse il più felice di 

tutti". Egli però poneva questa domanda sperando di essere l'uomo più felice, ma Solone, senza fare 

complimenti, ma attenendosi al vero, dice: "Tello di Atene, o re". 

Allora Creso, stupitosi di ciò che era stato detto, chiedeva con interesse: "perché mai pensi che Tello 

sia il più felice?". Egli rispose: "in primo luogo Tello, mentre la sua città era fiorente, prospera, aveva 

figli belli e buoni e a tutti loro vide nascere i figli e tutti sopravvivergli, inoltre ebbe una fine, mentre 

la vita era generosa con lui, per quanto ci sia consentito, ottima: avvenuta infatti una battaglia per gli 

Ateniesi contro i confinanti di Eleusi, corso in aiuto e messi in fuga i nemici, morì in modo splendido, 

e gli Ateniesi  lo seppellirono proprio dove cadde, a spese dello stato, e lo ricoprirono di tutti gli onori. 

31 Poiché, dunque, Solone incuriosì Creso riguardo le vicende di Tello, raccontandogli molti fatti 

meravigliosi, chiedeva se conoscesse un secondo dopo Tello, dato che gli sembrava proprio che 

avrebbe ottenuto il secondo posto. Ma Solone rispose: "Cleobis e Bitone". Essi, che erano di Argo di 

stirpe, avevano una vita che dava loro soddisfazione ed inoltre una discreta forza fisica; erano 

entrambi ugualmente vincitori di gare e si racconta appunto questa storia: mentre era in corso una 

festa solenne in onore di Era, gli argivi avevano assolutamente bisogno che la loro madre venisse 

portata al tempio con un cocchio, ma i loro buoi non giungevano in tempo dal campo; essendo dunque 

impediti dal tempo, i due giovani, infilatisi essi stessi sotto il collare trascinavano il carro, e sopra il 

carro veniva trasportata la madre; dunque, dopo averla trasportata per 45 stadi, giunsero al tempio. 

Dopo aver compiuto tale impresa ed essere stati osservati da tutti i partecipanti alla festa, ebbero la 

migliore fine della vita, ed il dio mostrò attraverso loro che per un uomo è meglio essere morto che 

vivere. Gli argivi, infatti, fattisi intorno, si congratulavano con i giovani per la loro forza, e le argive 

con la loro madre, che figli splendidi avesse avuto in sorte. Allora la madre, enormemente contenta 

dell'impresa e della fama, postasi davanti alla statua pregava che il dio concedesse a Cleobis e Bitone, 

i suoi figli, che l'avevano incredibilmente onorata, ciò che per un uomo di meglio fosse possibile da 

ottenere in sorte. Dopo questa preghiera, appena compirono i sacrifici e banchettarono, i due giovani, 

addormentatisi nel tempio stesso, non si risvegliarono più, ma morirono così. Gli argivi, allora, 

fabbricate delle statue che li raffiguravano, le consacrarono a Delfi, agli uomini migliori mai vissuti. 

 32 Solone, dunque, a costoro assegnava il terzo posto della felicità; allora Creso, infuriatosi disse: 

"ospite ateniese, hai così tanto disprezzato la mia felicità da non avermi ritenuto degno di uomini 

comuni?". E l'altro gli replicò: "Creso, interroghi sulle vicende umane me, che so che la divinità è 
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davvero invidiosa e facilissima da turbare. In un lungo periodo di tempo, infatti, sono possibili molte 

cose che non si vorrebbero, e soffrirne, anche, molte. Io, infatti, pongo a settant'anni il limite della 

vita per un uomo. Questi 70 anni significano 25200 giorni, non tenendo conto del mese; se invece 

vuoi che un anno ogni due diventi più lungo per l’aggiunta di un mese, perché le stagioni si presentino 

nel momento appropriato, i mesi intercalari nel corso di 70 anni sono 35, ed i giorni di questi mesi 

1050. Di tutti questi giorni che ci sono in 70 anni, che sono 26250, nessuno porta alcunché di uguale 

ad un altro. Stando così le cose, Creso, l'uomo è completamente in balia del destino. Mi sembra che 

tu dunque sia molto ricco e re di molte genti; ma quello che mi chiedevi non te lo dico prima di aver 

saputo che tu hai ben terminato la tua vita. Infatti chi è molto ricco non è per nulla più felice di chi 

vive alla giornata, se non lo segua la fortuna di finire bene la vita mentre è felice: infatti molti uomini 

enormemente ricchi sono infelici, invece molti che hanno una vita povera sono fortunati. Chi è dunque 

molto ricco, ma infelice, solo in due cose supera il fortunato, costui invece in molte supera il ricco ed 

infelice. Il primo è più capace di soddisfare un desiderio e sopportare una grave sventura che gli 

capiti, il secondo invece per queste ragioni lo supera: non è capace come il primo di far fronte ad una 

disgrazia od a un desiderio, ma la fortuna glieli tiene lontani, inoltre non è storpio, non ha malattie, 

non ha mai sofferto mali ha bei figli, è di bell'aspetto; se poi, oltre a queste cose, in più finirà bene la 

sua vita, costui è degno di essere chiamato felice. Ma prima che muoia bisogna aspettare e non 

chiamarlo ancora felice, ma fortunato. E' impossibile ora che un essere umano riunisca tutte queste 

cose, come nessuna terra è sufficiente a produrre tutto da sé, ma produce qualcosa, di altro manca; 

quella poi che abbia il maggior numero di prodotti, questa è la migliore. Così anche il corpo dell'uomo 

da solo non è autosufficiente: ha una cosa, ma ha bisogno di un'altra. Chi, dunque, passi la vita con il 

maggior numero di beni e poi muoia con serenità, costui per me è degno di portare questo nome, o 

re, ma di ogni fatto bisogna osservare la conclusione: infatti a molti è capitato che il dio, dopo aver 

fatto intravedere la felicità, li abbia abbattuti fin dalle radici. 

 

19) La storia di Cìpselo, tiranno di Corinto (Erodoto, Storie V.92 b-z) 

Ecco per esempio qual era il regime politico a Corinto: un’oligarchia; e a governare la città erano i 

cosiddetti Bacchiadi, che contraevano matrimoni solo al proprio interno. Anfione, uno di loro, aveva 

una figlia storpia, di nome Labda; poiché nessun Bacchiade voleva sposarla, se la prese Eezione, 

figlio di Echecrate, nativo del demo di Petra, peraltro Lapita di origine, discendente di Ceneo. Eezione 

non riusciva ad avere figli né da questa donna né da un'altra; partì, quindi, per Delfi per avere lumi 

sulla sua capacità di procreare. Mentre entrava nel tempio, la Pizia lo salutò direttamente con queste 

parole: 

«Eezione, nessuno t’onora, benché di molto onore tu sia degno.  

Labda è incinta e partorirà un macigno: esso si abbatterà 

su coloro che regnano e punirà Corinto». 

La profezia resa a Eezione giunse in qualche modo alle orecchie dei Bacchiadi; essi non erano riusciti 

a interpretare il precedente oracolo relativo a Corinto, che alludeva allo stesso fatto di quello ricevuto 

da Eezione e diceva: 

«Un’aquila è incinta in mezzo alle rocce: partorirà un leone, 

Forte e divoratore di carne cruda: a molti fiaccherà le ginocchia. 

Pensateci bene, o Corinzi, che intorno alla bella  
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Pirene abitate e alla scoscesa Corinto!». 

C) Questo responso dato in precedenza ai Bacchiadi, era oscuro, ma quando appresero quello reso a 

Eezione, subito capirono anche il primo, che concordava con quello di Eezione. Pur avendolo 

compreso, se ne stettero però tranquilli, proponendosi di sopprimere il figlio che stava per nascere a 

Eezione. Appena sua moglie ebbe partorito, inviarono dieci di loro nel demo in cui viveva Eezione 

per uccidere il bambino. Costoro, giunti a Petra, entrarono nel cortile della casa di Eezione e chiesero 

del bambino. Labda, ignorando completamente i motivi per cui erano venuti e credendo che facessero 

tale richiesta per amicizia verso il padre, lo andò a prendere e lo diede in braccio a uno di loro. Ora 

essi, lungo la strada, avevano stabilito che il primo che lo avesse avuto tra le mani avrebbe dovuto 

scagliarlo a terra. Ma quando Labda lo portò e glielo consegnò, per un caso voluto dagli dei, il bimbo 

sorrise all'uomo che lo aveva preso; questi lo notò e un sentimento di pietà gli impedì di ucciderlo: 

impietosito, lo porse al secondo e il secondo al terzo; così il neonato passò per le mani di tutti e dieci 

senza che nessuno si risolvesse a eliminarlo. Allora restituirono il bambino alla madre e uscirono; 

fermatisi sulla soglia, cominciarono ad accusarsi a vicenda, rimproverando soprattutto a quello che 

l’aveva preso in braccio per primo di non aver agito come convenuto; infine, passato un po’ di tempo, 

decisero di rientrare e di prendere parte tutti quanti all’assassinio. D) Ma era destino che dal figlio di 

Eezione germogliassero sciagure per Corinto. Labda, infatti, in piedi  proprio accanto alla porta, aveva 

udito i loro discorsi; temendo che cambiassero idea e si riprendessero il piccolo per ucciderlo, andò 

a nasconderlo nel luogo che le parve il più impensabile, cioè in una cassa, ben sapendo che se fossero 

tornati indietro per cercarlo avrebbero frugato dappertutto. E così in effetti avvenne. Essi entrarono e 

cercarono: ma, poiché il bimbo era scomparso, decisero di andarsene e di riferire a coloro che li 

avevano mandati di aver eseguito tutto quello di cui erano stati incaricati. Questo dunque narrarono 

al loro ritorno. 

E) Poi il figlio di Eezione crebbe e, per essere scampato a quel pericolo, fu chiamato Cipselo, dal 

nome della cassa. Una volta adulto, Cipselo, consultò l’oracolo di Delfi e ricevette un responso 

pienamente favorevole, confidando nel quale attaccò Corinto e se ne impadronì. 

Il vaticinio così suonava: 

«Beato quest’uomo che scende nella mia dimora, 

Cipselo figlio d’Eezione, re della illustre Corinto,  

Lui e i suoi figli, ma non più i figli dei suoi figli». 

Tale fu la profezia. Ed ecco che uomo fu Cipselo, divenuto tiranno: esiliò molti Corinzi, molti li privò 

dei loro beni, e molti di più della vita. Dopo trenta anni di regno e una vita vissuta felicemente sino 

alla fine, gli successe nella tirannide il figlio Periandro… 

 

20) L’ascesa di Pisistrato (Erodoto, Storie, I.59-64) 

59.1. Di questi due popoli (= Ateniesi e Spartani), dunque, Creso seppe che quello attico era oppresso 

e diviso in fazioni sotto Pisistrato, figlio d’Ippocrate, allora tiranno ad Atene. A Ippocrate, infatti, che 

era un semplice cittadino e assisteva ai giochi di Olimpia, avvenne un grande portento: dopo aver 

sacrificato, i lébeti, pronti e pieni di carne e acqua, bollirono senza fuoco e traboccarono. 2. Lo 

spartano Chilone, che per caso era presente e vide il prodigio, consigliò a Ippocrate in primo luogo 

di non prendere in moglie una donna che procreasse figli; in secondo luogo, se già ne aveva una, di 

ripudiarla e, se per caso aveva un figlio, di disconoscerlo. 3. Tuttavia Ippocrate non volle seguire i 

consigli che gli dava Chilone; in seguito, gli sarebbe nato appunto Pisistrato. Costui, mentre c’erano 
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discordie civili tra gli Ateniesi della costa e quelli dell’interno - i primi guidati da Megacle, figlio di 

Alcmeone; quelli dell’interno guidati da Licurgo, figlio di Aristolaide - mirando alla tirannide suscitò 

una terza fazione; dopo aver raccolto ribelli ed essersi proclamato capo dei montanari, escogitò questo 

stratagemma. 4. Avendo ferito se stesso e i muli, arrivò con il carro sulla piazza del mercato, come 

se fosse sfuggito ai nemici che avevano voluto ucciderlo mentre andava in campagna, e chiese al 

popolo che gli si concedesse una guardia del corpo, essendosi distinto già prima nel comando da lui 

ricoperto nella guerra contro i Megaresi, per aver preso Nisea e per aver compiuto altre azioni 

importanti. 5. Caduto nell’inganno, il popolo degli Ateniesi gli concesse gli uomini, reclutati tra i 

cittadini, che divennero non già le guardie del corpo di Pisistrato, ma i suoi portatori di randello; 

infatti lo seguivano sempre armati di bastone. 6. Costoro insieme a Pisistrato insorsero e occuparono 

l’acropoli. In tal modo Pisistrato ebbe il potere di Atene, senza sconvolgere le magistrature che 

esistevano e senza mutare le leggi, governò la città rispettando le istituzioni e amministrandola 

ottimamente.  

 

21) Il decreto di Temistocle  Testo greco, traduzione e commento: Antonetti – De Vido 

iscrizione 57. 

 

22) Il decorso della malattia di Alessandro nelle Efemeridi reali  

 a) (Plutarco, Alex., 76) 

«Il 18 del mese di Daisios [mese macedone, maggio-giugno] il re dormì nella stanza da bagno perché 

era febbricitante. 

Il giorno seguente, dopo il bagno, si ritirò nella sua camera da letto e passò il giorno a giocare a dadi 

con Medio. Poi, sul tardi fece un bagno, sacrificò agli dei, prese il cibo; per tutta la notte ebbe la 

febbre. 

Il 20 fece ancora il bagno e il sacrificio consueto; e, mentre riposava nella stanza da bagno, ascoltò 

Nearco che gli  esponeva la relazione del suo viaggio e gli parlava del grande mare. 

Il 21 lo trascorse nello stesso modo e la febbre gli salì ancora di più; durante la notte stette male, e 

anche il giorno seguente ebbe la febbre alta. Poi si fece portare in una stanza vicina alla grande piscina, 

dove conversò con gli ufficiali di quei reparti che erano rimasti privi di comandanti per mettervi a 

capo uomini esperti. 

Il 24, dato che aveva febbre alta, venne trasportato per compiere i sacrifici; inoltre, ordinò che i suoi 

ufficiali più insigni passassero la notte nel palazzo e che gli ufficiali subordinati, comandanti di 

divisioni e compagnie, passassero la notte fuori. 

Il 25 fu portato nella reggia al di là della piscina; dormì un poco, ma la febbre non accennava a 

diminuire. Sopraggiunsero i generali, ma egli non aveva voce. Così fu anche il 26. Perciò i macedoni 

pensarono che fosse morto e, venuti alle porte della reggia, gridavano e minacciavano gli amici di 

Alessandro finché ricorsero alla violenza: aperte le porte, sfilarono presso il suo letto ad uno ad uno 

vestiti della sola tunica. Durante quel giorno, Pitone e Seleuco furono inviati al tempio di Serapide a 

chiedere se dovessero portarvi Alessandro; e il dio rispose loro di lasciarlo dov’era. 

Il 28 di Daisios, verso sera, il re morì.» 
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b) Arriano, Anabasi di Alessandro, VII 26-27.2 

26.1. Così è registrato nei Diari Reali; inoltre è scritto che i soldati furono presi dal desiderio di 

vederlo: alcuni per rivederlo ancora una volta vivo: altri perché si era diffusa la voce che già fosse 

morto e pensavano che la sua morte fosse tenuta nascosta dalle guardie del corpo, come io credo; 

molti, infine, per il dolore e il rimpianto del loro re, si aprirono la via con la forza per vedere 

Alessandro. Dicono che ormai fosse completamente senza voce, mentre l’esercito sfilava accanto a 

lui; tuttavia, li salutò, uno per uno, sollevando appena la testa e lievemente accennando con gli occhi. 

2. Nei Diari Reali è scritto che Pitone, Attalo, Demofonte e Peucesta, con Cleomene, Menida e 

Seleuco dormirono nel tempio di Serapide e interrogarono il dio, se fosse meglio e più vantaggioso 

per Alessandro essere portato nel tempio e, dopo aver supplicato, lasciarsi curare dal dio; e dal dio 

venne la risposta di non portare Alessandro nel tempio, ma che era meglio per lui restare dov’era. 3. 

Gli etéri riferirono questa risposta e, non molto dopo, Alessandro morì, poiché questa era ormai per 

lui la cosa migliore. Non oltre questo hanno tramandato Aristobulo e Tolomeo. Alcuni hanno riferito 

anche questo: agli etéri, che chiedevano a chi avrebbe lasciato il regno, rispose: «Al migliore»; altri 

ancora, che a questa frase avrebbe aggiunto che ci sarebbe stata una grande contesa funebre su di lui. 

27.1. Sulla morte di Alessandro io so che sono state riportate molte altre versioni: che gli fu inviato 

un veleno da Antipatro e per questo veleno morì; che a prepararlo per Antipatro fu Aristotele, il quale 

ormai per via di Callistene temeva Alessandro; che colui che lo portò fu Cassandro figlio di Antipatro. 

Alcuni hanno scritto anche che il veleno fu portato nello zoccolo di un mulo. 2. Glielo servì - dicono 

- Iolla, fratello minore di Cassandro; Iolla era coppiere del re e aveva subito angherie da parte di 

Alessandro poco prima della morte. Secondo altri, anche Medio, che era amante di Iolla, prese parte 

all’azione: Medio, infatti, aveva introdotto Alessandro al festino nel quale, dopo aver bevuto una 

coppa, Alessandro aveva sentito un dolore acuto tanto da abbandonare la festa. 

 

23) Dissidi sulla scelta del successore di Alessandro 

a) Diodoro, Biblioteca storica, XVIII.2.1-4 

2.1. Nell’anno dell’arcontato di Cefisodoro in Atene (323/322 a.C.), i Romani elessero consoli Lucio 

Frurio e Decio Iunio. In quell’anno, poiché il re Alessandro era morto senza figli, esplose un periodo 

di anarchia, e di grande discordia per il potere. 2. La falange dei soldati di fanteria spingeva sul trono 

Arrideo, figlio di Filippo, che era affetto da un’incurabile malattia mentale. Quelli, fra gli Amici 

(philoi) e le guardie del corpo (somatophylakes), che godevano del prestigio più grande, si riunirono 

fra loro, e si conquistarono il favore dello squadrone dei cavalieri, i cosiddetti etéri; all’inizio decisero 

di scontrarsi in armi con la falange, e inviarono dai soldati degli ambasciatori, scegliendoli fra gli 

uomini di prestigio, fra i quali il più illustre era Meleagro, per chiedere che prestassero loro 

obbedienza. 3. Quando Meleagro giunse presso gli uomini della falange, non fece menzione alcuna 

dell’ambasceria, al contrario li elogiò per le loro decisioni, e li eccitò contro i loro oppositori. Perciò 

i Macedoni fecero Meleagro loro comandante, e avanzarono in armi contro i loro avversari. 4. Quando 

le guardie del corpo cominciarono ad allontanarsi da Babilonia, e si preparavano alla guerra, i più 

moderati li persuasero alla concordia. Subito nominarono re il figlio di Filippo, Arrideo, e gli 

cambiarono il nome in Filippo; come tutore del regno nominarono Perdicca, cui, anche, il re, 

morendo, aveva consegnato l’anello; decisero poi che i più importanti fra gli Amici (philoi) e le 

guardie del corpo (somatophylakes), si prendessero le satrapie e obbedissero sia al re che a Perdicca. 

 

b) Curzio Rufo, Storia di Alessandro Magno, X.11-21 
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11. [Perdicca e Meleagro] Convengono di fare una purificazione dell’esercito, secondo il costume 

avito, e la passata discordia pareva una ragione plausibile […] 13. Dunque nel giorno stabilito per 

questo rito, il re si era posto con la cavalleria e gli elefanti di fronte ai fanti comandati da Meleagro 

[…] 15. Già le schiere si avvicinavano e vi era solo più un breve intervallo a dividere le due armate: 

16. proprio allora il re con uno squadrone cavalcò verso i fanti, esigendo, dietro istigazione di 

Perdicca, la consegna dei responsabili della sedizione perché fossero giustiziati, mentre proprio egli 

li avrebbe dovuti proteggere; e minacciava, se si fossero rifiutati, di avventare loro contro tutti gli 

squadroni e gli elefanti […] 18. Allora Perdicca, come li vide paralizzati e ridotti in suo potere, fece 

separare dagli altri i circa 300 uomini che avevano seguito Meleagro nella sua precipitosa uscita dalla 

prima assemblea tenuta dopo la morte di Alessandro, e al cospetto di tutto l’esercito li fece gettare 

davanti agli elefanti; tutti furono calpestati dalle zampe dei pachidermi senza che Filippo mostrasse 

di volerlo proibire o autorizzare […] 21. Ma ben presto, [Meleagro] disperando di salvarsi, vedendo 

che i suoi nemici approfittavano a sua rovina del nome di colui che egli stesso aveva fatto re, si rifugiò 

in un tempio: e senza trovare protezione nemmeno nella santità del luogo, viene ucciso.  

 

24) Alessandro filosofo ed eroe civilizzatore (Plutarco, Fortuna o virtù di Alessandro, I.4-5) 

 

Su questi elementi allora si giudichi anche Alessandro! Si vedrà in base a ciò che disse, a ciò che fece 

e a ciò che insegnò che egli era infatti un filosofo. 

5. E per prima cosa considera, se vuoi, un fatto incredibile, confrontando i discepoli di Alessandro 

con quelli di Platone e di Socrate. Costoro insegnarono a discepoli felicemente dotati di talento per 

natura e che parlavano la stessa lingua o che almeno erano in grado di comprendere il greco; eppure 

molti non si lasciarono convincere, ma allievi come Crizia, Alcibiade e Clitofonte si volsero in altra 

direzione rifiutando il loro insegnamento come se fosse un morso. Se osservi l’azione educatrice di 

Alessandro, invece, vedi che egli indusse gli Ircani alla pratica del matrimonio, insegnò agli Aracosi 

a coltivare i campi, convinse i Sogdiani a nutrire i loro padri invece di ucciderli, i Persiani a rispettare 

le loro madri e a non prenderle in moglie. O straordinario potere della filosofia, grazie alla quale gli 

Indiani si inchinano davanti agli dèi dei Greci, gli Sciti seppelliscono i loro morti e non li mangiano! 

Noi ammiriamo l’ascendente di Carneade perché ha fatto di Clitomaco un greco, lui che si chiamava 

prima Asdrubale ed era Cartaginese di nascita; ammiriamo anche il genio di Zenone, perché ha 

convinto Diogene di Babilonia a dedicarsi alla filosofia; ma quando Alessandro civilizzava l’Asia, 

Omero divenne lettura comune e i figli dei Persiani, dei Susiani, dei Gedrosi declamavano le tragedie 

di Euripide e di Sofocle. Socrate fu accusato dai sicofanti di introdurre divinità straniere; grazie ad 

Alessandro la Battriana e il Caucaso si inginocchiarono davanti agli dèi dei Greci. Platone scrisse un 

progetto di costituzione, ma non convinse nessuno ad applicarlo tanto era rigido. Alessandro, invece, 

dopo aver fondato più di settanta città tra i popoli barbari e aver diffuso in tutta l’Asia le magistrature 

greche, riuscì a vincere e a imporsi su costumi rozzi e selvaggi. 

 

25) Epigramma di Clearco e massime delfiche  Testo greco, traduzione e commento: 

Antonetti –De Vido iscrizione 59. 

 

26) Trattato romano-etolico (211 a.C.) Testo greco, traduzione e commento: Antonetti – De 

Vido iscrizione 66. 


