
Unafrase di Tucidide (IL 40, 1)

Luicil SENZASONO

NelEEpUaj¡o pericleodi Tucidide leggianoa un certopunto:qn¿oKcdoii-
p¿v rs y&p par’ st ze¿si~gKW ,oz2ocopoipev&veu pa2W<i~g.

La frase comparedopo che Pendeha parlato del modo ateniesedi
concepirela guerrae della difíerenzain ció fra Ateniesi e Spartani.Questa
frase presentadue aspetti contrastanti:da un lato é connessaa quel che
precedecon un y~p, che qui non puó averealtro valoreche quello normale
esplicativo di «infatti». Le considerazionisulla condotta bellica ateniesee
sullevirtó ad essaconnesseculminanoin unaconsiderazionegenericache é
formulatacosi: «la nostracittñ é degnad’ammirazioneper queste ragioni e
per altreancora».Si comprendecome,passandosubitodopo ad altro ordine
d’idee, preannunciatodalle «altre»ragioni per cui Atene merita ammirazio-
ne, lo scnittoreusi la particellaesplicativa:essagli serveappuntoper passare
a unaconsiderazionedi naturadiversada quantosi é dettoprima,ma legata
a ció dall’intento elogiativo nei confronti della patria,che é il vero motivo
centralee unificantedel discorsopericleo.

Giá questonuevoimpediscedi isolare la frase dal contesto,cometaluni
commentatorihannofatto e comela maggiorpartedelletraduzionimoderne
induce ji lettore a fare, tralasciandodi renderenelle rispettive lingue la
suddettaparticella. II motivo di ció é da ricercaresoprattuttonell’aspetto
stilistico della frase, che le dá lo spicco d’un’affermazioneautonomanel
contesto;essapresentainfatti unasimmetria che la fa emergeredal flusso
scabro, asimmetrico e contratto che, anche nell’Epiíaflo, caratterizzail
dettatodi Tucidide.

II Kadridis1 soprattuttoe altrí hannonilevato la rispondezadelleduefrasi

¡ 1. T. Kakridis, Der TitukydizleisciteEpitapitios. Em stilistischerKommentar, Múnchen1961.
pp. 49-50.
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coordinate,con lo stessosoggetto,con i dueverbi di formazioneafinee di
radiceparzialmenteuguale, con i complementiche esprimonoentrambi un
modo di essere,u primo in forma positiva, il secondoin forma negativa,
entrambi formati da preposizioni reggenti il genitivo. Se poi passiamoal
pensiero, ci sembra che il contenuto cognitivo risponda perfettamente
all’aspetto formale: la concinnilas, insolita in Tucidide, si rivela come la
connotazionetonale d’un pensiero anch’esso armonico, in quanto pare
condensarsiin un brevee sempliceperiodo l’essenzaequilibratad’una civiltá.
lnfatti il sensodell’opposizione,fortissimo in Tucidide, si componein un
equilibrio per cui l’azione espressadai dueverbi é limitatadalle modalitáche
Ii determinano,senzaessereper questoannullatada esse2.

Tale equilibrio rinvia a una concezionee a un modo di sentire che si
possonorintracciare giá in Omero, ma si delineanosempremeglio mano
mano che i contrastisi accentuanoin senoalía civiltá grecaper ricomporsi
energicamentein armonicaunitá.

Tucidide scrive nell’Epiíafio l’encomio di Atenealía fine del quintosecolo,
quandola civiltá attica si é manifestatae continuaa manifestarsiin tutto il
suo splendoree comunqueha assuntocaratteristicheche la distinguono
ormax nettamentedal restodella civiltá greca.Ma quel che distingueAtene
dalIa Grecia altro non é se non l’avere compendiato in sé le pió alte
caratterístichedi quella civiltá, ¡‘avere esaltatoi traíti migliorí di tutte le
popolazionigrecherespingendonei peggiori; per questoAtene é dettanello
stessoepitafio «scuolaell’Ellade» (II, 41, 1).

Se é cosi, secondolo storico l’equilibrio e l’armonia tradizionali della
grecitá raggiungonoin Atene il massimo livello di sublimitá. Questa
sublimitá dellequilibrio si concretain unavirtú, che Platone di Ii a poco
doveva fare oggettod’indagine in un dialogo socratico,il Carmide; essaé
chiamata,con termine intraducibile, sophrosyne,cioé sanitámentaleche si
attua nell’equilibrio pratico.

Ma qual é il precisovalore semanticodei termini che formano la frase?
qn2o>cctaoi3p¿vsignifica certamente«amiamoU bello», ma bisogna tenere
conto che in greco antico (e comunqueal tempodi Tucidide) kakis ha una
maggioreestensionesemanticadell’italiano «bello» e dei corrispondentidi
altre lingue modernedal medio evo ad oggi, perché implica un sensodi

2 Non sembraessersiaccorto della concinnitas stillistica e del corrispondentesenso di
equilibrio espressodalIa frase J. S. Rusten in Two lives or Titree? Pendeson tite Atitenian
citaracter (Thucydides2.40. 1-2). «TheClassicalQuarterly»XXV, 1, 1985, pp. 14-19. Questosi
spiega tenendoconto dell’attenzioneche lo studioso concentrasul rapporto della frase in
questionecon quanto segue;la fun~onedella particellacopulativa coordinantere in Tucidide
diventa il fondamentosintattico della sua interpretazione(ivi. Pp. 14-15 e n. 4; dr, anchela
traduzioneche eglí dá del passoche l’interessaa p. 18).

La fraseperdecosi la spiccataindividualitá chele dá rilievo entro u contestoprecedentee
seguente.cui pure6 legata.II Rustenpone in nuevonel periodosegucntc(nAoór<p te i~py<p, elc.)
la ricchezzadi contrasti,tipici di Tucidide(ivi, pp. 17-18),ma non pare accorgersicheTucidide
giá in essosi avvia a riprenderelo stileasproeasimmetricochegli é propnio, dopola luminosa
oasí costituita dalia fraseprecedente.
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equilibrio etico che é l’aspetto pratico dell’armonia estetica3; insomma
bellezza e prassi s’identificano nel sensodellequilibrio. La conferma che
anchequi si haunasintesidei dueaspetti(diversi per noi, ma non distinti dai
Greci)ce la dá, pocodopo il passoin questione,II, 41, 1, dovesi dice che in
Atene «ognunopué attuareune personalitáautosuflicientedimostrandoil
massimodella versatilitácon eleganza(p&r& y~purwv) in moltissimeforme».
Qui u concettoesteticodi charisaccompagnal’esplicazionedelle tendenzedei
cittadini in attivitá che, di per sé,non sonoestetiche(o solo esteticlie),e, lo si
puéfacilmenteimmaginare,sonosoprattuttopratiche(commerciali,artigia-
nali, politiche e militan).

L’amore per la bellezaé determinatodall’euíeleia. E’questo il termine
chepió divide i traduttorie i commentatori.Ad esempioil Gomme4afíerma
che l’aggettivo euíelés vuol dire «a buon mercatoin quantoeconomico,non
dispendioso»e, detto di persone,«frugale»o «di scarsovalore, in quantodi
qualitá modesta»,ma invecedi puntaresul sensodi «frugale»,si arroccasul
significatoeconomicoafl’ermandoche l’amore del bello «non era perseguito
ad Atene con riguardo all’economia»e cita le spesedovuteall’edilizia, alíe
processioni,alíegaree ai pubblici sacrifici; cosi u commentatoresi troya in
un vicolo cieco, in quantononsuperala contraddizione.In realtá il contesto
stessoinducea respingerel’interpretazionein sensoeconomico,o almeno
puramenteeconomico,del termine:primadella frasein questionesi paríadi
condottabellica, dopo di essadell’uso della ricchezzaai fmi dell’azionee del
fatto che non é vergognosoammetterela povertá,ma il non darsida fare per
liberarsene:la frase é dunque inserita in un corso di pensieri che non si
accordacon l’interpretazionedi euteleiacome«economia»,almenonel senso
di «moderazionenello spenderein sé». Inoltre l’«amore del bello» nel senso
grecoé concettotroppoelevatoe comprensivopercomportareunariduzione
che lo immeschinirebbe,comelo spenderepoco in se stesso,specialmente
nell’ambito del solennee definitivo encomio di Atene che Tucidide va
tessendo;si tratta semmai di circoscriverloper qualificarlo, questo«amore
del bello». Invece 6 proprio u conccttodi «frugalitá» quello su cul bisogna
insistereper capireII valore autenticodel termine; é facile il passaggiodal
sensodi «frugalitá»a quello di «moderazione»cd «equilibrio» in generale,
specialmentese si tieneconto delleparticolanideterminazionidella sophrosy-
tic, fra le quali 6 certo la frugalitá: é una naturaleestensionedalIaspecieal
genere.Le migliori traduzionisonopiú o menod’accordoin tale interpreta-

3 Per1-1. Gundert,Atiten undSpartain den RedendesTittikydides.«Die Antike», 16, 1940,98-
114,a p. 106, u «bello» perseguitodagli Ateniesié il complessodelle «operenobilí» cheornano
la vita delluomo libero, dalle vittorie ginniche alíe arti, dallospitalitá privata alíe fesle, alíe
ollerte e ai templi consacratiagli déi.

4 A. W. Gomme, A itisrorical connnentary on Thucydides,Oxford 1956, vol. II, p. 119.
AncheJ. 5. Rusten(art. ch.. p. 18) intendeeuteleia in sensoeconomico.Insostenibileci parela
tesí di A. E. Wardman,Tlíucydides2, 40. 1, CQ NS. 9, 1959,3842, a p. 38 segg.,per cui 1 due
complementisi rilerirebberoal periodo bellico, e cosi Pendeverrebbea dire: «La nostra
passioneper le cose belleé compatibilecon Peconomia>,,in quanto ¿ praticatain tempo di
guerra, mentrele cose belle si procuranoin tempodi pace.
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zione. Moreschini: «con composíezza».Annibaletto e Franchina: «con
misura».De Romilly: «avecsimplicité»5.

Lo Sgroi traduce: «Lamore del bello non c’insegna lo sfarzo». E’
traduzioneambigua,in quantolo sfarzo implica squilibrio esteticoedetico,
ma anchedispendio; ora non si escludela nozioneeconomica,ma come
conseguenzapossibilee in linea accessoría.

Nel secondomembroci si imbatte in un verbo di formazioneanalogaal
primo: qn¿oao.rpoi3pev.Si tratta d’un terminedi ascendenzaionica; forse giá
Eraclitonel fr. 35 usa90Lóaolpog6ed Erodotousain 1,30u verbo cpt¿oaoqtin.
II verbo significa ancora«amiamola sapienza»in generale,non «filosofia-
mo» in sensospecificoe talesensointegrail concettodell’amoredel bello. La
contrapposizionenon é radicale,comequalcunosembracredere7:infatti, se
kakis implica benpiñ delnostro«bello»,soph¿simplica unasapienzache non
si opponealía bellezzae alíaprassi, ma le investee ne é coinvolta. Questo
risultadall’uso dell’aggettivo che,primad’indicareattivitá teoretica,designa-
va abilitá pratica e tecnica, per cui, anchequandosembra indicare pura
sapienzateoretica, reca in sé molte piú tracce di abilitá manuale e di
accortezzapolitica di quanto non si pensi8. Basta pensareal senso di
sophistés,che, fondamentalmente,indica chi ¿ abile in una recline, cioé in
un’attivitá razionalecostruttiva non puramenteteoreticae non puramente
empirica.

5 La traduzione«con semplicitá»,che é di altrí, fra i quali il Gundert (citato alía n. 3). ¿
giusta,ma un po unilaterale, in quanto sono la misura, la composteaza,lequilibrio (in una
parola, la sop/irosyne),che garantisconocome particolaredeterminazionee conseguenzala
semplicitá.

6 M. Marcovich, in Eraclito. Frammeníi, ed. it. Firenze1978, p. 21, sostieneche u termine
non ¿ eracliteo in quanto ¿ tipico di ClementeAlessandrino,che cita questo testo. i’uso
aggeilivalea di esso.per di pió riferito ancheun’allra volta ad&v>~p. Percióegli si schieracon
Wilamowiíz, Deichgráber,Reinhardí,Burkert,Wiese e Lallol. A noi pareche questargomento
non abbiaforza cogente;i nozni composti testimoniatíin Eraclito implicano il possibleuso di
aggetlivi analoghi e largomentosi puó capovolgere:proprio perché Clemente trovava in
Eraclito luso aggetíivaledel terminee l’attribuzionedi essoa quel nome, polevaessereindolto
dall’ammirazione,in lui fortissima,per l’Efesino, a imitarlo. Inolíre non bisognadimentícare
che lo scrítíoeracliteoprecededi poco la redazionedelloperaerodoleae il verbodenominativo
usatoda Erodatopresupponecerto ji termineqnócorpo;, cheegli perciótrovavagiá in uso in
ambienteionico d’Asia. Eraclitoasuavoltapuó ayerpresoil terminedal mondo pitagoricocol
qualeera in polemica.Cfr. B. Oladigow, Sopitia und Kosrnos. Mildesheim, Olms, 1965,Pp. 29-
30.

La dilfusionedel terminenell’ambienteionico dAsiapuódarsisin dovulaproprioa Eraclito.
Ad esempioil Kakridis (op. ch., p. 49) riferisce l’antitesi fra 1 kalón e u sopitón alía

polemica fra scienzacd arte «particolarmenteacuta al tempo di Tucidide» a proposito del
prímaloeducativo.Invece, sia pure in sensoalquantodiversodal nostro,l’afYinitá fra l’amore
del bello e l’amore della sapienza¿ stata colla da M. Flaschar,Der Epitapitios desPeri/cies,
«SitzungsberichtederHeidelbergerAkademiederWissenschaften»,1969, p. 22, n. 39.

8 II Kakridis (op. ch., p. 48) affermache la sopitia«si riferiscealleducazionedello spirito»,
interpretandolacomeattivitá contemplativa.Da Tucididesopitianon ¿ usato,ma compareuna
sola volta sopitósal gradocomparativoin 111, 37, 4, dove Cleoneparíadi chi fa mostrad’essere
«pié sapientedelle leggi». lmmediatamentesopra compare, sempreal grado comparativo.
.xynetós,cio¿«intelligente»,riferito alíestessepersone.Si tralla dintelligenzapolítica, dato il
contesto.Dunquenonsi puóceriodocumentare,sullabasedellusodell’aggettivodacui derivau
verbopitilosopiteo. che Tucidideabbiadella sopitiauna concezioneteorelica«pura».
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L’amore per la sophla é limitato dall’assenzadi malakía. Si tratta di
mollezzaspirituale,con un’accentuazionedeii’aspcttomilitare di talevizio, e
quindi della viltá edel rifiuto dei disagíbellici. Non bisognadimenticareche
la lode dAtene trae spunto da un discorsoin onore dei caduti, che nel
contestodi cui sopras’é parlatosi paríadelle virtñ belliche ateniesie che dei
cadutísi esalteráin seguitosemprepiú il valore9. II verbo malakizo,usato
duevolte neii’Epftafio, contribuisceaorientarei’interpretazionein tal senso:
si trattadi II, 42, 4 e di II, 43, 6, dove u verbo é usatonel sensodi «rendere
vile» e in entrambi i contesticonchiaraallusionealía viltá in guerra.

Abbiamo ormai u quadro semanticodel periodo, rafl?orzato a livelio
connotativodalia simmetriastilistica: gli Ateniesiamanobeilezzae sapienza,
le qualitáteoretichepiú altedella grecitá,ma essesonotutt’altro che «pure»,
sonoanzi intrisedi prassi,comelo eranoin generaleper i Greci, e sonoafflni
cometali l’una aii’altra, e perció non si esciudonoe non si contrappongono
radicalmente;essesonoper gli Ateniesi limitate, in mododa determinareun
supremoequilibrio, rispettivamenteda sensodella misura e da assenzadi
mollezza, che permettono il pratico agire per la polis, soprattuttoquando
essaafírontail piú gravecimento: laguerra.Ma selagire praticoécongenito
al kakin e al soplión, tale limite é interno alía civiltá ateniese,nel sensoche
«bellezza»e «sapienza»comportanoin essatale limite per loro essenza.

Cerchiamoora di individuarelecomponentistorichedella frase. Sédetto
che i’equiiibrio manifestoneli’amoreper la beiiezzae la sapienzaé frutto di
sophrosyne’0.l3unquela misuradá concretaindividualitáa tau caratteristi-
che della spiritualitáateniese;per quantoriguardala bellezzasi puó pensare
a certe caratteristichedell’arte attica contemporaneao di poco anteriorea
Tucidide: larte di Fidia, i Propilei, il Partenone,per non citare che
documenti piú noti; l’armonia di queste forme d’arte é caratterizzatada
raflinata squisitezza,ma é altresí regolatada unausteraessenzialitála cui
perfezionenon parvee non paresuperabile:unafusionedi eleganzaeseveritá
che dovette suggerire a Tucidide un profondo paradosso: tanto piú gli
Ateniesiamanoi’equilibrataessenzialitá,oltre la qualenon si dá perfezione,
tanto meno tale ideale di beiiezza invade il campo dell’azione e turba
l’equilibrio generale della vita. L’equilibrio dellarte attica, sembra dire
Tucidide,é l’equiiibrio stessodellavita atenieseneila suaespressioneestetica.

In tal sensole traduzioniche alludonoalía mancanzadi sfarzo,nei iimiti

Cír. N. Loraux, L invention dAtiténes,Histoire deVoraisonfunébredansla «citéclassique».
Paris 1981, p. 73. L’autore insiste giustamentesulla preminenzadell’areté polilica e militare
nell’Epitafiopericleo, riconducendoloalíealtrecomposizionidellostessogenere;tultavia esagera
quandoaflermache Pende, «persinonellevocarel’amore atenieseper le arti e le scienze, si
accostaa quesl’argomentocon brevitáereticenza»(ibid.). indicandoesplicitamentela frase in
questione(ibid., n. 289).La brevitádella frasenonimplica reticenza,anzi le conferisce,insieme
con la simmetriache la caratterizza,un forte risalto nelcontesto.

lO La sophrosyne¿ quindi virtá lipicamenteattica, almeno per Tucidide quandoscrisse
l’Epitafio, non ¿ di tale parereil Gunderí (art. cit., p. 108), per il quale la pitronesisalticasi
colloca«fra la disciplina doricadella sophrosynee l’ampiezzaionica della sopitia».

E’ vero che la sopitía étipicamenteionica, non che la sophrosyne¿ típicamentedorica.
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che si sono indicad, troyano la loro ragion d’esserestorica. Ma qual é u
popolo sfarzosoa cui u moderatoamoredel bello degli Ateniesi puéessere
contrapposto?Se si pensa che u discorso pericleo ha appenafinito di
contrapporre la libera iniziativa ateniese nelle operazioni belliche alía
massicciae disciplinataazionespartanae che il discorsostesso,esaitando
Atene in guerraconSparta,non puénon implicareancheun atteggiamento
apologetico inteso a porre la patria al riparo dalle accuse della polis
avversaria,il pensieronon puénoncorrerealíepopolazioniioniche”. Si pué
dunquescorgereun motivo polemico sottesoalíafrase, che risponderebbe
cosi a un’implicita accusaspartanaalía presuntamollezza e al presunto
sfarzoateniese,fondatasullaascendenzaionica attribuitaagli Attici.

Essi sapevanodi esseredi stirpealfine a quella ionica e non lo nasconde-
vano; eracertovivo nella coscienzapopolareatenieseu ricordo, tramandato
dai padrí,delI’aiuto datoun secoloprimaalía ionicaMileto contro i Persiani,
con la conseguentespedizionepunitiva di Dati e Artaferne conclusadalia
battagliadi Maratona,della multa inflitta a Frinico per la rappresentazione
della Mi¿t~zov&2wa¡~ che avevasuscitatou pianto di tutto u pubbiico; e
certo il motivo razzíaie della parentela con le popolazioni ioniche era
adombratodalIa tradizioneche voleva lonere di Atene, anchese l’orgoglio
nazíonalisticoateniesepuntavasull’autoctonia,per cui gii Ateniesi sarebbe-
ro stati originan dell’Attica e detti Ioni da lone e perció addirittura
progenitori delle stirpi ioniche. Tucidide prese posizione in merito a tale
problemain 1, 2, 5-6, doveaffermache solo l’Attica, rimastasempreimmune
da incursioni per l’ariditá del suolo, diversamentedalle altre regioni greche
era stata sempreabitata dalia stessapopolazionee che in seguito Greci
cacciati da altre parti si rifugiarono ad Atene e accrebberoII numerodegli
abitanti al punto che si mandaronocolonie nella lonia perchéil territorio
dell’Attica era diventato insuficiente. E’ un’interpretazionerazionalistica
dell’autoctoniapropria della tradizioneateniese12e una cauta ripresadel
temadell’origine atticadellepopoiazioniioniched’Asia. Anchenelio Epitafio
(II, 36, 1), si afíerma che gli antenatideglí Ateniesi hannosempreabitato
l’Attica e Ii il motivo, che dovevaesseretopíco da tempo in similí discorsí,
puó rientrare nell’ambito polemico di cui si é detto, in quanto u Pende

II Gomme(op. cii.. p. 120) criticagiustamentecolorochepensanoal lussodegli Orientali;
la guerrafra Atenee Sparta,da cuísono coinvoltí i rispetíivi alleatí, fa pensarea un confronto
fra Greci. Semmai¿vero chegIl loni (quelli dAsia, a cui sopraltultoqui si allude)traggonole
caratteristichedi mollezzae di sfarzodel conlaltocoi Lidi e i Persiani,

¡2 Secondo N. Loraux (op. cii., p. 296) Tucidide «non rinuncia del tutto al topos
dell’autoctonia,ma evita accuratamentedi usarequestotermine».

In realtá,anchese II termine non é usato, il motivo ¿ chiaro; piultosto sará da vedere
l’influsso razionalisticodellasofisticaedi Anassagoranell’atteggiamentospregiudicatoondelo
storico nIevarealisticamentel’ariditá dellAltica comecondizionedi fondo dellautoctonia:gli
abitantí erano sempregli stessi proprio perché l’Attica era esenzeda lotte civili e quintil da
invasioni e cioéeradovulo allariditá del sito/o.

In 1, 2, 5 laggettivo verbale&oraaíaaoqimplica, oltre alíe bIte civili, anchele incursioní
dell’esterno,concomitaníieconsegueníiad esse,come risulta da 1, 2, 4, che immediatamente
precedeil passoin questione:«La potenzadi alcuní, accrescendosi,fonientavalotte civili per le
quali si logoravanoe, nello stessotempo,eranopid insidiati dagli slraníer¡».
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tucidideoprendele distanzeda qualunqueopinionevolesseaccostaretroppo
gli Ateniesi ad altre popolazionicomequelle ioniche.

Ora, se si tiene conto, da un lato della parentelacon le genti ioniche
ammessadagli Ateniesi,dali’altro delí’orgoglio autoctonoche bencontribui-
va a fondarel’esaltazionedAtene,si capiscecomelo statistaall’inizio della
guerra da lui voluta contro u nemico dorico e lo storico dopo la disfatta
subita ad operadi quel nemicosottolineasseropolemicamentela differenza
fra gii Ateniesie i parenti ionici (soprattuttodAsia), coi qualí volentierí gii
SpartaniIi confondevano.

La mancanzadi moderazionenell’amoredel bello e quindi la moilezza
ionicafacevanopartedellafamadi questepopolazionie alía fine del quinto
secoloeranocerto un toposconsolidatoe acquisitoda tutta la grecitá.

La mancanzadi frugalitá e la moilezzasi manifestanosotto due aspetti
nel mondoionico: (1) comehabrosy ne (mollezzaraflinatache implica spesso
sfarzo);Senofanenel fr. 3 allude al lusso del vestire, deii’acconciatura,dei
profumi dei Coiofonii influenzati dai Lidi e Democrito di Efeso citato da
Ateneoin XII, 525 C paríadel vestiariolussuosopropriodegii Ioni; (2) come
anandría (viltá, mancanzadi dignitá virile, incápacitádi sopportarei disagi
bellici); la testimonianoalmenodue passidi Erodoto: in IV, 142 gli Sciti, di
fronte al rifiuto ionico di ribellarsiai Persiani,affermanoche gli loní sonou
popolo piú inetto e vile quando sono liben, mentre sono affezionati ai
padronie incapaeldi fuggire quandosonoschiavi; in VI, 12 gli loni ribelli
alía Persia riftutano le dure esercitazioni navaii a cui u sottopone u
comandanteDionisio di Focea13.

In realtáu secondoaspettoéunaconseguenzadel primo. Infatti l’eccesso
di rafflnatezzaporta a perseguireun ideale di bellezza privo di intima
tensionemorale,cioé di compostezza,di semplicitáe di equilibrio e quindi
infiacehiscepredisponendoa fuggire i rischi e i disagi imposti dalle vicende
piñ dure della vita, soprattuttodalia guerra.

Al mondo ionico rimandanoaltresi l’amore della sapienzae la malakía,
che é la mollezza toW court.

Si é visto che u verbo phulosopheoe l’aggettivo da cui deriva sono di
origine ionica. La ricercadel vero, di cui gli intellettuali ateniesialíafine del
quinto secolopotevanoandarefien,é d’origine ionica. Tucidide certosapeva
di Talete,Anassimene,Anassimandro,Senofane,EraclitoeAnassagora,tuttí
sapientiionici d’Asia, sapevachei sofxsti eranoin granparteionici ecomelui
lo sapevanotanti spiniti avvertiti e illuminati suoi contemporanei.Si poteva
dunquepensarechela mollezzaionicae la ricercadel verofosseroinscindibi-
Ii; ma certola frasedi Tucidide implica la confutazionedi tale inscindibilitá
nei niguardí degli Ateniesi: il loro raifinamento spirituale é esente da
mollezza.

In realtá 11 motivo comune alía raffinatezza, sia pune eccessiva,e

13 Gli esempidi mollezzaionicasono tratti daA. Capizzi,Eraclito e la sua leggenda,Roma,
1979, pp. 51-53; ma altri se nc potrebberocitare.
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all’amoredel vero altro non é se non il libero e genialesviluppodella civiltá
fondatosullaphysis. Almeno cosi dovevaconcepinio un pensatoreateniese
fiorito nella secondametá del quinto secolo comeTucidide. Ma la civiltá
ionicavolge la libertá alíamol¡ezza,oltre che alíaricencadel vero; penció la
sapienzanon stimola ¡‘azione e non favorisce¡‘equilibrio, rischiandocosidi
risolvensi in una forza nitardatniceo impedientenel confrontí deil’agire pen
eccessodi niflessionee pensino disgregatnicedei costumi, coinvolta comé
dall’eccessivarafflnatezzadel vivene.

Ona la civiltá atticasi coilocatra quelladonica e quellaionicad’Asia e di
entrambeassumela partemigliore e nifiuta la partepeggiore:dagli Spartani
assume la parca austeritá rifiutandone la dura e massicciacostrizione
militanesca e il rozzo e mortificante egualitarismo,daglí loni assume
i’eieganza,il sensoraflinato della vita e la curiositáintellettuaienifiutandone
lo sfarzo, la mollezzae la viltá.

Non si puó escludereche in Pendee in Tucidide fosseviva la coscienza
che Atenerappresentava,anchegeograficamente,col Peloponnesoad occi-
dente e l’Asía ad oriente, ¡‘omplialós laico della Grecia, come Deifi era
l’omphalós sacrodella terna; infatti ¿ natunaleche lo statistanutnito d’idee
sofistiche e anassagoreee lo storico di fonmazioneafflnel4 tendesseroa
trasvalutarei concettidella tradizionesacralein valoni umani e razionaii.

Quindi la «scuoladella Grecia»veniva a equivalerein questosensoal
centroonacolarea cuí tutti i Greci si necavanocon venerazionee ansiadi
sapene:entrambele cittá erano «Greciadella Grecia»,piú venerandaDelfi,
ma piú viva e innovatriceAtene, vessillifera democraticadella rivoluzione
sofistical5.

Cosi la frase in questioneassumeun significato centrale nell’ambito
dell’Epitaflo: in essasi concentrau sensopiú profondo e comprensivodi
Atene neii’ambito della civiltá greca. Penció essa si connette al corso dei
pensieni di tutto il discorso,come i legami sintattici dimostrano,ma si
configuranello stessotempocomeunapuntaapollineanella suaequilibrata
compaginedi stile e di pensieno,spiccandoentro la scnitturainregolaneel
tormentatapropria di Tucidide, a cui non sfugge nemmenol’Epitafio: si
connettecio¿all’elogio di Atene,che él’anima deii’intero discorso,madi tale
elogio costituisceil ventice luminoso, immune dalia scabrapensositádello
stonico, quasi egli voglia collocane per un attimo la patria al di sopradel
drammadella storia.

14 Lastimadi Tucididepor lapolitica di Pendesi radicaprobabilmenteanchenellaifinitádi
formazioneculturale: puó darsi che Tucidide disapprovassequalcheaspettodelloperadello
statista,specie quandoscnissel’Epiíafio, encomiodella patria sconfitta, ma l’ammirazionedi
Tucidide non lascia dubbi sulí’ atflnítá di fondo che lo storico dovevasentire fra la sua
spiritualitáequelladi Pende.Dell’atlinitá culturalefrai duegrandínonsi tienepor lo piú conto
por capirea il giudizio storico-politicodi Tucididesu Pende:cfr. ad esempioO. Conflenti,
Tucidide,Roma 1963, pp. 76-99.

15 L’espressione«Grecia della Grecia» sí troya in un epigrammasu Furipide atíribuito a
Tucididea propositodi Atene (Antit. PaL Vii, 45, 3). MaancheDelfi al tempodi Tucidideaveva
ormai da secolídignitá supremadi centropanellenico,di quintessenzadella grecitásul piano
religioso; cfr. R. Pettazzoni,La religione nella Grecia antica, Tormo j9542, Pp. 54-56.


