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La tradizionedel y secolosullevicendedellaprima metádello stessoseco-
lo érappresentatapernoi dalIascarnasintesidi Tucidide sullapentecontetia,da
pochi passidi Erodoto,da brevi frammentidi lonee di Stesimbrotoconservati
daPlutarco,dalle allusionidci comiciedeitragici ateniesie dapocheiscrizionb
a questenotizie«contemporanee»si aggiungela tradizionedel iv secolo,forte-
menteinfluenzatadal dibattito politico e ideologico (Eforo, Aristotele,gli atti-
dografiegli oratori ateniesi).Alía radicedi questodibattito c’é u fortecollega-
mentoche, del 411 in poi, fu coito fra l’avvento della demoeraziaradicalee la
crescitadella potenzanavaledi Atene: ispiratoredell’uno e dell’altrafu sentito
Temistocle,la cui figura, centraleancheper Erodotonella lotta antipersiana,
avevadatoorigine,giá nelíy secolo,asviluppi aneddoticie novellistici collegati
con lasuaastuziaproverbiale.Sulla parteavutada Temistoclenei rapportifra
Spartanie Ateniesinel momentodella nascitadell’egemonianavaledi Atene si
incentralaprincipaledivergenzafra Tucidide egli autoridel iv secolo(Eforoe
Aristotele soprattutto):secondou primo, Sparta,cheeraostilealía costruzione
dellemuradi Atene,non si opposeinvece(almenoall’inizio> al potenziamento
del Pireoe alíafondazionedellaprima lega navaleateniese;per i secondi,Spar-
ta si opposefin dall’inizio, non solo alía costntzionedelle mura, ma ancheal
potenziamentonavaledi Atene eall’assunzione,dapartedi essa,dell’egemonia
marittima 1• Questadivergenzasi traducein unadiversacronologiadellevicen-
de di Temistoclee di Pausania,di cui Diodoro,attingendoa Eforo, ignora le
dueespulsionida Bisanzioe i dueprocessi2, e nell’anticipazionedella fuga di

Sul dibattito ideologicosu Temistocley. ora M. Sordi, «Temistoclee u papiro di Terame-
nc’, in corsodi publicazionesu RendlstLo,nb.1993.

2 Diod. 11.44 (con un solo richiamoe un solo procesto:diversamentedaThuc. 1.95 e 128
sgg. che paríainvecedi un primo richiamoe di un primo processoin cui Pausaniafu assoltoda-
líe accusepiú gravi ib. 95.5 e di unasecondapartenzadi Pausaniada Bisanzio,dalia quale fu
cacciatodagliAteniesiconla forza:ib. 131.1).
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Temistocie in Asia, che per le fonti del y secolo (Tucidide e Caronedi
Lampsaco)avvenneall’inizio del regnodi Artaserse,mentre,daEforo in poi,
fu datatasottoSersek

Poichéla fugadi Temistoclein Asia e la suaaccoglienzapressola corte
persianaé coliegata,datutte le nostrefonti, con le promessecheTemistocle
stessoavrebbefatto al Re e con la ripresadellaguerrafra Atenee la Persia~,

i’anticipazionedella fugadi Temistoclefmi percomportareanchel’anticipa-
zionedella battagliadeii’Eurimedonte,che Tucidide ricorda dopo l’avvento
di Artasersee che Diodoro colloca neil 470/69 ~, e delle vicendecon essa
connesse,la rivoita di Tasoe u terremotodi Sparta6

Ne derivé una cronologiache,sganciandol’offensiva ateniesecontro la
Persiadalla crisi dinasticapersianae dalle difficoltá che,in seguitoal terre-
moto, paralizzaronoSparta,resepraticamenteincomprensibilile vicendeche
portarono,insieme,ali’affermazionedella potenzaateniesee alía democrazia
radicale.

Sersefu ucciso fra u 4 e l’8 agostodel 465 ~, in seguitoad unacongiura
di palazzo,organizzata,secondoCtesia,daArtapano e collegatacon unari-
volta dellaBattriana,che si protrasseperalcuni mesisotto u regnodi Arta-
serse~. L’uccisione di Serseprovocó l’insurrezionedell’Egitto, cheDiodoro
(112L3) collocasotto il 463/2, macollegaesplicitamentecon la notizia de-
lía morte del Re (nIeó~voL -r#lv Eég~outúvsuúv) e dci disordini scoppiati
in Persia(ra@ctxtvév t~ I3UOLXEíG -«év flsQcffiv). La rivoita egizianadeveri-
saliredunquealío stesso465/4,anchese l’intervento ateniesefu certamente
posteriorea questadata.Negii ultimi mesidel 465 e nei primi del 464,dun-
que,la Persia,minacciatacontemporaneamentedainsurrezioninelle satrapie
orientali e in Egitto e da unagrave crisi dinastica,si trové in unasituazione
estremamentedifficile: di questasituazioneapprofittéAteneperseatenarela
suaoffensivasuilecostedeil’Asia minore.

Solo alloragii Ateniesi,chesinoa quelmomentosi eranoimpegnaticon-

3 Plutarco(Titem. 27.1)ricordaTucidideeCaronedi Lampsacoper l’arrivo di Temistocle
in Asia sotto Artaserse,Eforo, Dirione, Clitarcoed Eraclidee «molti altri» per l’arrivo sotto
Serse.

< Thuc.1.138.2;Diod.11.18.2;Plus. Titem31.3sgg.
5 Diod. 11.60.3sgg.cfr., contro,Thuc. 1.100.1cheponel’Eurimedontedopo (~wtñ tafisa)

l’assediodi Nasso(ib. 98.4), che appartieneall’epoca in cui Temistoclescrissead Artaserse
vscoorL frto&tovra (ib. 1.137.3).

Thuc. 1.100.2ponela rivolta di Tasodopo l’Eurimedonteericorda subito dopoche gli
Spartaniavevano(xQtqxx)promessoai Tasi di aiutarli,manefuronoimpediti dal terremoto(ib.
10 1.2).

~ Perla datay. oraV. Parker,«Thechronologyof te pentecontetiafrom465 to 456». At-
itenaeum81(1993), 130,a. 8, con lacorrezionedelladataprecedentementeaccoltadaimoder-
ni del dicembredel465.

Peril confrontofra u raccqntodi Ctesia(fr. 13.31-35)equello di Erodoto9.109/113y.

ora,M. T. TagliaferroManganelli,«Principessepersianenell’operadi Ctesia>,in Aid irÉ Vendo
diSC eLetí.151.2(1993)476sgg.
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tro la Persiaesclusivamentein Tracia esugli Stretticd avevanofinito per uti-
lizzare la lega per i propri interessi,comea Seiro,rimanendosoli nella sotto-
missionedi Caristo~, cosi da subire,da partedi Nasso,la prima insurrezio-
ne degli alleatí, poteronofinalmente impegnarsiin quella «liberazione»dei
Greci d’Asia per la quale,ufficialmente, la legaera sorta: con estrematem-
pestivitá Cimone,partendodaCnidoe dal Triopio (Plut. Cim. 12.2),uni a sé
le cittá costieredella Cariae della Licia (Diod. 11.60.4/5),ottenne,grazieai
Chii, l’adesionedegli abitanti di Faselide,che in un primo momentol’aveva-
no respinto(Plut. Cim. 12.4, che utilizza in questocapirolo Eforo, Callistene
e Fanodemo)e, sullecostedellaPanfilia,alíafocedell’Eurimedonte,sconfis-
se, per terrae per mare,i Persiani:le fonti dcliv secolodissentivanosul no-
me dei comandantipersiani,sul numerodei combattentie delle navi (Fano-
demoparlavadi 600 navi, Eforo di 350) e sul modo in cui la battagliaera
avvenutaIt>; le fonti del y secolo,Tucidide (1.100.1)e l’epigramma(Diod.
11.62.3) II parlavanodelie perditepersiane(circa200 navi secondoTucidi-
de) e delle navi feniciecatturate(100 per l’epigramma).Da tutte le fonti ri-
sulta che Cipro, basedella flotta fenicia dei Persiani, fu in qualche modo
coinvolta nella battaglia:Tucidide sa che gli Ateniesi si trovavanoa Cipro
quandoInaro sollecitéil loro intervenoin Egilto (1.104.2);l’epigrammapar-
íaaddiritturadi molti uomini uccisi aCipro, mentrepone«in mare»lacattura
delle navi fenicie; Eforo, fonte di Diodoro (11.612),ponevasubito dopo la
battaglialapartenzadegli AteniesiperCipro; Callistene,infine (fr. 15 nr. 124
Jacoby),dicevache Ariomande,capo delle forze stanziateall’Eurimedonte,
aspettavada Cipro, 80 navi fenicie. La prima spedizionedi Cipro (confusa
poi con la seconda,in cui Cimonemori) avvennesubitodopo l’Eurimedonte
ed é alíabase,a causadi alcunesomiglianzeconlevicendesuccessive,dello
scombinamentocronologicopresentein Diodoro 12 e, forse, giá neile fonti
del ív secolo.

La sconfittapersiana,le cui proporzionifurono certamentenotevoli,an-
che se le forze impegnateeranobenlontanedallecifre di cui si favoleggiava
nel ív secolo,fu resapossibiledalIaconfusioneedall’incertezzanella qualela
mortedi Serseela contrastatasuccessionedi Artaserseavevanogettatol’im-
pero persiano:ceunanotizia, in Diodoro (11.61.4),che spiegal’estremafa-
cilitá della vittoria di Cimonee che,proprio per il contestoglorificanteecro-

9 Thuc. 1.98.3,KaQuoúoLgairroiq ávsv-r~v aXXew Ef43oáov2tóXspoq Sy~vato.
‘O Perun’analisi dellevaneversionidellabattagliadell’Eurimedontey. M. Sordi,«Lavitto-

ria dell’Eunimedontee le duespedizionidi CimoneaCipro. RU’. Storic diAntichitñ 1(1971),
34 sgg.

Per la datazionedell’epigrammaal tempo dell’Eurimedonte, y. M. Sordi, La vittoria
dell’Eurimedoníe»etc., 34 sgg.

12 Comeé noto,é Diodoro (12.4)chedatasotto il 449/8 la pacedi Callia, chele fonti del
IV secolo(almenoquelleche ci credevano)datavanodopo l’Eurimedonte:per tutto il proble-
ma rinvio allarticolopiñ volte citato, «La vittoria dell’Eurimedoníe»,p. 39 sgg. La confusione
frala primaela secondacampagnadi Cipro potrebbeperóesseregiáavvenutanel IV secolo.
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nologicamentefalso in cui si pone,non é certamenteun’invenzionedi Eforo:
le forze di terrapersianenon credevanochefosseroi Greci avenirecontro
di loro conun esercito,eritenevanodi essereattaccatidai Pisidi, che erano
vicini e che sapevanoostili (~rQéqat-rotqóflotQtmq ~xovtaq): la rivolta della
Pisidia,comela rivolta deii’Egitto, si coilocaassaibenenella generaledisgre-
gazioneche segui all’assassiniodi Serse,non prima. Preoccupato,Artaserse
decisedi trattarecongli Ateniesi e scrissein questosensoaí satrapidi Cipro:
gli Ateniesi risposeroinviando a SusaCallia di Ipponico, la cui missione
pressola corte persianaé ricordatada Erodotoail’inizio del regnodi Arta-
serse~

Ma la missionedi Callia, che la tradizionedel ív secolo,da Isocratein
poi, havoluto coronatadaliafamosapace14, nonebbesuccesso:non perche
l’ambasciatorefossestato corrotto,ma perchéun fatto nuovo consigliéad
Artasersedi interromperele trattative:i presidi persianidella Tracia, infatti,
che aDorisco,comesapevaErodoto7406,avevanocontinuatola resistenza,
con Mascame,anchedopo la morte di Serse~ lanciaronocontro gli inse-
diamenti ateniesiin Tracia le tribú tracichedegli Edoni (Plut. Cim. 144),
provocando nello stesso465/4 la stragedi Drabesco (Thuc. 1100.3 e
4.102.2).ImmediatamenteTaso si ribellé, attirando su di sé il grossodelle
forze ateniesi(Thuc. 1.1002)e Artasersenon ebbepiú bisognodi fare con-
cessioni: il controllo grecodeile coste,dalIa Cilicia agli stretti, che erastato
ottenutocon la vittoria del’Eurimedonte,restéuna situazionedi fatto, come
riconoscevaCallistene(fr. 16 nr. 124 Jacoby),ma non fu mai ratificatadalIa
Persia.Atenereagi accogliendo,forsegiá nel 463/2,certonel 462/1 16, l’in-
vito di Inaroa intervenirein Egitto.

In concomitanzacon la rivolta di Taso,nel 464 (comerisulta dall’accusa
rivolta poi da Ateneagli Spartanidi ayerpromessodi nascostoaiuti ai Tasii),
il terremotodi Spartae la terribile rivolta degli Iloti e dei Messeni,ruppero
l’equilibrio esistentefra le due maggiori potenzegreche,neutralizzandoper
parecchianni Sparta17 e poserofine al compromessocimonianosullaspar-

‘~ Her. 7.151: Erodoto, che staparlandodi una missione degli Argivi pressoArtaserse
all’inizio del suo regnoperconfermarei buonirapportiavuti con Serse,diceche, in quellaoc-
casione,erapresentepressoin ReancheCallia perunaaltracosa’>.Chel’iniziativa erastatadi
ArtaserserisultaanchedaDiod. 12.4.4-5.

>4 Sulla falsitá dellapacedi Callia, invenzionepropagandisticaatenieseper contrastarela
pacedi Antalcida,y, oltre al mio articolopiñ volte citato(«Lavittoria dell’Eurimedonte>,p. 41
sgg.),anche1<. Meister,Día UngesciticlichkeitdesKallia4friedens.Wiesbaden,1982.

» Her. 7.106,dice cheper la suaresistenzaaMascamearrivavanodoni nUQñ to~ ~aoL-
Xsóov-ro;nIel Av flég~~ot, dove l’a~sL rivela che,oltre a Serse,ancheil suo successoreebbemo-
tivi perricompensareMascame.

« La daladellaspedizioneateniesein Egitto é controversa:le Supplici di Eschilocheap-
partengonoal 462/1 rivelanoche la taledatal’interventoerastatogiádeciso(cfr. E. Luppino,
«Liníerventoateniesein Egitto nelle tragedieeschilee,>.Aegyptus47<1967), 117su)-

“ Perladatanel 464del terremotodi Sparta,fornitacon cronologiaspartanadaPlutarco
(Cim. 16.4)econcronologiaolimpicadaPausania(4.24.5),y. 1’. Autino, «1 terremotinellaOre-
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tizione delle due egemonie(quella navalee quella terrestre)¡8, dandoad
Atene l’iilusione di poterrivendicareambedueleegemoniee di potercondu-
rre contemporaneamentele guerrasu due fronti, in Grecia, dove i Corinzi
avevanoassunto,in assenzadi Sparta,laguidadei Peloponnesiacie contro la
Persia(in Asia, a Cipro, in Egitto). E’interessanteosservareche,quandosi
delineéil conflitto fra Atenee Corinto per Megara, u laconizzanteCimone
erad’accordo~ In politica esterala divergenzafra Cimonei suoi sostenitori
da unapartee la democraziaradicale che stavaraccogliendosiintorno ad
Efialte ea Pende,dail’altra, riguardavasolo i rapporticonSparta,non quelii
con la Persiao con gli altri Peioponnesiaci(e, soprattutto,con Corinto).
L’imperialismoateniesenon fu un’invenzionedi Pendee dei democratici:
anchele rivolte degli alleati eranocominciateprima,conNassoeconTaso.

L’insistenzasu questimotivi e sull’egemonianavalecomecausae origine
del contrastoé frutto dellaelaborazionepropagandisticache cominciómolto
piñ tardi e preparóil coIpo di statodel 411. In politica esterala democrazia
radicaledi Efialte e di Pendecontinuée fece suala politica iniziata da Ci-
mone, comeCimoneed Aristide avevanofatta propniala politica navaledi
Temistocle:la democraziaradicalesi limité a rivendicarealpopololagestio-
ne di quellapolitica: u Pelasgodelle Supplici di Eschilopuédivenire il sim-
bolo di questasvolta.

II terremotodi Spartae lacessazione,per alcunianni, del timore chepo-
tevavenireadAtene dagli Spartanie della conseguentenecessitádi un com-
promessoconloro, detteroinveceall’opposizioneradicaleateniesel’occasio-
ne per sferrareu proprio attaccoalía classedi governo moderatache aveva
cacciatoTemistoclecdavevaguidatoAtenedopoleguerrepersiane.

accusaa Spartadi averefomentatola rivolta di Taso, u tentativodi
Efialte di impedirela concessionedi aiuti agli Spartaninella guerramessení-
ca, i processiintentati a Callia, a Cimonestessoead altni areopagitimiraro-
mo a coinvolgerelavecchiaclassedirigentenello scandalodellacorruzíonee
del tradimento,sottraendoad essaconpesantimulte i mezzi finanziari con
cui si eraprocuratail consensopopularee cercandonellastessotempoques-
to consensoconla promessadi nuoveforme pubblichedi trophé(la mistho-
foria). Durantel’assenzadi Cimone,inviato con4000 opliti in soccorsodegli
Spartani,passéla riformadi Efialte, chelasciavaall’Areopagosolo u giudizio
suidelitti di sangueetoglievaad esso(affidandolialíabulédei 500 eaigiudi-

cia classica.Mem. ¡st Lomb. Sc. eLet. 38.4(1987), 368 n. 22 (conbibliografia) e, ora, V. Par-
ker, arÉ ciÉ, 133 sgg.chepensaal465).

II Perlaspartizionefra le dueegemoniey. M. Sordi,«AteneeSpartadalleguerrepersiane
al 462/1».Aevum50 <1976), 25 sgg. e, ora, «Scontrodi blocchi e azionedi terze forze nello
scorpio della guerradel Peloponneso»,in HegemonyRiValty, ed. by R.N. Lebow and B.S.
Strauss,SanFrancisco-Oxford,1991,87sgg.

‘» Plut. Cim. 17.1, raccontacheCimone,tornandodall’averportatoaiutoagli Spartanicon-
troi Messeniegli lloti, passñperlaCorinziae rinfaccióaiCorinzi le loro azionicontro i Cleo-
neie i Megaresi.



68 Marta Sordi

ci popolari)gli altri processie il controlio sullacostituzione,chel’Areopago
avevaacquistatodopo le guerrepersiane(presumiblementenelí periodoci-
moníano).Aristoteleé qui confermatoda Eschilo, nelle Eumenidi:quando
Cimonetorné, si stmmentalizzéin chiaveantispartanau rinvio degli opliti
ateniesi,e si ottennefacilmente,da un’opinione pubblicaurritata,l’ostracis-
mo dello stessoCimone.Aristotelecircoscrive(Ath. Fol. 26) fra u 462/1e il
457/6 un periododi grosseperditemilitan da partedegli Ateniesi: & il perio-
do in cui alíaguerrain Egitto si afflancanogli scontricon i Corinzi e gli Egi-
neti (ML. 33; Thuc. 1.103 s.), che cuiminano,prima della fine della guerra
messenica(Iust. 3.6.8-10),con l’intervento di Sparta,l’accordo fra essae
Tebani,le battagliedi Tanagrae di Enofita: quest’ultimaassicuraad Atene il
controllo di tutta la GreciaCentralee delgolfo di Corinto (a quest’epocaap-
partienela conquistadi Naupatto,data poi, nel 456, ai Messeniespulsida
Itome).

Nel frattempo,certononprimadel 458,a cui risalelapreghieradi Eschi-
lo nelle Eumenidiper i combattentiateniesiinEgitto, finisceconun gravein-
successoe dopo un anno e mezzodi assedio,la spedizioneateniesein soc-
corsodi Inaro.

La grandesvoltadel y secolo,quelladacui nasceil controlloateniesesu-
ile costedell’Asia Minore e l’affermazionein Atenedellademocraziaradica-
le prendequindi le mossedalia crisi dinasticachesegul in Persiaall’assassi-
nio di Sersee dal terremotodi Sparta: é il 465/4 la grandediscriminante
nella storiadel y secolo:é nel corsodel 465/4,non prima 20, forsenella pri-
maveraestatedell 465/464(piú che nell’estateautunnodel 465) chedobbia-
mo collocarelabattagliadell’Eurimedonte,chedi questoprocessoé u punto
di partenza.

20 Nellarticolopiú volte chato,«La vittoria dell’Eurimedonte,p. 48, datavola baltaglianel
466/5.


