
Alessandro Magno e i Celti 

Di Salvatore Alessandri, Lecce 

Consolidata la sua pOSIZlOne all'interno dello Stato rnaeedone e della 
Lega di Corinto, nella prirnavera deI 3351 Alessandro si volse a nord ad affron
tare la rivolta dei Triballi e delle tribu traeie ed illiriehe, ehe gia al l'epoea di Fi
lippo avevano dato filo da toreere agli esereiti rnaeedoni ed erano stati sotto
rnessi a fatiea2 . Vareato il eonfine della Maeedonia, affronto e seonfisse i Tribalh 
in due brevi rna violente battaglie, rispettivarnente sull'Emo e poi sul fiurne Li
gino, eostringendoli a rifugiarsi su di un'isola dei Danubio, Peuee. Fallito un ten
tativo di sbareo, Alessandro deeise di devastare il territorio per eostringerl i alla 
resa per farne. Nel fratternpo, rispondendo ad una provoeazione dei Geti stan
ziati al di la deI Danubio, attraverso il fiurne e, poiehe i nerniei rifiutarono 10 
seontro ed abbandonarono la loro eitta per ritirarsi verso I'interno, si lirnito a 
razzia re i raeeolti e a distruggere la eitta nemiea dopo averla saeeheggiata. Riat
traversato il fiurne, ritorno al l'aeearnparnento per eontinuare l'assedio dei Tri
balli, rna la rapidita , l'effieaeia di rnanovra e la feroee determinazione dell'eser
eito rnaeedone stronearono ogni ulteriore volonta di resistenza: le popolazioni 
vieine e Sirrno, il re dei Triballi , inviarono ad Alessandro arnbaseerie eon pro
poste di amieizia ed alleanza3• 

Nello stesso frangente e eon proposte analoghe giunsero ambaseiatori 
anehe da parte di tribu eeltiehe. La notizia e riportata da Arriano (Anab. 
1,4,6-8: EVtau{}a acplxOVtO JtQfaßEL� w� 'AAf�avÖQov JtaQa tE tWV aAAwv 
öaa autovo�a E{}vYJ JtQoaOlXEL Hp "IatQcp, xaL JtaQa LUQ�O'U tOU T QLßaA

AWV ßamAfW� ' xaL JtaQa KEAtWV ÖE tWV EJtL t0 'Iovlcp XOAJtCP cPXW�fVWV 
�xov ' �EyaAOl OL KEAtoL ta mD�ata xaL �fya EJtL acplm CPQOVOUVtE�' 
JtaVtE� ÖE cpLAla� tfi� 'AAE�avöQo'U ECPLf�EVOl llXELV Ecpaaav . xaL Jtdmv 
EÖWXE JtlatEL� 'AAf�avöQo� xaL EAaßE' tOU � KEAtOU� öi:: xaL "iQEto Ö U 

�aAWta ÖEÖlttEtaL autou� tWV aV{}QwJtlVWV, EAJtlaa� öu �fya ovo�a tO 
autou xaL E� KEA tOU� xaL EU JtQoaWtfQw llXEL, xaL öu autov �aAWta 
mxvtwv ÖEÖ LfvaL cp�ao'U m ' t0 öi:: JtaQ ' EAJtlÖa �'UVfßYJ tWV KEAtWV � aJto-

* Desidero ringraziare i eollegh i  ed amiei Pietro Giannini, Liliana Giardino e Mario Lombardo 
per i suggerimenti e le osservazioni al presente lavoro. Ovviamente, la responsabilit3 di quanto 
qui sostenuto e interamente ed esclusivamente mia. 

1 Quando non e altrimenti indieato, le date devono intendersi a .c. 
2 Diod. 17,2, 1 ss. ;  AlT. Anab. 1 ,1,4ss. 
3 Diod. 17 ,3,5;  8 ,1; Arr. Anab. 1, 1 ,5-4,7. II raeeonto arrianeo del la eampagna di Alessandro nei 

Balcani (primavera-tarda estate dei 335) si basa esclusivamente su Tolemeo, ehe parteeipü alle 
operazioni militari ( Arr. A nab. 1 ,2,7; FGrHisr 138 F 1). Cf. in proposito Bosworth 1980, 5 1 ss .  
(eon bibliografia preeedente) e 1988, 25ss. 
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XQlOL�· oLa yaQ JtoQQw tE 0XWllEVOl 'AAE�UVÖQ01.J Xat XWQla öuoJtoQa 
otxO'ÜVrE�, Xat 'AAE�UVÖQOU E� aAAa t�V 6QIl�v 6Qwvtf:�, EcpaOaV ÖEÖlEVal 
Il�JtOtE 6 oVQavü� aVtOL� EIlJtEOOl, 'AAE�avöQ6v tE ayao{}EVtE� 01JtE ÖEEl 
01JtE Xat'wcpEAElaV JtQEoßE'Üoal JtaQ'avtov. xat tOUtOU� CPlAOU� tE ovo
Iluoa� xat �UIlIlUXOU� JtOlYJOUIlEVO� OJtlOW aJtEJtEW4JE, tooo'ÜtOV lJJtElJtWV 
Otl aAa�ovE� KEAtOl dOLV) e da Strabone (7,3,8; C 301-302: CPYJOt ÖE I1tOAE
llaLo� 6 Auyou4 xata tautYJv t�V OtQatElav oUIl!-!L�al t0 'AAE�UVÖQCP 
KEAt01J� tOV� JtEQL tÜV 'AöQlav cplAla� xaL �Evla� XUQlV, ÖE�UIlEVOV ÖE 
aVtov� CPlAOCPQOVW� tÜV ßaOLAEa EQEo{}al JtaQa JtOtOV, Tl IlUAWta dYJ Ö 
CPOßOLVtO, VOlll�OVta avtov EQELV· avtov� ö' aJtoxQlvao{}al, Otl oVÖEva 
JtA�V d aQa Il� 6 oV Qavo� aVtOL� EJtlJtEOOl, cplAlav YE Il�V avöQü� tOLOU
tOU JtEQL Jtavtü� tl{}Eo{}m. ta'Üta ÖE aJtAOtl1tO� tii� tWV ßaQßuQwv EOtt 
011 IlELa , to'Ü tE !-!� ouyxwQ�oavto� IlEV t�V aJtoßaOLv t�V d� t�V viioov, 
öWQa ÖE JtEIl '4Javto� xaL ouv{}EIlEVOU q)LAlaV, xaL tWV cpoßELo{}al IlEV 
ovöEva cpaIlEVWV, cplAlav ÖE JtEQL Jtavtü� tl{}Eo{}al IlEYUAWV avöQwv) e ri
sale, eome testimonia Strabone, a Tolemeo di Lago. 

Gli ambaseiatori dei Celti ,  di eui Tolemeo annota la prestanza fisiea e la 
spavalderia ,  vennero aeeolti dal re amiehevolmente. Durante il banehetto Ales
sandro ehiese loro eosa ternessero di piu al mondo, sperando ehe facessero il 
suo norne, ma essi risposero ehe non temevano nient'altro se non ehe i l  eielo ea
desse sulla loro testa; aggiungendo, pero, ehe in ogni easo tenevano moltissimo 
all'amieizia di un uomo come lui .  Alessandro stipulo eon essi un trattato di ami
eizia e di alleanza e li rimando in patria, eommentando ehe i Celti erano degli 
spaeeom. 

Le due testimonianze, quella straboniana e quella arrianea ,  sono una riela
borazione deI testo tolemaieo, anehe se per Strabone non e da esc1udere l'uti liz
zazione di una fonte intermedia individuabile in Posidonio. Ma, aeeanto alle 
innegabili eoineidenze, si notano delle differenze di rilievo, ehe pongono i l  pro
blema di quale delle due rispeeehi piu fedelmente l'originale tolemaieo. Ad 
esempio, Strabone anno ta ehe il dialogo eon i legati eelti avviene JtaQa JtOtOV, 
partieolare assente in Arriano. Inoltre, quest'ultimo spiega la risposta ardita, se 
non insolente, dei Celti eol fatto ehe oLa yaQ JtoQQw tE 0XWllEVOl 'AAE�UV
ÖQ01) xaL XWQla öuoJtoQa otXO'ÜVtE�, xaL 'AAE�avÖQ01) E� aAAa t�V 6Q!-!�v 
6QWVtE�, una motivazione tutto sommato realistiea5 , mentre per Strabone (Po
sidonio) la risposta degli ambaseiatori eelti eosti tuirebbe un esempio della 
aJtAotl1� dei barbari. Anehe Arriano sottolinea il fatto ehe i Celti erano IlE
yUAOl . . .  ta oWllata xaL IlEya EJtL OCPlOL CPQOVOUVtE�, ma aggiunge ehe Ales
sandro, nel eongedarli, eommento ehe i Celti erano aAa�ovE�. Si tratta di nota-

4 FGrHist 138 F 2 .  
5 Non sappiamo, pero, se gia presente i n  Tolemeo 0, piuttosto, frutto di  speculazione dello stesso 

Arriano. 
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zioni certamente non lusinghiere nei eonfronti dei barbari, a differenza della 
valutazione positiva espressa da Strabone6• 

La differenza di maggior ril ievo si evidenzia, pero, nel modo in eui i due 
autori individuano la regione di provenienza dell 'ambaseeria eeltiea: Strabone 
parIa di Celti stanziati Jtcgl 'tov 'AÖQlav7, mentre Arriano afferma ehe I 'ambas
eeria proveniva JtaQu KcA nDV öt nDV EJtl 'tQ> 'IOVlq:> XOAJtq:> 0XLO!-lEVWV. E 
evidente ehe una delle due espressi on i rappresenti una 'traduzione' di quella 
originaria deI testo di Tolemeo. Ma qua1e? La risposta non e faeile. 

Non e, intanto, senza peso il fatto ehe la derivazione di Arriano da Tole
meo sia diretta8,  mentre quella di Strabone, ehe pure eita espressamente Tole
meo, non 10 e, in  quanto, eome vedremo, l'episodio dei Celti e inserito in un piu 
ampio excursus sulla aJtA0L11C; dei barbari , ehe a sua volta fa parte di un di
seorso polemieo, nel qua1e Strabone eonfronta le sue opinioni e quelle di Posi
donio eon quelle di Eratostene ed Apollodoro9• E logieo dedurne ehe I'espres
sione di Arriano abbia piu probabilita di essere quella presente in Tolemeo ri
spetto a quel la di Strabone. In tal easo sarebbe quest'ultimo, 0 la sua fonte (Po
sidonio) , ad aver tradotto I'espressione originale di Tolemeo 'o .  Possiamo, 
quindi , supporre ehe I'espressione usata da Tolemeo fosse all ' ineirea quella pre
sente in Arriano: Jtagu KcA nDV öt nDV EJtl 'tQ> 'IOVlq:> XOAJtq:> 0XLOflEVWVlI. 
Questo risultato non e, pero, dirimente riguardo al prob1ema della provenienza 
della legazione eeltiea. Non e da esc1udere, infatti, ehe ' IOVLOC; XOAJtOC; in realta 
non signifiehi altro ehe 'Aöglac; e ehe, quindi, Strabone (0 Posidonio) ,  proba-

6 Anehe Strabone, eomunque, sia pure in altra sede, annota la prestanza fisiea dei Celti (4,4,2; C 
195) e la loro spaeeoneria (4,4,5; C 197) in termini pressoehe identiei a quelli usati da Arriano 
(Tolemeo) .  

7 Per Strabone I'espressione JtEOl. 10V 'AÖOl,av signifiea 'ehe si affaeeiano sull' Adriatieo'; cf. , ad 
es., Strab. 9,3 ,8; C421, dove, parlando dei thesauroi presenti a Delfi, diee ehe in essi vi sono le of
ferte con le iserizioni reeanti i nomi dei dedieanti, eome quelli di Gige, di Creso, dei Sibariti xal 
LJUVl1HDV 1WV JtEOl. 10V 'AÖol,av. Da notare il fatto ehe, a proposito della fondazione di Spina 
da parte dei Pelasgi , Dionigi d'Aliearnasso (Ant. Rom. 1, 1 8,3-4) rieordi ehe essi dmJX110clV 110 
IlclAlOW 1WV JtEOl 10V 'IovLOV OlXOUV1WV. 

8 Come emerge dal eonfronto tra Ie diehiarazioni di Arriano ne lla prefazione dell'Anabasi in me
rito alle sue fonti prineipali e la notizia straboniana sulla fon te dell'episodio dei Celt i .  Cf. , tra gli 
altri,  Jaeoby, FGrHisr II 0, 50 1 ;  Strasburger 1934, 2 1  ( = Studien 107); Kornemann 1935, 45-46; 
Bosworth 1 980, 64; Sordi 1981/82, 5  e 1985, 208-209. Non si deve, pero, ritenere ehe qui, eome 
dei resto altrove, Arriano riporti ad üueram il testo tolemaieo; si tratta piut tosto di una perso
nale rielaborazione dell'origin ale. 

9 Strab. 7,3,7ss.; C 300ss.; vedi infra. 

10 Bosworth 1 980, 64, ritiene, a mio avviso erroneamente, ehe qui «Arrian may again be arehai
zing». Poiehe non nomina mai l"AÖOl,w; e usa I 'espressione 'IovLOC:; XOAJtOC:; solo qui, e diffieile 
dire se Arriano stia 'areaizzando' 0 meno. Tuttavia, ten uto eonto dell 'epoea in eui visse Ar
riano, risulta alquanto improbabile ehe questi, per dare una patina di areaieita al suo raeeonto, 
abbia pensato di sostituire il piu usuale 'AÖOl,ac:;, eventualmente presente nella sua fon te, eon 
'IovLOC:; xOAnoc:;, pur eonsapevole del l 'equivoeo ehe poteva ereare. Lo stile areaizzante puo ri
guardare il  testo in generale, non i nomi propri. 

11 Cf. B raeeesi 1977, 64ss. ; Sordi 1981/82, 6-8. 
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bilmente sulla base di altri dati a sua eonoseenza, non abbia fatto altro ehe uti
lizzare un sinonimo di ' I6vLO� X6AJ"[0�. 

Si e sempre ritenuto l2 ehe la legazione eeltiea dei 335 provenisse da una re
gione dei Ba1cani a nord e ad est del l ' I l l iria 1 3• Di reeente, pero, si e fatta strada la 
tesi, avanzata dalla Sordi'4, seeondo la  quale l'ambaseeria sarebbe stata inviata 
da Celti insediati in Apulia, e piu preeisamente in Iapigia, eioe nel Salento. Con 
l 'espressione 'I6vLO� X6AJ"[0�, ehe nel IV seeolo avrebbe indieato i l  basso 
Adriatieo, Tolemeo si sarebbe riferito appunto alle eoste della Puglia e della 
penisola salentina in partieolare. DeI resto, la presenza di Celti in Iapigia gia 
dopo il 386 e attestata da Diodoro 15, ehe riferisee di un attaeeo eerita a Celti , 
provenienti dalla Iapigia ,  e da Giustinol6 ,  ehe registra un'alleanza, stipulata in 
una loealita impreeisata dell ' I talia meridionale, fra Dionisio I e i Galli ehe mesi 
prima avevano ineendiato Roma. Negli anni sueeessivi troviamo dei Celti tra i 
mereenari di Dionisio I :  Senofonte l 7  li rieorda nel eontingente inviato dal ti
ranno di Siraeusa in Greeia in aiuto dei Laeedemoni, nel 369 e poi nel 368. Li
vio'X paria di attaeehi eontro Roma, nel periodo dal 367 al 344, da parte di 
eontingenti galliei , ehe provengono dalla Campania 0 dal l '  Apulia 0 vi torna
noJ9• La Sordi ipotizza, inoltre, ehe i Galli provenissero dalle due eolonie fon
date da Dionisio II in Apulia per rendere sieura la navigazione nel eanale 
d'Otranto e ehe l 'alleanza da essi stipulata eon Alessandro Magno fosse stretta
mente eollegata eon l' intervento in Italia meridionale, solleeitato nello stesso 
periodo e nella stessa zona, di Alessandro il Molossdo. 

1 2  Ad esempio, Niese 19 10, 6 1 7; Philipp 1 9 1 4, 739; Kornemann 1 9 1 9, 2 1 5-2 1 6; Vulic 1926, 23 1 ss. e, 
recentemente, Dobesch 1980, 1 20 nota 70 e 1989, 83-84; 1 99 1 ,  36; Bosworth 1 980, 64-65 e 1 988, 
30; Mansuelli 1 991 ;  Szab6 ' 1 991 , 303; Jovanovic/Popovic 1991,  337ss. Hammond 1 980, 48, paria, 
invece, di  Celti dislocati nella parte interna deli' Adriatico. 

13  Un accenno ai Celti 'balcanici '  si potrebbe intravedere nei nA11OLOXWQOL ßaQßUQOL citati nella 
notizia cursoria ed approssimata che Diodoro ( 1 7,8, 1 )  riporta della campagna di Alessandro nei 
Ba lcani : 'AAE�UVÖQOe; ÖE "tae; Xa1:a "tl]v 'EAAaÖu tUQUXae; Xa1:unUUOUe; Eo"tQan:uoEv Eni, 
"tllv 8Q<;tXllv xui, nOAAa IlEV E1'1vll 8Q<;tXlU WQunOIlEVU xuwnAll�aIlEvOe; unowyfjvm 
Xa1:11vayxuoEv, Eni'jA1tEv ÖE xui, "tl]v TImovluv xui, "tl]v 'IAAuQlÖu xui, "tae; 0IlOQOue; "tuu
WLe; XWQue; xui, nOAAOUe; tWV XUtOLXOUVtWV ßUQßaQwv cXqJEO"tllXOWe; XElQwoaIlEVOe;, 
unllXOOUe; navwe; "tOue; nAllOLOXWQOue; ßUQßaQoue; Enodjoa1:o. 

14 Sordi 1 98 1 /82, 5ss.; 1 983, 14ss . ;  1985, 208ss.; Bonamente 1974175, 55-59; Cataldi 1987, 588ss. 
15 Diod. 1 4, 1 1 7,6; cf. anche Strab. 5,2,3; C 220. 
16 lust. 20,5,4ss. 
17 Xen.  Hell. 7, 1 ,20 e 22 (cf. Diod. 15,70,1 )  e 7,1,28-3 1 .  Dionisio I aveva gia inviato in precedenza 

aiuti a Sparta alla vigilia della pace di Antalcida (Xen. Hell. 5 , 1,26 e 28) e poi anche nel 373 
(Xen. Hell. 6,2,33-36) .  

18 Liv .  6,42,8; 7,1,3; 26,9 ; 32,9. 
19 Questi attacchi, come quello a Ce re dei 385 circa, di  cui parlano Diodoro e Strabone, farebbero 

parte della strategia antietrusca (e  anticerita in particolare ) ed antiromana dei tiranni di Sira
cusa; cf. Sordi 1960, 34ss. 44-45. 62ss. 1 53ss.; 1 985, 207-208 e nota 6; Bonamente 1 974175, 43ss. e 
50ss. ; ma vedi le riserve di Anello 1 980, 137ss. 147ss. 

20 Diod. 1 6,5,3 (dove, secondo Schwartz 1907, 6, si dovrebbe leggere 'lunuYluv invece di 
'AnouALuv; cf. Ephor. FGrHist 70 F 92 e II C, 60) ;  10,2; 1 1 ,3; cf. Sordi 198 1/82, 5 sS.; 1983, 14 sS.; 
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Si tratta, a mio avviso, di argomenti tutt'altro ehe eogenti. Supponendo, 
eom'e credibile, ehe l'espressione 'IovLO� XOAJtO�21 sia quella effettivamente 
usata da Tolemeo per indieare la provenienza degli ambaseiatori eelti, sorge il 
problema di eapirne i l  signifieato, anehe in relazione ad 'AÖQLa� . E opinione 
condivisa da tutti ehe, per indieare l' Adriatieo, l'espressione 6 'IovLO� XOAJtO� 
abbia preeeduto quella, ehe eol tempo prese il sopravvento, di 6 'AÖQLa� , ma 
gia in Eeateo troviamo eitati un XOAJtO� 'AÖQLa� (FGrHist 1 F 90 = fr. 99 Nenei 
= Steph. Byz. s. v. 'AÖQLa; cf. Herodian. Cath. pros. 287,21-22 Lentz: 'AÖQLa' Jto
Al� xaL JtaQ'a{n:llv XOAJtO� 'AÖQLa� xal Jto'tallo� 6!lOLW�, w� 'Exa'talo�; cf. 
anehe Herodian. ibid. 52,11), un 'AÖQLauxo� XOAJtO� (FGrHist 1 F 93 = fr. 102 
Nenei = Steph. Byz. s. v. AlßUQVOL' E{)-VO� JtQom:XE� 't0 EVÖo'tEQq:J IlEQEl 'toD 
'AÖQlauxoD XOAJtOU . 'Exa'talo� EUQWJtl1; cf. Herodian. ibid. 175,23), un 'toD 
'AÖQLOU IlUXo� (FGrHist 1 F 199 = fr. 209 Nenei = Strab. 12,3,25; C 552) e piu in 
generale l "AÖQLa� (FGrHist 1 F 101 = fr. 109 Nenei = Steph. Byz. s. v. "AßQOl; cf. 
Herodian. ibid. 202,26; e FGrHist 1 F 102b = fr. 111 Nenei = Strab. 7,5,8; 
C 31622). Poiehe si tratta di tradizione indiretta, non si pub esc1udere ehe in 
qua1che easo ci si possa trovare di fronte ad un'elaborazione deI testo eeataieo. 
Com'e ovvio, in Eeateo troviamo eitato anehe il 'IovLO� XOAJtO� (FGrHist 1 
F 91 = fr. 100 Nenei = Steph. Byz. s. v. "Io'tQol' E{)-VO� EV 't0 'IovLq:! XOAJtq:!. 
'Exa'talo� EUQwJtl1; cf. Herodian .  ibid. 204; cf. anehe Steph. Byz. s. v. 'Io'tQLa; 
FGrHist 1 F 92 = fr. 101 Nenei = Steph. Byz. s. v. KauAlxoL' E{}VO� xa'ta 'tov '10-
VlOV XOAJtOV. 'Exa'talo� EUQWJtl1; FGrHist 1 F 106 = fr. 116 Nenei = Steph. 
Byz. s. v. "QQlXO�' JtOAl� EV 't0 'Iovlq:J XOAJtq:!. 'Exa'talo� AlllEva xaAEl 
'HJtELQOU 'tov "QQlXOV EV 'tn EUQWJtl1 «IlE'ta ÖE Bou{)-Qw'tO� JtOAl�, llE'ta ÖE 
" QQlXO� AlllrlV» ;  cf. Herodian. ibid. 152). In definitiva, Eeateo eonosee sia 
l"AÖQLa� ehe il  'IovLO� XOAJtO�, ma mentre 'IovLO� XOAJtO� sembra riferirsi a 
tutto quanta l'Adriatieo, il norne 'AÖQLa� appare limitato alla sua parte setten
trionale23 . 

1 985, 207 ss. e 212  nota 2; Cataldi 1987, 582-583. Sono senza fondamento le ipotesi di identifica
zione di queste colonie avanzate dalla Sordi; cf. anehe I'ipotesi di Cataldi 1987, 598. 

2 1  Naturalmente, 6 ' IovLO� 1tOV1:O�h:o ' IovLOV 1tEAayo� indiea il mare Ionio, eioe grosso modo il 
mare ad ovest della Greeia, mentre 6 ' Iovlo� XOA1tO� e il braeeio di mare ( I onio) ehe s'adden
tra tra le due penisoIe, baIcaniea e i taliea, e ehe ha indieato fino ad una eerta epoea (fine VI se
eolo?) tutto I 'attuale mare Adriatieo, per poi progressivamente ridursi al solo Canale 
d 'ütranto, man mann ehe il norne 6 'AÖgla<;, prima limitato al  !-tuxo� settentrionale (cf. Strab. 
5, 1 ,8; C 214) ,  si estendeva verso sud. Un diseorso a parte va fatto per 6 ' IovLO� 1togoC;, ehe ha 
sempre indieato il  braceio di mare tra i l  Ca po Iapigio (o Ie eoste della Puglia meridionale) ed il  
promontorio Aerocerauno (0 la costa baIcaniea antistante la Puglia ), in definitiva la strozzatura 
deI Canale d'ütranto, ed era co si ehiamato in quanto punto di passaggio tra le due sponde deI 
'IovLO� XOA1tO� (cf. Ps. Scymn. 36 1 ;  Braecesi 1977, 1 88; Anello 1980, 25-26) .  Quando quest 'ul
timo fini per indieare la parte meridionale deli '  Adriat ieo, talvoIta I 'espressione 6 'IovLO� 1tO
go� venne usata come sinonimo di 6 'IovLO� XOA1tO�. 

22 Roneoni 1931, 273-274, pensa ehe 1tgo� "tov 'Aöglav sia una preeisazione di Strabone. 
23 Roneoni 1 93 1 ,  27 1 ss. 
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Nel V seeolo questa situazione rimane pressoehe immutata, stando al
meno alle testimonianze ehe ci sono pervenute24 •  Fereeide (FGrHist 3 F 156 = 
Dion. HaI. Ant. R om .  1,13) individua i Peueezi EV 1:0 ' Iovlq> XOA:TCq>, eioe a 
nord dell'odierno Canale d'Otranto, ma non possiamo sapere, per difetto di do
eumentazione, fin dove per questo autore il 'golfo ionieo' si estendesse in  dire
zione nord. 

Nel Prometeo attribuito ad Esehilo (PV 840) il protagonista rieorda le 
peregrinazioni di 10, ed in partieolare quelle ehe da Dodona l 'avevano portata 
«lungo le rive deI mare fino al vasto grembo di Rea, donde la tua furia ti riso
spinse a ritroso. Nel  tempo avvenire quel se no di mare, tienilo per eerto, sara 
ehiamato Ionio per rieordare il tun passaggio a tutti gli uomini» (trad. C. 
Carena)25. E ehiaro ehe l 'e timologia riguarda tutto i l  mare Ionio, ma il riferi
menta al «vasto grembo di Rea» ed al :TCOVLlO� 'J:lJXO� e signifieativamente eol
loeato in una prospettiva 'adriatiea'26. 

Erodoto eonosee l"AÖQla�27 , ma eolloea Epidamno e Apollonia nel ' IovLO� 
XOA:TCO�2X, ehe distingue dal 'IovLo� :TCoyro�29. E probabile ehe egli individuasse 
nella parte settentrionale dell 'Adriatieo l"AÖQla� e nella zona a nord di Epi
damno il ' IovLO� XOA:TCO�, anehe se non ne eonoseiamo il l imite settentrionale30. 
Ellanieo, inveee, pone un ra mo della foee deI Po EV 1:0 'Iovlw XOA:TCq> (FGrHist 4 
F4= Dion. HaI .  Ant. Rom. 1,28,3). Si pub affermare, allora, ehe per questo autore 
il eonfine tra Ionio e Adriatieo fosse situato al l ' ineirea all 'al tezza di Adria3J • 

Per Tueidide, ehe non nomina mai l"AÖQla�, Epidamno si trova EV ÖE�L� 
EO:TCAEOVLl E� 1:0V 'IovLOv XOA:TCOV, aggiungendo ehe :TCQooOLxovm ö' aV1:�v 
TalJAUVTLOL ßugßUQOL, ' IAAlJQLxov E{}VO�. Si puo pensare ehe 10 storieo ate
niese non abbia modo di parlare dell"AÖQla� per i l  fatto ehe le vieende di eui si 
oeeupa nella sua opera si svolgono tutte al di fuori del l '  Adriatie032• Ma e signifi-

24 Ronconi 1931, 2 7 1 ss. 
25 I n  Pindaro (Nem. 4,81-87) e Sofocle ( fr. 337 Radt = Galen. In Hipp. l. VI epid. 1,29 Wenkebaeh

Pfaff; ma 'IovLolJ nO.at; nOQolJ e eongettura dei Bentley) troviamo eitato il 'Iovw� JtoQo�, ehe 
si identifiea, almeno per Pindaro, eol tratto di mare Adriatieo antistante l 'Epiro (ma in Pind . 
Pyth. 3 , 1 20 il riferi mento e al mare Ionio). Euripide eonosee il 'Iovlo� novw�, eioe il mare 10-
nio ( Tro. 225 e Phoen. 208), ma eonosee anehe il novuov/ XÜfw 1:a� 'AÖQll1va�/ aX1:a� 'HQlöa
voti {}'üöwQ (Hipp. 735ss.), ei oe sembra eollegare I' Adriatieo alle foei dei Po. 

26 Cf. in proposito il  l emma di Steph. B yz. s.  v.  'Iovwv nEAayo� . Forse anehe per Sofocle ( fr. 11 
Radt = Strabo 1 3 , 1 ,53 ;  C 608) il nome 'AöQLa� e legato alla parte settentrionale deli' Adriatico; 
cf. Roneoni 193 1 , 274. 

27 Hdt. 1, 1 63 (cf. Braeeesi/Coppola 1 996, 110); 4,33; 5,9. 
28 Hdt. 6,127 e 9,92. 

29 Hdt. 7,20. 
30 Roneoni 193 1 , 274. 

31 Ronconi 1931, 274ss. 
32 Tueidide eita il ' Iovw� xOAno� in 6,13 , 1  (dove distingue il mare Ionio ed il mare Sieulo ), 6,44,2 

e 7,57, 1 1  ( e leneo degli alleati degli Ateniesi Hp ' IovLq> XOAnq> 6Ql�Of!EVOl, su eui cf. Roneoni 
193 1 ,  282ss., con eonclusioni non dei tutto eondivisibil i)  ed il 'Iovw� (novw�) in 6,30,1; 34,4; 

104, 1 ;  7,33,4, ehe e piu generieamente il mare Ionio. 
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eativo i l  fatto ehe, parlando deI regno degli Odrisi, 10 definisea 'tWV EV Tfi 
EV()(DJttl öoaL �naSv 'tOU 'Iovlo1J XOAJtOlJ xat 'tOU EvsdvolJ Jtov't01J 
�EYlO'tll EYEvno XQllWhwv JtQoooÖq> xat 'tn aAA:n EvÖaL�OVl<�. E ehiaro ehe 
qui eon 'IovLO� XOAJtO� Tueidide si riferisee all '  Adriatieo. 

In definitiva, nel  V seeolo, si e sviluppata la tendenza, gia individuabile  in 
Eeateo, della eoesistenza dei due termini, 'AÖQla� e 'IovLO� XOAJtO�, ad indi
eare l '  Adriatieo; solo ehe si assiste ad una speeializzazione degli stessi , nel senso 
ehe 'AÖQla� indiea di norma la parte settentrionale del l '  Adriatieo, mentre '10-
VLO� XOAJtO� quella meridionale, anehe se il l imite fra le due parti e aneora in
eerto ed oseillan te. 

La situazione nel IV seeolo non si modifiea di molto. Mentre Lisia se mb ra 
usare indifferentemente la doppia denominazione per indieare il mare Adria
tie033, Isoerate mostra di aver reeepito, forse in linea eon l 'esperienza ateniese, i l  
eoneetto di un 'AÖQla� ehe si estende fino al la regione il liriea meridionale, 
quando afferma ehe Filippo e ormai (siamo nel 346) EyxQa't�� degli I l l iri 
del l ' interno, ma non di quelli JtaQu 'tov 'AÖQlav olxouvrwv34• Egli distingue, 
quindi, gli Illiri ad est del lago Lyehnitis da quell i  ad ovest, ehe Filippo sotto met
te ra qua1che anno dOp035 . 

Anehe Teopompo sembra muoversi nella stessa direzione, ma eon indiea
zioni piu chiare circa il limite meridionale delI '  Adriatieo, ehe egli eolloea imme
diatamente a nord degli Umbri, a eomprendere le isole Apsirtidi ,  le Mentoridi e 
le  Liburnidi36 e non altre piu a sud, ehe inveee appartengono allo Ioni037• Ma 10 
stesso Teopompo ci offre 10 spunto per ritenere ehe il norne 'AÖQla�, ormai defi
nitivamente prevalente, se non esclusivo, ad indieare i l  mare Adriatieo fino alle 
Liburnidi ,  possa essersi esteso anehe fino al Canale d'Otranto, aeeanto alla de
nominazione piu antiea di 'IovLO� XOAJtO�38. 

33 Infatti, per indicare l 'Adriatico, Lisia usa sia 'AÖgla<; (c. Diog. 25 e fr. 38,4 Gernet-Bizos) sia 
'IovLO<; (ap. Harpoer. s. v. 'IovLO<;' AUOla<; EV 'OAu!lmax0). 

34 Phi/. 21 ,4. 
35 Roneoni 1931, 280-281 .  Non si possono trarre indizi di nessun genere dal l 'unico frammento di 

E foro (FGrHist. 70 F 89), in cui e citato I' Adriatico, in quanto la testimonianza di Stefano Bi
zantino (s. v. <l>ugo<;; cf. Herodian. Cath. pros. , 1 84,23 Lentz) attribuisce ad E foro solo la notizia 
della fondazione della eolonia ad opera dei Parii. 

36 FGrHist. 1 1 5 F 130 ( = Ps. Seymn. 369-390); cf. anche i l  fr. 274 a-b (cf. Callimach. Fr. gramm. 

407, 169 e Antigon. Hist. mir. 1 73 , 1 )  relativo agli Eneti 1U:gL 10V 'AÖgLav EvOlxoiJvn:<; . 
37 FGrHist. 1 1 5 F 1 28a-c e 129 (i l  norne 'IovLO<; deriverebbe, secondo Teopompo, da un dinasta il

lirico di Issa) .  
38 Cosi almeno sembra autorizzare a credere Steph. Byz.  S.v. Bag-rluov , speeie se  s i  aeeetta 

l 'emendamento di Hülsen Baf....-rluov , eioe Valesio a sud-est di Brindisi. Cf. Ronconi 193 1 , 274-
277, che trova indizi (<<un indizio, peraltro, e non piu»)  in questa direzione anehe in Ps. Scymn. 
41 6ss. e 743ss., a mio avviso, senza fondamento. 
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Aristotele eita il mare Ioni039, ehe bagna la Siritide, e eolloea Apollonia EV 
Hp ' Iovlq>40 , denuneiando una persistenza di questa denominazione a nord deI 
Canale d'Otrant041. 

Si pub ritenere, quindi , ehe alla fine deI IV seeolo si sia affermata, in linea 
di massima, la  distinzione tra Adriatieo e Ionio all 'altezza deI Canale d'Otran
t042, ma non e rara trovare presso qua1che autore, sotto la suggestione della sua 
fonte 0 per attardamento nell'informazione, aneora traeeia dell 'antiea denomi
nazione deli' Adriatie043. 

AHa luee di quanto sopra, partendo dal presupposto ehe l 'espressione tmv 
EnL t0 ' Iovlq> xOAnq> 0XLO�EVWV riferita ai Celti risalga a Tolemeo di Lago, 
non emergono ragioni fondate per ritenere ehe ' IovLo<; xOAno<; si riferisea spe
eifieamente al Canale d'Otranto e meno ehe mai alle eoste della Puglia meridio
nale. Anehe se 'Aögla<; e ' IovLO<; xOAno<; a partire dal IV seeolo indieano due 
distinte realta, divise all' ineirea dal Canale d'Otranto, non si pub escludere ehe 
l 'espressione ' IovLO<; xOAno<; presso a1cuni autori , tra eui Tolemeo di Lago, 
possa aneora riferirsi ad un territorio piu a nord, eome deI resto sembra sugge
rire Ia 'traduzione' straboniana. 

In merito alla tesi della presenza di GaHi in Apulia, 0 piu preeisamente nel 
Salento, vanno fatte akune puntualizzazioni. Diodor044 e'informa ehe il eontin
gen te dei Celti ehe si era spinto fino in Iapigia (OL ö'Et<; t-.lV 'Iar['lrYlav tmv 
KEA tmv EAllAult01:E<;) tornb indietro, attraversando il territorio dei Romani, e 
poeo dopo, EV t0 Tgauolq> nEÖlq>, fu attaeeato di notte dai Ceriti e distrutto. 
Diodoro in seguito non parIa piu di Galli  provenienti dall '  Apulia e ci laseia in
tendere ehe questo era uno dei tanti gruppi di Galli ,  ehe, dispersi nel l 'Italia een
tro-meridionale dopo I ' ineendio di Roma, tornavano 0 si trattenevano nella re
gione, esponendosi agli attaeehi dei eentri latini ed etrusehi eol risehio di essere 
sopraffatti45 . Trogo-Giustin046 ci parIa di legati Gallorum, qui ante menses Ro
mam incenderant, ehe s i  reeano presso Dionisio I ,  impegnato, eon searso sue
cesso, nell 'assedio di Reggio (seeondo Giustino, di Crotone) ,  per proporgli so
cietatem amicitiamque, sottolineandone i vantaggi per il tiranno vel in acie bel
lanti vel de tergo intentis in proelio hostibus. Dionisio aeeetta Ia societas e auxiliis 

39 Po!. 1 329 b 20. 
40 Pol. 1290 b 1 1 ; cf. Theophr. Hisr. pi. 8,1 1,3, ehe pero altrove eita l"AÖQl.u� (4,5,2 e 6) .  
4 1  Arist. His!. an. 598 b 1 6- 18 riprende la  notizia del la  biforeazione dell 'Istro, uno dei rami deI 

quale si getta d� "tov 'AÖQl.uv; cf. anehe 10 pseudoaristotelieo Mir. ausc. 836 a 7 (79); 836 a 25 
( 8 1 ) ;  839 b 3- 1 1 ( 104- 1 05 ) . 

42 Cf. Roneoni 1 93 1 , 277ss. 
43 Cf. Dion. HaI. Arzt. Rom. 1 ,18,3--4, con I'annotazione ehe gli Spine ti €lJT1JXll0CtV "t€ IlCtAlOW 

1<DV lt€Ql "tOv 'lovLOv obwuv"twv; cf. Ronconi 193 1 , 28 1-282; cf. anche Lyeophr. Alex. 63l. 
44 Diod. 1 4, 1 1 7 ,7. La stessa notizia, eon quaIche variante, e in Strabone ( 5,2,3 ; C 220), i l  quale pero 

non aeeenna alla provenienza dei Galli dalla lapigia; cf. Sordi 1960,32ss. 
45 Cf., ad es. ,  Diod. 14,1 1 7,5 ( Camillo attaeea e dist rugge i Galli ehe saeeheggiano Veaseio, alleata 

di Roma ) .  
46 lust .  20,5,4ss. Sull 'aeeordo Dionisio 1- Celti cf. Kruta 1 99 1 ,  1 95; Szab6 2 1991,  333ss. 
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auctus riprende la guerra, ma poi e riehiamato in Sieilia dal l 'arrivo di un eorpo 
di spedizione eartaginese. Diodoro, inoltre, da notizia di un attaeeo al santuario 
di Pirgi, porto di Agilla-Cere, perpetrato da una flotta siraeusana ne1 38447• 

Questi i da ti doeumentari. Da  dove emerge il nesso, che autorizzerebbe a 
pensare ad un attaceo coneertato, per terra e per mare, contro Cere e Roma da 
parte di Dionisio I e dei Galli ,  come risultato della pacta societas amicitiaque? 
Ad una tale ricostruzione si oppongono diffieolta cronologiche, non facilmente 
superabili. Dove troviamo l ' indizio per credere ad insediamenti eeltici in Apu
lia favoriti e sostenuti da Dionisio? Giustino fa eapire inequivocabilmente che il  
trattato di societas amicitiaque si riduceva in sostanza ad un offerta di mercena
riato, che Dionisio aecetta e utilizza nella guerra che ha in corso contro i eentri 
italioti e poi, in Sicilia, contro i Cartaginesi. Non mi sembra pr ud ente aecostare 
testimonianze ehe tra loro non hanno espliciti 0 fondati elementi di raccordo. 

Allo stesso modo riesee diffieile credere che i mercenari celti, inviati in
sieme agli iberi da Dionisio in aiuto dei Lacedemoni ne1 369 e poi ne1 36848, siano 
gli stessi che avevano saceheggiato Roma ne1 386 e che pochi mesi dopo si erano 
posti al servizio deI tiranno, impegnato in Italia meridionale e poi in Sicilia. 

Si e anche voluto vedere nel mito di Galatea e Polifemo un risvolto propa
gandistico di quest'intesa Siracusa/Galli, dal momento che tra i figli di Galatea 
troviamo un Galas, progenitore ed eponimo dei Galati49• Non e diffieile ammet
tere ehe il mito di Galatea possa essere stato elaborato alla eorte siraeusana a 
fini propagandistici, come 10 e stato anche quello delle peregrinazioni adria
tiche di Diomede50; ma un'attenta analisi dello stesso mito ci porta a collegarlo 
piu opportun amen te agli inizi dell 'attivita coloniaria di Dionisio I nell 'Adria
tico, che in genere si fa risal ire agli anni intorno al 388, se non addirittura pri
mas l .  Il mito di Galatea e Polifemo potrebbe essere presente, gia negli an ni 70 

47 Diod. 1 5 ,14,3ss.; col ricavato dei saccheggio dei santuario Dionisio avrebbe assoldato dei mer
cenari di ogni tipo (EflWltO'ÜTO oTQUTwnwv nuvToOunwv nAiiltoc;). Sulla politica tirrenica di 
Dionisio I cf. Anello 1 980, 83ss. 

48 Xen. Hell. 7 , 1 ,20 (cf. Diod. 1 5 ,70, 1 ) .  11 contingente, dopo aver partecipato alle operazioni belli
che ed essersi distinto in battaglia, se ne toma a Siracusa ( ibid. 7 , 1 ,22) .  Anche nella seconda 
ßor'jltUU, inviata nel 368, troviamo dei mercenari celti e degli lnndc; siracusani (Xen.  Hell. 
7 , 1 ,28-3 1 ) . 

49 Tim. FGrHist 566 F 69 (= Etym. Magn. 220,5, s. v. fUAUTLu). Cf. Sordi 1 960, 64. La tesi e ripresa 
da B raccesi 1991 , 90-93; ma v. anche Braccesi 1987 [ 1989], 64, dove viene valorizzata una testi
monianza di Siculo Flacco, gromatico dei II secolo d .C. ,  che paria (unico in tutta la letteratura in 
nostro possesso, tanto che I'emendamento dei Thulin, Graiis, appare abbastanza plausibile) di 
Diomedes cum Gallis in Apulia, proiezione mitica del l 'arrivo dei mercenari celti in Apulia al 
soldo di Dionisio I; cf. anche Coppola 1 988, 222; 1991,  103-106; 1995, 175ss. 

50 Cf., ad es., Braccesi 1987 [ 1989], 57ss. Meno convincente e la tesi di un'ipostasi Dionisio I I1Ido
meneo, su cui v. Braccesi 1 993, 1 55-160; ma gia Cataldi 1987, 592ss.; v. anche Coppola 1995, 
1 75ss. 

5 1  Cf. Fluss 1926, 73 1 -736; Braccesi 1977,  185ss.; 201ss. e 241 ss.; 1 987 [1989], 57-59; Anello 1980, 
66-72 e Vanotti 199 1, 107-1 1 0, la quale, alme no per la fondazione di Lissos, propone come data 
il 402/ 1,  mentre per il resto del l'attivita coloniaria dionisiana nell' Adriatico i l  periodo succes-
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deI V seeolo, in Baeehilide a sostegno ideologieo della politiea di lerone nei 
eonfronti dei Sieuli e delle popolazioni non greehe in generale52• Aristofane 
(Plut. 290ss. ) nel 388 alludeva, parodiandolo, al KUXAW'V � [aAcn;aa di Fi
losseno di Citera53. Seeondo 10 seoliasta in questo öQd.�a (un ditirambo?) ,  in 
eui si rappresentava l ' amore di Polifemo per Galatea ,  vi  erano spunti di  eariea
tu ra nei eonfronti di Dionisio I, tiranno di S iraeusa.  Non e improbabi le, per<), 
ehe l 'opera di Filosseno, in eui si dava sfogo a raneori personali, si prestasse ad 
essere utilizzata, in ambiente ateniese, per esprimere una eritiea, piu 0 meno ve
lata, alla politiea adriatiea (ed in generale di apertura nei eonfronti dei barbari ) 
svolta da Dionisio. Poiehe il öQa�a di Filosseno venne eomposto prima dei 388, 
e probabile ehe 10 spunto earieaturale sia stato offerto da uno speeifieo tema 
propagandistieo dionisiano, ehe forse riattualizzava quello ieroniano, in 
eonnessione eon I 'attivita eoloniaria e in generale eon la politiea adriatiea di 
Dionisio 154• 

Appiano riporta una tradizione (ehe risale a Timeo e, prima di questi, a 
Teopompo e Filisto) , seeondo la quale dal ya�o� tra Galatea e Polifemo sareb
bero nati tre figli, Keltos, I llyrios e Galas, i quali partiti dalla Sieilia regnarono 
rispettivamente sui popol i  ehe da loro presero i l  norne, eioe Celti , I lliri e Gala
ti55 • Se il tema deI gamos e dei tre figli nati da esso fu elaborato da Filosseno 
prima dei 388 e poi trasferito nella tradizione storiografiea, eom'e  possibile ipo
tizzare pur in assenza di esplieite testimonianze in proposito, allora andrebbe 
escluso in esso, per evidenti motiv i eronologiei , ogni riferimento ai Galli di Iapi
gia e all ' intesa tra Dionisio e i Galli ,  di eui parIa Giustino. Esso potrebbe, in
veee, essere inteso eome allegoria mitologiea della politiea adriatiea di Dionisio 
I,  gia in atto alquanto prima dei 388. E non sarebbe diffieile intravvedere in Ga
las il progenitore ed eponimo dei Celti eisalpini ed in Keltos ed Il lyrios quelli 
delle genti eeltiehe ed illiriehe della eosta orientale dell 'Adriatie056• 

sivo al 391/0. Braccesi 1977, 201ss .  e nota 46, distingue una colonizzazione dionisiana 
nell' Adriatico orientale, anteriore a l l ' intesa tra Dionisio l e i Gall i  di cui paria Giustino, ed una 
colonizzazione nell' Adriatico occidentale, posteriore a tale intesa. 

52 Natalis Comes, Myth. 9,8: Dicitur Polyphemus non modo amasse Galateam, sed eliam Galalum 
ex illa suscepisse, ul leslatus est Bacchylides. Gli editori, da Bergk a Snell/Mae hler, hanno avan
zato dubbi sull'affidabilita della testimonianza di Natalis Comes, ma non escludono che in qual
che poesia Bacchilide abbia potuto menzionare Galas, figlio di Galatea e di  Polifemo. Irigoin, 
nella sua edizione (Paris 1993), non riporta il frammento neppure tra i dubia. Per la valenza 
ideologica dei mito di Galatea e Polifemo in Bacchi l ide , cf. Anello 1 984, 35-42. 

53 Poet. Me!. Gr. 8 1 9-820. 
54 Su tutta questa problematica cf. l'ampia sintesi e l 'ottima messa a punto di Anello 1984, 1 2ss. ; cf. 

anche Anello 1980, 160. 
55 App. Illyr. 2(3); cf. FGrHist I I I  B, 569-570. E interessante notare come Natalis Comes (Mylh. 

9,8), mentre afferma che secondo B acchilide (F 59 Snell/Maehler) dal gamos sarebbe nato Ga
latos, annota anche che secondo altri autori dalla stessa unione sarebbero na ti Cello (a quo dicti 
sunt Celtae), IlIirio e, secondo altri ancora un Eneto, eponimo della Venelia, ed infine un Pafla
gone, come affermava Dercillo nel De nominibus Labium el locorum. 

56 Cf. Anello 1980, 68-70. 
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Neanehe le  testimonianze liviane, relative agli attaehi galliei aRoma a par
tire daI 367/657, ci portano a eredere ad una presenza stabile di Gal li in Apulia, e 
meno ehe mai in eentri urbani eostieri. Il primo attaeeo dopo il saeeo di Roma 
avvenne nel 367 (varr.) e si sarebbe eoncluso eon una vittoria sehiaeeiante dei 
Romani ( Liv. 6,42,7-8: Nec dubia nec difficilis Romanis, quamquam ingentem 
GaUi terrorem memoria pristinae cladis attulerant, victoria fuit. Mul ta milia bar
barorum in acie, multa captis castris caesa; palati al ii Apuliam maxime petentes 
cum fuga [se] longinqua turn quod passim eos simul pavor errorque distulerant, 
ab hoste sese tutati sunt). In  nessun punto e detto, ne ci sona motivi per erederla, 
ehe questi Gall i  provenissero dal l '  Apulia; e detto solo ehe, errando qua e la, si 
diressero soprattutto verso l 'Apulia, sia perehe eereavano luoghi lontani dal 
teatro della battaglia (fuga longinqua ) sia perehe il panieo (pavor errorque) im
pediva loro di avere una meta preeisa: l 'unieo loro intento era di mettersi al si
euro il  piu lontano possibile dai nemiei. E logieo pensare ehe, se I' Apulia fosse 
stata la loro sede di partenza, 10 storieo I 'avrebbe fatto notare. L'anno sueees
sivo eorse voee ehe i Galli dispersi qua e la in Apulia si stessero organizzanda 
(Liv. 7,1,3: principio anni et de Galiis, quos primo palatos per Apuliam congre
gari iam fama erat . . .  ) .  Anehe in quest 'aeeenno s'insiste sulla 'dispersione' dei 
Galli in Apulia (palatos per Apuliam). 

Il sueeessivo belium galiicum (a circa 10 anni dal precedente) si svolse nei 
pressi deI ponte sul l '  Aniene58 e fu segnato dal duello tra Tito Manlio ed un guer
riero gal lo, eonclusosi eon la vittoria dei campione romano, ehe cosl guadagno 
per se e per i suoi diseendenti il soprannome di Torquato, dalla eollana (torquis) 

strappata al nemico vinto ed ueeiso. L'anno seguente la guerra continuo eon i 
Tiburtini ,  sostenuti dai Galli tornati dalla Campania. Fu naminato un dittatore, 
ehe seonfisse i Galli , coadiuvato dal console rimasto a fronteggiare i Tiburtini .  I 
Galli furono eosl costretti a chiudersi a Tivoli .  Le ostilita ripresero I 'anno se
guente e si eonclusero eon la disfatta dei Galli59. Livio non ci diee la provenienza 
di questi Gall i ,  ma possiamo pensare ehe provenissero da Tivoli 0, piu probabil
mente, dal la Campania. 

Circa 10 an ni dopo, ne1 347, si registra un al tro belium galiicum. I Galli ,  ehe 
si erano aeeampati in agro Latino, furono affrontati e battuti da M. Popillio Le
nate, ehe li eostrinse a rifugiarsi sui monti Albani60, dai quali I 'anno suceessivo 
scesero per eompiere seorrerie lungo le eoste dei Lazio, attaeeate anehe da navi 
greche. Il eonsole L. Furio Camillo affronto i Galli nell 'agro Pontino, mentre il 
pretore L. Pinario teneva a bada Ie navi greche. La battaglia, preeeduta dal 

5 7  Livio e il solo autore ehe paria di attaeehi gall iei provenienti dall'ltalia meridionale e ee ntrale, 
ma e probabile ehe riprendesse i l  raeconto dell'annalistiea, in partieolare di Claudio Quadriga
rio ( Peter, HRRel. 1, 207-21 2, fr. 10". lOb. 1 1 . 12). Polibio, inveee, laseia ehiaramente intendere 
ehe questi attaeehi provenivano dal\e sedi dell'ltalia settentrionale (Polyb. 2,1 8,6ss . ) .  

58 Liv. 7 ,9,5-1 1 ,9. 
59 Liv. 7 , 1 2,7-1 5 ,8. 
60 Liv. 7 ,23,2-24,9. 
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duello tra M. Valerio (Corvo) e un Gallo, si eoncluse eon una disastrosa seon
fitta dei Galli ,  ehe dapprima si dispersero attraverso il  territorio dei Vo1sei e 
l 'agro Fa1erno e poi si vo1sero verso l '  Apulia ed il mare inferum (i1 Tirreno )6 1 . I 
Romani rivo1sero poi 1a 10ro attenzione eontro 1e navi greehe, ehe avevano at
taeeato 1e eoste deI Lazio, e 1e eostrinsero a ritirarsi. Poiehe 1e sue fonti non pre
eisavano 1a provenienza di queste navi, Livi062 avanza l ' ipotesi ehe si trattasse di 
navi siraeusane, da1 momento ehe la Greeia ulterior era prostrata da1le guerre 
intestine ed era gia minaeeiata dalla potenza maeedone. 

Anehe in questo easo la provenienza dei Galli non e indieata ed i1 fatto ehe 
essi, dopo 1a seonfitta, si siano ritirati verso l'Apulia e verso i1  mar Tirreno (in 
Campania? ) ,  dimostra, eome nelle altre oeeasioni, ehe 1a 10ro meta era in genere 
see1ta eon 10 seopo di allontanarsi il piu possibi1e da1 teatro di guerra e sfuggire 
eosl al nemieo. Quanto al la provenienza delle na vi greehe, 1 'unieo dato aeeertato 
e ehe esse svo1gevano attivita piratesche. Inoltre e da esc1udere ehe esse agissero 
di eoneerto eon i Galli, dal momento ehe Livio allude ad uno seontro tra di essi 
(Liv. 7 ,25 ,3-4: annus multis variisque motibus fuit insignis; Gallis ex Albanis mon
tibus, quia hiemis vim pati nequiverant, per camp os maritimaque ora vagi popula
bantur; mare infestum classibus Graecorum erat oraque litoris Antiatis Lau
rensque tractus et Tiberis ostia, ut praedones maritimi cum terrestribus congressi 
ancipiti semel proelio decertarint dubiique discesserint in castra Galli, Graeci re
tro ad naves, victos se an victores putarent). Pertanto, ehe i Galli siano stati inviati 
eontro Roma dai Dionisii (in questo ca so da Dionisio I I )  non si rieava da nessuna 
fonte. Inoltre, eol legare l 'attaeeo dei Gall i  a quello delle navi greehe e eonside
rarli entrambi eome parti di un unieo piano antiromano ed antietruseo, eoneepito 
da Siraeusa, non e possibile, da un 1ato perehe tale eollegamento, eom'e evidente, 
non ci fu, e dall 'altro perehe 1a te si seeondo eui 1e navi greehe sarebbero state in
viate dal tiranno di Siraeusa e frutto di eongettura da parte di Livio su basi, per 
eosi dire, negative e per esc1usione (Liv. 7,26,15 : cuius populi ea cuiusque gentis 
classis fuerit nihil certi est. Maxime Siciliae fuisse tyrannos crediderim; nam ulte
rior Graecia ea tempestate intestino fessa bello iam Macedonum opes horrebat). 

Non mi sembra, dunque, ehe ci siano fondati motivi per eredere all 'esi
stenza di eentri ga1liei in Apulia 0 a1trove, tra l 'a1tro deputati ad intrattenere 
rapporti dip10matiei. I poch i trattati di societas belli (ad esempio, quella eon 
Dionisio i1 Veeehio 0 quella eon Tivoli)  sono sempre stipu1ati da bande, in eerea 
di ingaggi eome truppe mereenarie. La 10ro destinazione e spesso easua1e, in ge
nere sotto la pressione di esereiti nemiei, eome avviene quando si rifugiano sui 
monti Albani, da eui seendono subito per devastare la regione eostiera deI La
zio in eompetizione eon i pirati greei63. 

61 Liv. 7,25 ,3-26,9. 
62 Liv. 7,26,10ss. 
63 Non si puo escludere, eerto, ehe Livio voglia eonnotare questi Galli eome bande brigantesehe 

piut tosto ehe eome truppe appartenenti ad una qualche entita politiea, ma in ogni caso il eolle
gamento eon i D ionisii non e autorizzato dalle fonti .  
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In  definitiva, non emergono elementi per ritenere ehe i Galli ,  ehe a piu ri
prese fino aHa meta deI IV seeolo attaeearono Roma, avessero sedi stabili in 
Apulia e ehe agissero agli ordini dei tiranni siraeusani. Essi erano organizzati in 
bande, pronti a mettersi al servizio di ehiunque eome mereenari , sia dei Dionisii 
ehe dei eentri latini in lotta eon Roma. Quando subiseono delle seonfitte, essi si 
reeano in Campania 0 in Apulia 0 sui monti Albani 0 all ' interno dei eentri la
tini, eon l 'unieo obiettivo di mettersi in salvo il piu in fretta ed il piu lontano pos
sibile64• E improbabile, e la fonte liviana non autorizza a ipotizzarlo, ehe essi 
fossero in qualche modo eollegati eon i Galli ehe dopo il saeeo di Roma si erano 
spint i ft; ' IaJtlJYlav 0 eon queHi ehe avevano stretto un'intesa eon Dionisio 1 .  I l  
fatto ehe tra i eontingenti inviati dal tiranno d i  Siraeusa in aiuto dei Laeedemoni 
nel 369 e nel 368 figurino, aeeanto ai Celti ,  anehe degli Iberi, ci porta a ri tenere 
ehe essi fossero al servizio di Dionisio I non in virtu di un trattato, bensl a se
guito di un arruolamento eome mereenari65 • 

Veniamo, ora, alle due eolonie dionigiane xaTCx T�V 'AnOlJAlaV, dalle 
quali seeondo la Sordi sarebbero giunti gli ambaseiatori eelti ne1 33566. Diodoro 
e' informa ehe ne1 358/7 Dionisio II fondo in Apulia due eitta per rendere sieura 
la navigazione nel ' I oVLOt; JtogOt;, infestato dai pirati barbari: xaTCx ÖE T�V 
'AJtOlJAlaV Övo JtOAElt; ExnoE ß01JAO�EVOt; aocpaAfi TOtt; JtAE01JOl TOV ' 10-
VLOV Jtogov Jtmfioav 01, YCxg T�V Jtaga'fraAchnov OLXOUVTEt; ßagßagm 
ATIOTgLOl JtoAAatt; JtAEOVTEt; aJtA01JV TOtt; f�Jtogmt; JtagEoxEvatov Jtdoav 
T�V JtEgL TOV 'AögLav 'fraAanav67• Varie sono state le proposte di identifiea
zione di queste due eolonie, senza indizi eonvineenti68 , ma un fatto e indiseuti
bile: non ci sono elementi su eui fondare seriamente l ' ipotesi di un insedia
mento di Celti in queste due eitta. 

A preseindere dalla validita 0 meno delle ipotesi deHa Sordi in merito aHa 
strategia siraeusana nei eonfronti di Roma e degli Etrusehi ed al ruolo svolto dai 
Galli al suo interno, risulta eomunque improponibile la tesi di un 'ambaseeria 

64 Cf. Vital i  1 99 1 , 234. La presenza eeltiea in Apulia potrebbe essere documenta ta da un elmo da 
parata, scoperto in un ipogeo a Canosa di Pugl ia e eonservato oggi in  un museo di  Berlino; cL 
Kruta 1 99 1 ,  1 98ss . ;  ma v .  le riserve di  Szab6 2 1 99 1 ,  336. 

65 In Thue. 6,90,3, Alcibiade aeeenna, come fonte di arruolamento di truppe mereenarie , agli Iberi 
ed «alle altre genti ehe in quei paesi sono generalmente note eome le nazioni este re piu adatte 
alla guerra»: il riferimento ai Celti mi sembra evidente.  

66 Sordi 1981 182,  5ss.; 1 983 , 14ss.; 1 985, 207ss.; cf .  Cataldi 1987, 583ss. e 598-600; ma vedi le obie
zioni di  Braeeesi 1987 [ 1 989], 64, ehe, pur eonvinto della presenza dei Galli in Apulia, favorita 
dai D ionisii ,  esclude ehe si possano identifieare gli insediamenti galliei eon le kriseis siraeusane,  
di eui  paria Diodoro; cf. anehe Braeeesi 1 99 1 ,  89-102. 

67 Diod. 1 6,5,3; 10,2. 
68 Per l imi tarei agli studi reeenti ,  cf. Berard 1 963, 26 1-262 (Otranto e B rindisi; ma v. Fantasia 

1 972, 1 38) ;  B raeeesi 1 977, 237-238 (preferisee la coppia Elpie e Neapol is/Pol ignano; ma poi 
opta per una ubieazione, rispett ivamente, nel Gargano [ Yria] e sulla eosta salentina tra Otranto 
e Leuea [Castrum Minervae); cL Braeeesi 1986 [ 1989] , 207-208; 1993, 158- 159) ;  Cataldi 1 987, 
582-585 e 598--600 ("I01QOs = Otranto 0 un eentro eostiero nelle sue vieinanze ) ,  ma v. le obie
zioni di Lombardo/PagJiara 1 995, 2 1 2 . 
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eeltiea ad Alessandro, proveniente dal1e eoste dell 'Apulia/Iapigia ,  anehe sem
plieemente sulla base delle indieazioni presenti nel testo di Arriano. 

Per spiegare i l  motivo della risposta arrogante degli ambaseiatori eelti, Ar
riano, ehe quasi sieuramente riporta il pensiero e forse anehe le parole di Tole
meo di Lago, afferma ehe essi 10 faeevano oIa yaQ rtoQQw 'tE Q)I<.lO�EVOl 
'AAE�avÖQou xuL XWQlU öuortoQa OLXOVV'tE�, xuL 'AAE�civöQou E� aAAu 
't�v bQ!l�v bQWV'tE�69. 

Quali sono questi XWQla öUOJtoQu? Seeondo la Sordi si tratterebbe delle 
eolonie dionisiane sulle eoste della Iapigia, in quanto, essendo al di la  
dell 'Adriatieo, sarebbero ÖuortoQa, eioe 'diffieili da  raggiungere '70. Il signifi
eato di ÖUOrtoQo� (eome deI suo sinonimo ÖUOrtOQEU'tO�) e ,  inveee, inequivoea
bile. In tutti i easi registrati ÖUOrtoQo� ha sempre il valore di 'diffieile da pereor
rere ' 0 'diffieile da attraversare' ed e riferito eostantemente a strade 0 territori 
impratieabili, a fiumi diffieili da guadare oppure a tratti di mare diffieili da at
travers are. Gia Platone7 1 , volendo spiegare l 'etimo di avuyxat:ov (neeessario) ,  
1 0  raffigura eome un eamminare per gli ayxYj (le gole) ,  i quali «essendo imprati
eabili ed aspri e selvosi, trattengono dal l 'andare» (öu öU OJtOQa xaL 'tQaXEu 
xaL Aama ov'ta tOXEt 'tOV LEVat) .  Senofonte riferisee ÖUOrtoQo� ai fiumi72 , alle 
strade73 ed agli avvallamenti deI terren074 . Identiea situazione registriamo in 
tutti gli altri autori greei75. 

Nell 'Anabasi di Arriano il termine ÖUOrtoQo�, oltre ehe nel passo ehe 
stiamo esaminando, eompare altre tre volte e sempre eome attributo di böos. 
Nel primo bran076 troviamo Alessandro ehe, partito da Susa, invade il territorio 
degli Uxii detti 'Montanari' (OQELOl xaAou �EvOl) ,  i quali  pretendono da lui i l  
pagamento deI  pedaggio ehe i re  persiani pagavano ogni volta ehe, per reearsi 
nella Perside, attraversavano il loro territorio. Alessandro, utilizzando un'altra 
strada, impervia e diffieile (ÖtEA{tWV böov 'tQaxETav xaL öUOJtoQov77) ,  piomba 
sui loro villaggi e li distrugge. E una vieenda ehe indiseutibilmente si svolge in 
una zona montuosa e, eosa aneora piu degna di  nota, i l  passo arrianeo in que
stione risale a Tolemeo78. 

69 An. Anab. 1 ,4,8. 
70 Sordi 1981 /82, 6; 1 985, 207; cf. Braccesi 1977, 64. 

71 Plat .  era,. 420e . 
72 Xen. A nab. 2,5,9; 4,3,7. 
73 Ibid. 5 , 1 , 13 .  
74 Ibid. 6,5 , 12 .  

75  Cf., ad  es . ,  Diod. 4,80,5; Philo D.  Abr. 86; App. Bell. civ. 3 , 14,97; Mithr. 27 1 ;  Pun. 482 ;  Hisp. 384; 
Polyaen. Strat. 5 , 10,3 e 8; 8,3 1 , 1 ;  Lucian. Dia!. d. 14,2; Dia!. mar. 14,2;  Demon. 2 ;  Ga!. Meth. med. 
1 0,633;  Cass. Dio 53,22 , 1 ;  ecc. 

76 An. Anab. 3 , 17 .  

77  Arr. A nab. 3 , 1 7 ,3 .  
7 8  FGrHist 1 38 F 1 2  (= Arr. A nab. 3 , 17 ,6). 
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Anche nel  secondo bran079 vediamo Alessandro muoversi in un'area mon
tagnosa e percorrere una via difficile ed aspra (xaAEJt�v 6Öov xaL ÖUoJtoQov) . 

1 1  terzo pass080 non solo ci riporta ancora una volta in una zona montuosa, ma 
evidenzia anche un ruolo di primo piano attribuito a Tolemeo di Lago, ehe 
quindi pub esse re ritenuto anche in questo ca so fonte deI racconto arrianeo. Nel 
corso delle operazioni, per l 'espugnazione della rocca di Aorno, Alessandro in
via Tolemeo ad occupare un luogo, da cui piu facilmente pUD attaccare la for
tezza nemica .  Arrivato per una via impervia e difficile, Tolemeo porta a termine 
la sua missione (xaL IT,[oAqtaLO� EAltwv 6Öov "CQaXELav "CE xaL ÖuoJtoQov 
AavltaVEl "Cou� ßaQßaQou� xa"Caoxwv "Cov "CoJtov8 J ) .  

In  conc1usione, sia dal l 'analisi dell 'intera letteratura greca a noi disponi
bile ehe da quella in particolare dell'Anabasi arrianea emerge ehe ÖuoJtoQo� 
non pUD assolutamente intendersi come riferito a luoghi 'difficili da raggiun
gere ' ,  bens! a luoghi 'difficil i  da attraversare ,S2. Pertanto XWQLa ÖuoJtoQa pub e 
deve essere inteso solo come 'territori impervi ' ,  cioe montuosi ed inaccessi
bil i ,  non come 'territori transmarini' . Se vogl iamo tener conto delI 'usus tole
maico, qui indiscutibile83 , dobbiamo ricercare le sedi di provenienza degli am
basciatori celti in ambienti montuosi ed impervi, non in territori al di la 
del I '  Adriatico. 

Alla stessa conc1usione ci porta l 'analisi deI contesto in cui e inserito il 
passo strabonian084, ehe riferisce la notizia dell 'ambasceria ceitica ad Alessan
dro, citando la testimonianza di ToIemeo. Si tratta del la polemica tra Erato
stene ed Apol lodoro, da una parte, e Posidonio e Strabone dall 'altra,  a propo
sito dei Traci, Misi, Sciti ed altri popo li deI Nords5 • Parlando della loro simplici
tas e naturale bon ta (C(JtAouo"Ca"Cou� "CE yaQ alJLou� VO�LtO�EV) , Strabone 
(Posidonio) annota ehe essi sono degenerati una volta venuti a contatto col 
mare (ltaAa"C"Cll�  a'4Ja�EvOL XdQou� YEyovam) e con i popoli 'civilizzati ' ,  la cui 
frequentazione porta alla corruzione dei buoni costumi dei popoli 'primitivi ' 
(ÖtacpltELQEL öt "Ca �� xaL JTOLXLALav aVLl "Ci1� aJtAo"Cll"CO� "Ci1� aQu 

79 Arr. Anab. 3 ,23,3. 
80 Arr. A nab. 4,29. 
81 Arr. Anab. 4,29,2. 
82 Lo stesso vale per I'espressione oux Eünogoc;, ehe troviamo in Arr. Anab. 3,1 6,2. Dopo la dis

fatta di  Gaugamela D ario fugge fnL Ml1ötaC;, prevedendo ehe Alessandro, avendo eon se un 
grande esereito, avrebbe seeIto di  mareiare verso Susa e Babilonia, perehe questa via era ou Xa
AEnT] a differenza della Moc; fnL Ml1öLaC;, ehe inveee era OUX Eünogoc;. 

83 Si pub pensare ehe il termine öUonogoc; presente nell 'A nabasi di Arriano sia una spia Iingui
stiea deIl'originale tolemaieo. I nfat ti ,  su quattro oeeorrenze tre (Anab. 1 ,4,8; 3 , 17 ,3-6; 4,29,2) ri
salgono espl ieitamente a Tolemeo. 

84 Strab. 7,3 ,8; C 301-302. 
85 Strab. 7,3,7ss.; C 300ss. 

10 Museum Helveticum 
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AEX{h:LOTl� ElOaYEI,) . A eonforto di questa tesi Strabone eita Platone86, seeondo 
i l  quale bisogna fuggire i l  mare eome maestro di ogni vizio e una eitta ehe voglia 
esse re governata al meglio non dev'essere eostruita sul mare. 

Strabone eita poi una serie di esempi ehe testimonierebbero la (m:A6tTl� 
dei barbari : l 'attaeeo di Alessandro ai Triball i ,  la sua ineursione eontro i Geti al 
di la deI Danubio e l 'arrivo di emissari inviati da Sirmo, re dei Triballi ,  e da altri 
EttVTl , per offrirgli dei doni. Strabone aggiunge, infine, l 'episodio dell'ambasee
ria dei Celti OL JtEQL tÜV 'AÖQLav, eoncludendo ehe tutte queste erano chiare 
testimonianze (oTlIlEla) della aJtA6tTl� dei barbari : infatti, l 'uno, ci oe il re 
Sirmo, si oppone allo sbareo di Alessandro sull ' isola di Peuee, ma poi gli invia 
don i e stringe un patto di amieizia; gli al tri affermano di non temere nessuno e 
pur tuttavia diehiarano di tenere in gran eonto l 'amieizia dei grandi uomini. 

La trattazione straboniana dell 'episodio, ehiaramente mutuata da Posido
nio, se da un lato documenta la derivazione da Tolemeo, eome si evinee anehe 
dal l 'aeeostamento tra l 'episodio di Sirmo e quello dei Celti, dal l 'altro ci  induee 
ad ammettere una provenienza della legazione eeltiea da regioni lontane dal 
mare e diffieili da attraversare, eioe montagnose. E evidente ehe l 'esempio di li
berta e fierezza (ehe Tolemeo interpretava eome segno di spaeeoneria ) si pre
stava ad una faeile utilizzazione moraleggiante. L'annotazione finale, eon la ei
tazione platoniea, sulla eorruzione dei eostumi ehe eolpisee i popoli e le eitta 
ehe si affaeeiano sul mare, dovrebbe port are a eoncludere e contrario ehe i 
Gall i ,  di eui si ammira la simplicitas, non dovessero abitare sul mare, ma nell ' in
terno. Le indieazioni relative alla ' impervieta' deI loro territorio non si  riferi
rebbero, pertanto, alla diffieolta di raggiungerlo, perehe oltre mare, bensl alla 
sua natura montuosa 0, generieamente, di diffieile aeeesso e/o attraversamento, 
ehe ne determinerebbe l ' isolamento e, quindi, spiegherebbe l ' integrita dei eo
stumi dei suoi abitanti. 

Una serie di elementi eonvergenti, testuali e storiei, ci porta , dunque, ad in
dividuare nei Balcani, in una regione a nord e ad est delI ' I l liria, la provenienza 
dei legati eelti . Arriano, nello spiegare le ragioni della risposta sfrontata dei 
Celti ,  diee ehe questi si eomportarono eon arroganza, in quanta sapevano di 
abitare lontano da Alessandro, in luoghi impervi , e ehe i l  re era diretto verso 
zone diverse dalla loro. Ci6 indiea ehe i l loro territorio poteva essere eonereta
mente minaeeiato dalla spedizione di Alessandro nei Balcani ,  in quanta a 
stretto eontatto eon la regione dei Triballi e dei Traei . Ed e per tale motivo ehe 
essi inviarono un'ambaseeria eon l 'offerta di eplALa . Non e da escludere ehe 
questa legazione avesse 10 seopo anehe di sondare le intenzioni di Alessandro. 
L'aver seoperto ehe il giovane re aveva intrapreso la spedizione nei territori a 

86 Comunque, il eoneetto platonieo eitato da Strabone (7,3 ,7; C 301: xat OAatLllV öio EV tfj 00-
Am:l,<f tTjv 1'MAattav w� 1WVllQOÖLÖaOxaAov CPEUYELV otEtm ÖElv ÖtL nOQQwtatw tOV� di 
nOALtE'UOOfA.EVO'U� xat �LTj OLXElV En' alJtfj ) ,  piu ehe alla Repubblica, andrebbe riferito alle 
Leggi (4,704-705 ) .  D'altra parte, la eitazione si trova inserita nei manoseritti in un eontesto 
poco appropriato ed ha tutta l'aria di esse re un'interpolazione. 
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nord della Macedonia con I 'obiettivo di consolidare il controllo macedone in 
quell 'area, e non anche di conquistare a ltri territori ancora piu a nord, Ii rassi
euro e permise loro di tenere un atteggiamento arrogante nei confronti di Ales
sandro. 

Della presenza celtica nei Ba1cani,  almeno a partire dalla prima meta deI 
IV secoloR7 , siamo ben informati .  Teopompo nel 1 1  l ibro dei suoi Philippika 
parIa di una guerra tra Celti e Ardiei, una popolazione illirica , ehe vengono 
sconfitti grazie ad uno stratagemma88 . E un episodio della campagna di Fil ippo 
11 contro i Peoni e gli I l liri deI 359/8. Poiche gli Ardiei erano dislocati sulle rive 
deI Naron nell ' I l liria meridionale di fronte al l ' isola di FaroR9 , le sedi dei Galli , 
ehe nel 335 inviano un'ambasceria ad Alessandro sul Danubio, devono esse re 
individuate in un 'area prossima a questa regione, in direzione nord ed eseo. 

Inoitre, se non postuliamo Ia presenza di popolazioni galliche nei Ba1cani 
almeno a partire dalla prima meta deI IV secolo, ci prec1udiamo Ia possibi lita di 
dare una spiegazione accettabile non solo al le ambascerie ad Alessandro, nel 

87 L'espansione eeltiea ebbe inizio nel V seeolo a partire dal la Franeia eentrale, stando a l la rieo
struzione di Livio (5 ,34) e di Trogo-Giustino (20,5,7-8; 24,4, 1 -7) .  Le bande di Segoveso attra
verso la foresta Ereinia avanzarono lungo la valle dei Danubio: gli Elvezi si fermarono in Sviz
zera, i Vo\ci in Baviera, i Boi in Boemia e i Taurisei in Serbia. Spinti da questi ultimi, i Traei e gli 
IIIiri eomineiarono a premere sulle frontiere della Maeedonia e dell 'Epiro e a minaeeiare le ci t t a  
greehe della eosta. Poiche Trogo-Giustino eollega I 'arrivo dei Celti nel la penisola baleaniea ad 
un vasto proeesso migratorio che interesso I 'ltalia e gli Illyrici sinus alla vigilia della presa di 
Roma, quest 'arrivo nei  Ba\cani va eollocato tra V e IV seeolo. Cf. Tomaschek 1 895 , 6 1 5; Niese 
1 910,  6 1 2ss.; Philipp 1 9 14, 739; Vulie 1926, 231ss. ; Bosworth, 1 980, 65; Momigliano 1 980, 63ss. ; 
Le Roux/Guyonvarc'h 1982; Spindler 1 983 ; Peschel 1 988, 259ss. ; Rankin 1987; Cataldi 1 987, 
585ss. ; Mansue lli 199 1 ; Dobeseh 1 99 1 , 35; Frey 199 1 ,  137 ;  Kruta 1 991 ,  204ss.; Jovanovie/Popovie 
1 99 1 , 337ss. 

88 FCrHist 1 1 5 F 40 (= Athen. 1 0 ,443b-e) ; cf. Vulic 1 926, 232ss. Lo stesso episodio e narrato da Po
Iieno (7,42) ,  ehe pero paria di un eonflitto tra CeIti ed Autariati, che sono un gruppo tracio. E 
probabile ehe ci si trovi di fronte ad una confusione operata dallo stesso Polieno. Comunque, 10 
seontro eon gli Autariati, di eui paria Polieno, non puo essere connesso con le operazioni di Cas
sandro in Traeia, nel 3 10, di eui parIa Diodoro (20, 19, 1 ) ; cf. Rapin 1 99 1 ,  328ss.; Szab6 1 991',  
481 ss.; ma  v .  Niese 1 9 1 0 , 618 . 11  re macedone interviene in aiuto di Audoleonte, re dei Peoni ,  in 
guerra eon gli Autariati . II conflitto si concluse eon la deportazione degli Autariati sul monte 
Orbelo ad opera di Cassandro. Da Teofrasto (ap . Sen .  Nat. 3 , 1 1 ,3 ;  cf. Plin. Naf. 3 1 ,53 [30] ) ap
prendiamo ehe Cassandro fu impegnato in uno seontro con una gens Callorum sul mon te Emo ; 
ma non si puo trattare della stessa guerra , in quanta Cassandro ed i Gall i ,  ehe erano in guerra tra 
loro, avrebbero avuto nel eontempo gli stessi nemiei, eioe gli Autariati .  E probabile, quindi, ehe 
Polieno abbia riferito ad un eonflitto tra Galli ed Autariati, eollocabile nell 'u ltimo quarto deI 
IV seeolo, 10 stratagemma ehe Teopompo riportava a proposi to di un eonflitto t ra Galli e popo
lazioni i l l iriehe, databile agli inizi degli anni 50 de llo stesso seeolo. AII 'u ltimo deeennio, invece, 
va datato 10 seontro sull'Emo tra i Galli  e Cassandro, di eui paria Teofrasto. La eon fusione puo 
essere stata propiziata dal fatto che Ardiei ed Autariati erano confinanti (Strab. 7 ,5, 1 ;  C 3 1 3 ) .  E 
interessante notare ehe , seeondo Diodoro ( 16,94,3 ) ,  Filippo sarebbe stato assassinato eon un 
pugnale di forma 0 origine eeltica, la xEAnx� �.l.(ixmQa; cf. Dobeseh 1 991 , 36. 

89 Strab. 7,5 , 1 -2; C 3 13 e 7,5,5-7; C 3 1 5-3 1 6 ;  cf. anche App. 1ll. 3 (7 ) ;  Tomasehe k 1 896, 2593 ; Grilli 
1 986, 1 40-1 43; Cataldi 1 987, 576-578 e nota 66. 

90 Cf. Dobeseh 1 99 1 , 35-36 ; Szab6 ' 1 99 1 , 303 . 
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335 e poi ne1 323, ma anehe ai eonflitti eon Cassandro e eon Lisimaeo, e soprat
tutto all'improvviso verifiearsi delle devastanti ineursioni di poderosi eontin
genti eelti in  Maeedonia ed in Greeia nei primi deeenni deI  III seeol09 1 •  

1 1  motivo dell' invio d i  una legazione da  parte dei Celti ba1caniei ad Ales
sandro nel 335 non e diffieile da individuare. La eampagna militare ehe il re 
maeedone stava eondueendo eon energia nei Ba1cani deve aver destato nelle 
popolazioni eeltiche una eerta preoeeupazione, soprattutto perehe ignoravano 
gli obiettivi strategiei ehe questi s i  era dato. L'offerta di amicizia ed alleanza 
aveva 10 scopo di seongiurare un eventuale attaeco deI re maeedone eontro le 
loro sedi, ma probabilmente anehe di proporgli l 'arruolamento di mereenari . 
L'ineontro eon A lessandro ehiari ehe i suoi obiettivi erano limitati e non in
c1udevano un' ineursione nel territorio dei Celti; e eia pua spie gare, co me si e 
detto, l 'atteggiamento arrogante degli ambaseiatori eelti . 1 1  re strinse, eo
munque, eon i Celti un trattato di cpLAla e di aUllllaXla, ma, a differenza dei Tri
balli ,  dai quali pretese la eonsegna di ostaggi e la fornitura di truppe seelte ehe 
poi utilizza nella spedizione in Oriente, non aeeetta dai Celti ostaggi 0 truppe .  
Era una seelta politiea aeeorta:  sfruttando l 'ostilita , g ia  in atto da tempo, tra po
polazioni eeltiehe e stirpi illirieo-traeie, Alessandro poteva ora eontare su di un 
alleato alle spalle dei popoli ehe si erano da poeo sollevati e potevano tornare a 
farlo, non appena si fosse allontanato dalla zona. Con i Celti, alleati di Alessan
dro, alle spalle eostoro diffieilmente si sarebbero sollevati di nuovo eontro la  
Maeedonia. 

Circa dodiei anni dopo, nella primavera deI 323, troviamo aneora degli am
baseiatori eelti presso Alessandro, da poeo tornato dalla sua spedizione in In
dia. 11  re maeedone, dopo aver eonquistato l ' impero persiano ed essers i spinto 
eon il suo esereito ai eonfini dell 'eeumene, e ora impegnato ad organizzare il 
suo impero e a preparare nuove imprese. Nello stesso periodo giungono presso 
di lui, in luoghi e momenti diversi, numero se legazioni ,  per rendergli omaggio e 
eongratularsi eon lui dei suoi sueeessi ,  ma anehe per altri e piu speeifiei obiettivi . 
Tra queste legazioni la tradizione annovera anehe quella dei Celti . 

I l  primo punto da aec1arare in merito a tale ambaseeria e quello della sua 
storieita, il seeondo e quello della regione di provenienza e terzo quello dello 
seopo e del signifi eato storieo. 

In altra sede92 ho eereato di evidenziare il fatto ehe la tradizione sulle am
baseerie ad Alessandro deI 323 non e unitaria: registriamo una tradizione, 
eonservataei da Arriano, ehe risale alle sue fonti prineipali , Tolemeo di Lago ed 
Aristobulo di Cassandrea, ed un'altra, ehe eompare nel filone storiografieo re
lativo ad Alessandro, ehiamato per eonvenzione 'Vulgata' ,  ehe si ritrova in 
autori eome Diodoro, Trogo-Giustino, Curzio Rufo ed in parte anehe in Ar-

91  Diod. 20, 1 9, 1 ;  22,9, 1 ss.; Sen. Nat. 3 , 1 1 ,3; Plin. Nat. 3 1 ,53; Paus. 10,1 9,5ss.; cf. Vulic 1 926, 233ss.; 
Segre 1 927, 18ss.; NachtergaeI 1 977 .  

92 Alessandri 1994, 2 1ss. e 1 995 , 77ss.; sulle ambascerie dei  323 ad Alessandro cf. anche Brunt 
1983, 494-499; Bosworth 1988, 1 65-167. 
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riano. Questo ramo della tradizione, che in qualche misura si ricollega a Cli
tarco, e a sua volta segnato da una varieta di articolazioni e fasi di sviluppo, pur 
nella sostanzialmente uniforme impostazione di fondo del l 'interpretazione sto
rica. Sul tema delle ambascerie deI 323 emerge chiaramente una diversa carat
terizzazione dei due filoni della tradizione: mentre le fonti principali di Arriano 
registrano, qui come altre volte, l ' arrivo delle varie legazioni nei singoli mo
menti , senza particolare enfasi e, talvolta, addirittura senza indicarne l 'ogget
t093, la tradizione vulgata, che e qui rappresentata da Diodoro, Trogo-Giustino 
ed in parte dalla testimonianza di Arrian094, ha operato, invece, una concentra
zione delle varie ambascerie in un uni co episodio. Diodor095 annota: ES 
amxafl<; aXEÖov "Lii<; OLXO'U�EVfl<; �xov JtQEaßa<;. La stessa prospettiva com
pare anche in Trogo-Giustin096 (Ab ultimis litoribus Oceani Babyloniam rever
tenti nuntiatur legationes . . .  adventum eius Babyloniae opperiri. A deo universum 
terra rum orbem nominis eius terror invaserat, ut cunctae gentes veluti destinato 
sibi regi adularentur. Hac igitur ex causa Babyloniam festinanti, velut conventum 
terrarum orbis acturo ,  . . . ) ed in Arrian097, secondo il quale l 'arrivo di tante dele
gazioni avrebbe fatto pensare ad Alessandro ed ai suoi cortigiani che senza 
dubbio si era costituito un impero universale (xal "Lon: �aAl(J"LU atnov "LE 
UVL(� 'AAESUVÖQov XUl "Loi:<; a�ep' uV"tov epaviival Yii<; "LE aJtaafl<; xal 
1tuAaaafl<; XUQLOV) . 

La testimonianza di Diodoro, in particolare, evidenzia una certa evolu
zione al l ' interno della tradizione vulgata sul tema delle ambascerie deI 323. Lo 
storico di Agirio, che organizza il capitolo sulle ambascerie in uno schema, 
nell'ambito deI quale i dati delle fonti sono rielaborati al fine di enfatizzare i l  
tema deI conventus terrarum orbis alla corte di Alessandr09�, elenca dapprima 
le motivazioni delle ambascerie, poi le varie legazioni e, infine, anno ta che Ales
sandro fisso un ordine di precedenza in base al quale dare udienza ad esse : tale 
ordine era determinato dal l ' importanza dei motivi per i quali le singole delega
zioni erano venute99 .  

93 A lessandri 1 994, 35-36. 
94 Arr. Anab. 7 , 15,4-5, in partieolare da xai. KaQXllÖOvLo1J� . . .  fino a . . .  xai. {}-aAaooll� XUQLOV. 

Sulla derivazione di  questa sezione dalla tradizione vulgata cf. Alessandri 1994, 24-28. 
95 Diod. 17 , 1 13 , l. 
96 l ust .  12 , 13 , 1 -3 ;  efr. Oros. 3 ,20, 1-3 (ehe riprende quasi alla lette ra Giustino. Dei  resto, 10 stesso 

Orosio denuneia la sua eonoseenza ed utilizzazione di Giustino in 4, 6,6) .  
97 Arr. Anab. 7 , 15,5; cf. Alessandr1 1 994, 25-26. 
98 Ma non e escluso ehe una tale organizzazione dei tema delle ambaseerie fosse gia presente nella 

fonte diodorea. Potrebbe non esse re easuale i l  fatto ehe Arriano (Anab. 7,1 5,5) ,  a proposito 
dell 'ambaseeria romana, notizia ehe egli rieava da Aristo ( FGrHist 143 F 2) e Asclepiade 
( FGrHist 144 F 1 ) ,  parli di Alessandro EVt1JXOVTa Tai:� JtQEOßELm�. E assai probabile ehe il 
contesto sia 10 stesso di Diod. 17 , 1 1 3,3-4, ci oe quello dell 'udienza generale data alle ambasee
rie . 

99 Diod. 1 7, 1 13 , 1-3; cf. Alessandr1 1995, 82ss . 
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In Diodoro, dunque, troviamo due elenehi di motivazioni, uno eonnesso 
eon l 'arrivo delle delegazioni e l ' altro eon l 'ordine di preeedenza fissato da 
Alessandro per l 'udienza generale. I due elenehi, perb, non eoincidono e eib fa 
pensare ehe 10 storieo di Agirio abbia eontaminato due filoni della tradizione 
vulgata rappresentanti, probabilmente, di altrettanti stadi della stessa: un 
primo, nel quale si sviluppava il tema dell 'eeumenieita delle diverse legazioni, 
ognuna eon speeifiehe motivazioni, ed un seeondo, nel quale si introdueeva 
anehe il tema dell 'omaggio universale ad Alessandro nel eorso di un'uniea 
udienzaJOo. Che nel seeondo l ' intenzione ideologizzante faeesse aggio sul dato 
storieo risulta chiaramente dal fatto ehe tra gli ambasciatori rieevuti nel eorso di 
questa cerimonia figurano anche gli Epidaurii, ehe inveee avevano gia ineon
trato Alessandro alla fine dei 324, nel eorso deI suo trasferimento da Eebatana a 
Babilonia 1 0 1 . 

Quanto evidenziato non e irrilevante rispetto al problema della storieita 
delle legazioni ad Alessandro dei 323: la registrazione anodina delle ambasee
rie presente nelle fonti prineipali di Arriano assieura un buon grado di affidabi
lita, mentre la manipolazione ideologizzante ehe caratterizza le versioni della 
Vulgata fa sorgere legittimi sospetti sulla loro affidabilita. Cib non signifiea ehe 
le notizie presenti nella Vulgata, per i l  solo fatto ehe presentano un'evidente 
manipolazione ideologiea dei dati, siano da rigettare in bloeeo ed aprioristiea
mente, bens! ehe la loro affidabilita dev'essere aeclaraia easo per easo. Per altro 
verso, va rieonoseiuta alla tradizione vulgata l 'aeuta intuizione ehe le legazioni 
dei 323 avevano oggettivamente un significato storieo ineommensurabilmente 
piu aho di quello delle altre ehe in preeedenza erano giunte presso Alessandro. 
Pertanto, le legazioni attestate dalle fonti prineipali di Arriano e precisamente 
quelle dei Libyi, dei Brettii, dei Lueani e degli Etrusehi, nonehe quelle prove
nienti dalla Greeia sono sieuramente storiche, in quanta storiografieamente af
fidabili, mentre la storicita di quelle attestate dalla tradizione vulgata e cioe da 
Diodoro, Trogo-Giustino e da una sezione della testimonianza di ArrianoJ02 
non e automatieamente assieurata, ma, eome si e detto, dev'essere verificata 
easo per caso l03 •  

Tra le ambaseerie attestate solo dalla tradizione vulgata vi  e anche quella 
dei Celti e non e maneato chi ne ha messo in dubbio la storieita l04• Ma un'analisi 

100 E probabile ehe a questo seeondo stadio appartengano anehe Aristo ed Asclepiade, ehe par
lano dell 'ambaseeria romana ad Alessandro; cf. supra nota 93. 

101 Arr. A nab. 7, 14,6; cf. Alessandri 1994, 29-32 e 1 995, 82-83. 
102 Arr. A nab. 7 , 15 ,4 ss. si puo dividere in tre sezioni, la prima relativa alle ambaseerie dei Libyi e a 

quelle provenienti dall 'ltalia, ehe risale alle fonti prineipali ,  la seeonda relativa alle ambaseerie 
dei Cartaginesi e di altri popoli, tra eui i Celti, ehe deriva dalla tradizione vulgata, ed una terza 
relativa al l 'ambaseeria dei Romani, ehe Arriano esplieitamente diehiara di riprendere da Ari
sto ed Asclepiade.  Su questa analisi cf . Alessandrl 1994, 24ss. e 32ss. 

103 Cf. Alessandrl 1 994, 36. 
104 Tarn 1948, 374-375; Sordi 1985 , 212 ,  nota 2.  
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attenta delle fonti dimostra, in verita, ehe non c i  sono elementi fondati per una 
tale eonclusione. 

DiodoroJ05, a proposito delle ambaseerie provenienti dall 'Europa, diee ehe 
inviarono ambaseiatori EU ÖE 'DJ.'UQLOl XUl T<DV JtEQl TOV 'AÖQLUV 
OLXOUV1:WV OL JtAdo'U�, 1:(1 TE 8QQ.xtu YEVy\ XUl TWV JtAy\OlOXWQWV rUAU
TWV, WV TOTE JtQWTOV Ta YEVO� Eyvwo1tY\ JtuQa TOt:� "EAAy\OlV . Trogo-Giu
stinol 06 paria inveee di legazioni Hispaniarum, Siciliae, Galliae, Sardiniae ed Ar
riano107 rieorda, tra gli altri, XUl KEATOU� XUl " Ißy\Qu�, lJJtEQ CPtALU� ÖEy\OO!lE
vou�· WV Ta TE OVO!lUTU XUl Ta� OXEua� TOTE JtQWTOV ocp1ti'jVUt JtQO� 
'EAA�VWV TE XUl MUXEÖOVWV. 

Non pua sfuggire i l  fatto ehe le tre notizie, pur derivando dallo stesso ramo 
della tradizione, presentano delle differenze di fondo, a mio avviso signifieative. 
Infatti ,  Diodoro parIa solo dei Galati e l i  inserisee in un eontesto di popoli bal
eaniei : gli I l liri, la maggior parte dei popoli stanziati JtEQL TOV 'AÖQLUV, le genti 
traeie, di eui i Galati sarebbero JtAy\OlOXWQOl. Trogo-Giustino ed Arriano par
lano, inveee, dei Celti e degli Iberi, beninteso quelli ehe abitavano l 'Iberia e la 
Gallia L08 . E evidente ehe Diodoro non ha motivo di preeisare la provenienza dei 
Galati 1 09 e di non eitare gli Iberi, se non per i l  fatto ehe eos! trovava nella sua 
fonte; e eia risulta tanto piu signifieativo, se si eonsidera l 'assunto iniziale da eui 
parte il eapitolo diodoreo sulle ambaseerie, quello dell 'omaggio universale ad 
Alessandro: ES aJtaoy\� 0XEÖOV Ti'j� OLXO'U!lEVy\� �xov JtQEOßH�. Perehe in
trodurre elementi ehe avrebbero potuto infieiare la visione eeumeniea delle 
ambaseerie? L'uniea spiegazione possibile e ehe Diodoro definisee i Galati 
JtAy\OlOXWQOt dei 8QQ.xtu YEVy\, solo perehe eos! l i  definiva la  sua fonte l l o .  

D i  tono ben diverso sono le annotazioni di Trogo-Giustino e di Arriano: 
poiehe l 'omaggio era universale, era ovvio ehe le ambaseerie provenissero 
dal l 'estremo Oeeidente. DeI  resto, Trogo-Giustino enfatizza l 'omaggio portato 
dal l 'estremo Oeeidente ad Alessandro ab ultimis litoribus Oceani revertenti. 

105 D iod. 17, 1 13,2. 
106 lust. 12, 13 , 1 ;  cf. Oros. 3,20, 1 -3 e 8. 
107 An. Anab. 7, 1 5,4. 

108 Mi sembra, eomungue, signifieativo il fatto ehe Arriano eiti i Celti subito dopo gli Seiti europei .  
109 Tarn 1948, 375, ritiene ehe ltAllOloxwgwv sia una «enoneous insertion» di Diodoro e ehe i Ga-

la ti di Diodoro al tri non sarebbero ehe la Gallia di eui paria Trogo-Giustino. Va osse rvato, 
pero, ehe gui Diodoro paria di raAUTat (Arr. Anab. 7, 15 ,4 li ehiama inveee KEAwl),  mentre a 
proposito degli aiuti inviati da Dionisio I ai Laeedemoni nel 369 (Diod. 1 5,70, 1 )  paria di KEAwl. 
E evidente ehe gui Diodoro stia seguendo pedisseguamente la sua fonte e ehe, pertanto, 
ltAllOloxwgwv non sia una sua aggiunta, ma una preeisazione gia presente nel la sua fonte. Cf. 
B runt 1983, 498-499. 

1 10 Alessandr1 1 994, 29. E interessante notare ehe Diodoro ( 1 7,8, 1 ), a proposito della eampagna di 
Alessandro nei Baleani dei 335 , rieorda ehe il giovane re maeedone, dopo aver sottomesso degli 
Ettvll eg�XLa, si rivolse eontro la Peonia, I'liliria e Ta<; 0f.l0g01J<; WUTat<; xwga<; e dopo aver 
sottomesso i barbari ehe si erano ribellati UltllXOO1J<; ltuvw<; T01)<; ltAllOwxwg01J<; ßagßugo1J<; 
EltOlijoaw. Non e escluso ehe ci sia un'allusione ai Celti , ehe avevano siglato eon Alessandro il 
trattato di <plAla e di OUf.lf.laxLa, di eui parIava Tolemeo. CL supra nota 13 .  
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Un'elaborazione - speeulare rispetto a Giustino, ma signifieativamente eonver
gente sul piano ideologieo - deI tema ritroviamo in Orosio" ' ,  attento lettore di 
Giustino, quando rieorda l 'omaggio ehe i legati lndorum et Scytharum, toto 
orbe transmisso, resero ad Augusto a Tarraeona, restituendo a questi la gloria di 
Alessandro, quem sicut Hispanorum Gallorumque legatio in medio Griente 
apud Babylonam contemplatione pacis adüt, ita hunc apud Hispaniam in Gcci
dentis ultimo supplex cum gentilicio munere eous Indus et Scytha boreus oravit. 

Ma possiamo andare piu oltre. Diodoro l l2 ,  a proposito degli ambaseiatori 
galati ,  annota ehe «allora per la prima volta gli E lleni eonobbero queste po
polo» .  Analoga annotazione ritroviamo in Arrian0 1 l 3, ma riferita sia ai Celti ehe 
agli Iberi, «di eui allora per la prima volta i Greei ed i Maeedoni sentivano il 
norne e vedevano l 'abbigliamento». Si tratta di analogie, ehe indubbiamente 
denuneiano una fonte (0 una tradizione) eomune, ma ehe risultano aneor piu si
gnifieative in quanta presentano i earatteri deI c1iehe ,  e per di piu applieato a 
preseindere dal eontesto. Infatti, tante Diodoro quanta Arriano avevano gia 
fatto menzione in preeedenza di eontatti tra gruppi di Celti (e, seeondo Arriano, 
anehe di Iberi) e popolazioni greehe e maeedoni .  E si tratta di eontatti di un 
eerto peso e non eerto marginali od oeeasionali . 

Diodoro 1 l 4  aveva parlato di Celti e di Iberi, a proposito della ßOtl{}Ha in
viata da Dionisio I ai Laeedemoni nel 369 e distintasi nella eampagna militare. 
Una seeonda ßOtl{}ELa di Celti venne inviata l 'anno sueeessivo ed ottenne dei 
sueeessi militari agli ordini di Arehidamo1 15 •  Anehe Arriano, eome abbiamo 
visto, nel primo libro aveva parlato dei Celti , deserivendone le earatteristiehe fi
siehe e morali ,  a proposito della loro ambaseeria ,  ehe raggiunse Alessandro 
sulle rive deI Danubio ne1 335 l l6 •  E evidente, dunque, ehe l ' annotazione relativa 
aHa meraviglia dei Greei e dei Maeedoni aHa vista dei Celti e degli Iberi, per i l  
fatto ehe l i  vedevano aHora 'per la prima volta' ,  non ha  akun sense in D iodoro 
ed Arriano, se non la si fa risalire ad una tradizione eomune, ehe in queste easo 
non puo essere ehe la e.d. Vulgata 1 1 7 •  Va pe ro notato ehe, mentre in Diodoro il 

1 1 1  Oros. 6,2 1 , 1 9-2 1 .  
1 1 2  Diod. 1 7 , 1 1 3,2. 
1 1 3 Arr. Anab. 7 , 1 5 ,4. 
1 1 4 Diod . 1 5,70, 1 :  EX öE 1:fic; LLXEAl.ac; KEAwL xaL "Iß'IlQEC; ÖWXI.ALOL Xa1:EnAE1JOaV dc; KOQ Lv-frOV , 

Exnqtcp{}Ev1:EC; uno ßLOV1JOI.01J WÜ l:1JQavvou OU!l!.wxfiom AaXEÖm!lOVI.OLC;, dc; !lfivac; 
nEV1:E WUC; !lLO{}OUC; dA11CP01:EC; ... ; cfr. Xen. Hell. 7 , 1 ,20 e 22. 

1 1 5 Cf. Xen. Hell. 7,1 ,28-3 l .  
1 1 6  Arr. Anab. 1 ,4,6-8. 
1 1 7 Cf. Kornemann 1919, 21 5-216; Sordi 198 1 /82, 5ss.; A lessandri 1 994, 26ss.; una situazione ana

loga registriamo a proposito della restituzione ai Greei dei eimeli sottratti da Serse e trasferiti in 
Asia, tra eui in partieolare quella delle statue in bronzo dei t irannieidi agli Ateniesi. I n  Anab. 
3 , 16,7-8, Arriano annota ehe Alessandro, giunto a Susa nel 33 1 ,  s'impadroni dei tesoro reale e 
di altri eimeli, tra eui le statue dei t irannieidi, ehe restitui ad Atene (si tratta dei gruppo eseguito 
da Antenor, su eui cf. Moggi 1 97 1 , 1 7-63; 1 973, 1-42, in  part. l 1ss.; Gafforini 1 989, 1 7-23) .  Ar
riano, inoltre, preeisa anehe il luogo in eui le statue furono eolloeate e dove, a quanta pare, sta
vano aneora ai suoi tempi. Ma questa testimonianza non si aeeorda eon l 'altra dello stesso Ar-
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c1iehe e applieato ai soli Celti, in Arriano riguarda anehe gli Iberi "8. Ne dob
biamo dedurre ehe l 'ampliamento a fini ideologizzanti deI dato, ehe inizial
mente riguardava solo i Celti, e opera della fonte speeifiea di Arriano. 

La eonc1usione da trarre e , allora, ehe la delegazione dei Celti ad Alessan
dro e storiea ,  mentre non 10 e quella degli Iberi. Inoltre, per quel ehe riguarda la  
provenienza, mi sembra inevitabile aeeettare l ' indieazione diodorea, ehe fa 
giungere la  delegazione dei Celti dalla penisola balcaniea, da una regione eonfi
nante eon l a  Traeia e eon gli Illiri, e non dalla  Gallia. Ulteriore deduzione e ehe 
si tratti delle stesse popolazioni ehe ne1 335 avevano inviato ad Alessandro la le
gazione, di eui abbiamo gia parlato. 

In merito allo seopo della legazione eel tiea deI 323, da Diodoro non pos
siamo rieavare informazioni speeifiehe, in quanta 10 storieo di Agirio fornisee 
l 'eleneo delle ambaseerie separat amen te dalle motivazioni, ehe a loro volta 
sono distribuite, eome abbiamo visto, in due diversi elenchi I l 9,  peraltro non eoe
renti tra loro. Non sappiamo se questa organizzazione deI tema delle ambasee
rie ad Alessandro deI 323 sia opera di Diodoro 0, piu probabilmente, fosse gia 
presente nella sua fonte, ma e eerto ehe in merito alle motivazioni la Vulgata era 
piu esplieita e dettagliata rispetto alle fonti prineipali di Arriano, in genere poeo 
attente 0 retieenti su questo aspetto, speeialmente a proposito delle ambaseerie 
giunte nel periodo finale della vita deI re maeedone l 20. Un eonfronto tra Ar
riano e Diodoro, tuttavia, permette di raggiungere qualche risultato. Arriano, 
in un passo ehe deriva sieuramente dalla Vulgata, aeeenna al le ambaseerie dei 
Cartaginesi, degli Etiopi, degli Seiti Europei ,  dei Celti e degli Iberi: xul, KaQ
XYlÖOVlO1J<; 'tou JtQEOßEUOUL AEynuL xul, uJto Al{homuv JtQEOßH<; E)":{h:t:v 
xul, LXlJ'&WV 'tWV EX tfj<; Eu QwJtYl<;, xul, KEA'tOV<; xal, "IßYlQu<;, iJJtEQ <pLAlUC; 
ÖEYlOO!lEV01J <; J 2 1 .  Poiehe 10 storieo distingue questo gruppo di ambaseerie da 
quello sueeessivo, dei eui eomponenti non fa i nomi , ma ne indiea la motiva
zione, eioe la riehiesta di arbitrato rivolta ad Alessandro, dobbiamo eredere ehe 
la proposta di trattati di <pLAla eostituisse anehe la motivazione presente nella 
fonte arrianea.  Tale riehiesta sembrerebbe attribuita da Arriano a tutte le am
baseerie eitate, anehe se sulla storieita di qualcuna di esse (ad esempio, quella 

riano (A nab. 7 , 19, 1-2) ,  secondo cui la restituzione dei cimeli ai Greci e ,  in partieolare , delle sta
tue dei tirannicidi e del simulacro di Artemide Celcea agli Ateniesi sarebbe avvenuta in occa
sione delle ambaseerie ad Alessandro nella primavera de1 323. Anche in questo caso si puo pen
sare ad una svista di Arriano, il quaIe sarebbe stato indotto dall 'util izzazione di una fonte della 
Vulgata a registrare nuovamente un fatto ehe ave va gia riportato in preeedenza. Cf . sulla que
stione,  B osworth 1 980, 3 1 7-3 19 e Alessandrl 1 994, 27 nota 24. 

1 1 8 La novitas e una connotazione pecul iare dei Galli. La ritroviamo, ad es. ,  in Liv. 5 ,35,4 ( Clusini 
novo bello exterriti, cum multitudinem, cum formas hominum invisitatas cernerent et genus ar
morum) e 5 ,35,6 ( . . .  sed melius visum bellum ipsum amoveri si posset, et Gallos novam genrem 
pace potius cognosci quam arrnis). 

1 1 9 Forse rappresentativi di due diversi filoni della tradizione; d. Alessandrl 1995, 82ss. 
1 20 Cf. in dettaglio A lessandrl 1995, 80ss. 
1 2 1  An. Anab. 7 , 15 ,4. 
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degli Etiopi) si potrebbero avanzare delle riserve. Tuttavia, non si puo esc1u
dere ehe Arriano abbia esteso a tutte le legazioni deI gruppo la motivazione ehe 
nella fonte trovava esplicitamente riferita solo all 'ambaseeria dei Celti e degli 
Iberi. Un'analisi deI testo, infatti, permette di notare ehe le ambaseerie di 
questo gruppo, a parte quella dei Cartaginesi , che ha un ovvio rilievo, sono ac
coppiate a due a due: Etiopi e Seiti Europei, Celti ed Iberi. E solo a quest'ultim a  
coppia sembra ehe si debba riferire I 'annotazione unEQ <plAlU� ÖE'l100!-lEV01J�.  
Se passiamo agli elenchi delle motivazioni presenti in Diodoro, notiamo che l a  
seconda motivazione presente nel primo eleneo riguarda gli aAAOl ÖE CPlAlU� 
xuL 01J !-l/lUXlU� TdtE/lEVOl. Non e difficile ammettere ehe tra eostoro ci fossero 
anche i delegati eelti. 

Perehe popolazioni celtiehe stanziate nei Ba1cani avrebbero dovuto in
viare una delegazione ad Alessandro fino a Babilonia, per ehiedergli di stipu
lare un trattato di CPlAlU xuL 01J/l/lUXlU? La risposta a questo quesito mi sembra 
ovvia .  A differenza della missione deI 335 , inviata ad un giovane re per assieu
rarsi delle sue intenzioni e per stipulare un trattato tra pari , ora si trattava di 
rendere omaggio al vineitore e eonquistatore dell'Oriente, eol quale rinnovare 
il trattato di amieizia e di alleanza siglato dodici anni prima. I l  tono e I'atmo
sfera erano completamente diversi , ma la coineidenza degli interessi rimaneva 
la stessa. Anehe in questo caso dobbiamo eredere ehe Alessandro rispose posi
tivamente alle 10ro richieste: avere alleati fedeli nel euore dei Ba1cani gli 
avrebbe consentito di controllare quell 'area delieata deI suo impero, tanto piu 
ehe in quel periodo la situazione nella regione doveva essere tutt'altro ehe tran
quil la 122 • 

La morte deI giovane re e soprattutto le lotte tra i Diadoehi sconvolsero gli 
equilibri nell 'area ba1caniea e privarono la Macedonia di una guida sicura e ca
pace. S i  determinarono cosi i presupposti per le devastanti invasioni galliche, 
quella deI 280, che porto aHa disfatta ed aHa morte di Tolemeo Cera uno, e 
quel la deI 279, che giunse a minaceiare i l  santuario di Delfi 1 23• 

Alessandrl 1994 

Alessandrl 1 995 

Anello 1 980 
Anello 1 984 
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