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LINDA IAPICHINO 

La "guerra psicologica" den' Anabasi di Senofonte 

Modalita di difesa e offesa, strumenti di difesa e offesa, utilizzo 
particolare delle armi e l'ideologia legata aHa guerra ed alle armi 

Introduzione 

Benehe si presti a varie interpretazioni 1, l' Anabasi di Senofonte rimane un "memo
riale di guerra" e, pertanto, una chiave di lettura da privilegiare resta quella militare. 

I dotti commentatori dell'antichita traevano da quest' opera lessemi ditattiche mili
tari, ma sottolineavano, forse, soprattutto 10 spessore morale di Ciro e degli strateghi 
ellenici2. Gli storici moderni, invece, si sono interessati per 10 piu della struttura e 
dell' organizzazione militare dei mercenari greci3, delloro ordinamento interno, quale 
comunita sociale itinerante4, deI funzionamento dei Diecimila come unita militare e 
delloro equipaggiament05, inJioe delle loro caratteristiche, ehe li rendono un'anti
cipazione delle (rllppe mercenarie dei IV sec. a.c.6. 

Un aspetto degno di approfondimento, in quanta solitamente trascurato da chi si 
occupa di guerra nel mondo antico, e quello relativo aUa "gllerra psicologica" (prg. 1). 
La guerra e infatti anche un "gioco" di abilita e di astuzia per conquistare la vittoria, al 
cui intento l'elemento psicologico ha un ruolo importantissimo. 

CoroHario di questo aspetto deHa gllerra sono le "Modalita di difesa e offesa" (prg. 
2), in quanto, per creare uno stato di agitazione e delle concrete difficolta nell 'avver
sario, si possono sfruttare militarmente due elementi naturali opposti: l' "acqua" e il 
fuoco. 

Affrontando la tematica degli "Strumenti di difesa ed offesa" (prg. 3), ci si propone 
di superare la communis opinio ehe gli strumenti di guerra debbano comprendere solo 
l'equipaggiamento militare in toto, ossia le armi, l'armatura e/o l'abbigliamento con 
cui ci si arma per affrontare il nemico. In realta un accurato esame dell'opera ci con
sente di includere in questa definizione anche tutti quegli strumenti, ehe possono tras
formarsi in un' arma se vengono usati per offendere un avversario 0 per difendersi da 

1 Secondo Erbse (1966) e Breitenbach (1966) si tratta di un'apologia, scritta da un 
ateniese, per giustificarsi di aver militato al soldo di un persiano filospartano; Luccioni (1947), 
invece, vi estrapola le opinioni politiche e filosofiche di Senofonte; Manfredi (1986) e 
Maximova (1956) privilcgiano una lettura dal punto di vi ta lopografico ed etnografico. 

2 Dion. Hal., Lel/era a Pompeo Gem;llo IV 777; Dio Crys. XVITI 14-17; Eunap., Vitae 
SophisfClrtl/ll 453 (Boissonade). . 

3 Cou 'in 1905; Parke 1933; Roy 1967,287-323; Marinovic 1988. 
4 Nussbaum 1967. 
5 Anderson 1970. 
6 Perlman 1976-1977,241-284. 
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lui, sia egli un nemico 0 un compagno d'arme (gli scontri intestini sono frequenti in 
un esercito indisciplinato e assillato dal problema deHa sopravvivenza edel bottino). 
Si analizzeranno, quindi, prima gli strumenti di offesa e difesa piu pericolosi per la 
vita umana (asce, spiedo da buoi, travi di legno, tizzoni infuocati), poi quelli che 
feriscono senza uccidere (pietre percosse, bastoni, sferza). 

NeUa sezione dedicata all'"Utilizzo particolare delle armi" (prg. 4) si analizzano, 
invece, i casi in cui le armi possono essere trasformate in uno strumento di offesa 
polivalente (frecce mutate in giavellotti), 0 in uno strumento pacifico (lance usate 
come bastoni), 0 in qualcosa che pub servire ad atterrire psicologieamente il nemico 
(rimbombare degli scudi, armi per mutilare i cadaveri), ma ehe diviene, oltre che sim
bola di vittoria (trofei) e di aHeanza (armi nei giuramenti), strumento ludico (danze in 
armi), 0 pub essere utilizzata a scopo di luero (vendita delle armi). 

Infine (prg. 5), ho voluto raccogliere un'antologia di espressioni, estrapolate per 10 
piu dai discorsi di Senofonte e di Klearchos; una raccolta di aforismi, che rivelano 
l'atteggiamento psicologico, quella molla che ha guidato questo esercito mercenario 
neUe sue peripezie. Queste affermazioni, semplici e tuttavia pregne di are re hellenike, 
sottolineano ogni volta che 10 seopo prineipale ehe anima tutto l'esereito e il desiderio 
di vivere 7; e questo diritto aUa vita, in territorio nemieo, si pub difendere solo im
pugnando le arrni, unieo bene rimasto. Per mezzo di queste ami ehe fedeli il soldato 
pub anehe procurarsi il cibo per continuare a combattere, finche ce ne sara bisogno. 
La sopravvivenza di un esercito si regge, tuttavia, anche su alcune norme insopprimi
bili: l'unione e la disciplina. Ma la chiave di volta, ehe rovescia tutte le situazioni 
negative, e soprattutto il coraggio di andare incontro al nemico senza temere la morte, 
fiduciosi che la vittoria garantira e salvezza e possibilita di arricchimento. 

1. La guerra psicologica 

1.1 L' azione dei colore suHa psiche e l' attacco improvviso 

Se il colore esercita un'azione sul senso deHa vista e, per suo tramite, sull'animo 
umano, un attacco inaspettato crea uno stato di agitazione ed un senso di panico, che 
pub risolversi neUa fuga, originata da una sensazione di impotenza. 

NeU' Anabasi vi sono due episodi ehe mettono in rapporto un forte impatto visivo, 
di tipo impressionistico, con l'avvicinarsi minaccioso dei nemico: la parata di Ty
riaeon (1.1.1) e la comparsa dell'esercito di Artaserse (1.1.2). 

1.1.1: Nel prima episodio il c1ima e disteso. Sfruttando il suo denaro8 ed il suo 
fascino femminile9, la regina cilicia Epyaxa tenta di accattivarsi I' amicizia di Ciro il 
Giovane. Essa mira da un lato ad evitare la traversata ostile deHa sua terra da parte 
delle forze ciree, dall'altro a seoprire il reale obiettivo deHa spedizione; e COSt, vo-

7 Cf. Xen. , An. I]( 2.39. 
8 Thompson (1964, 22-25) ritiene ehe la regina venga solo per negoziare. L'affermazione 

ehe avesse donato XPlJWx't<X 7tOAAa e aeeompagnata - egli osserva - da EAEYE'tO, "si dieeva"; 
per eui Senof()lltt:, ignorando gli avvenimenti, si arobbc affidalO a diceric c a eongcuure. 

9 Seeond ßurabino (1992, 487 n. 51) la rclazi ne tra Ciro ed Epyaxa e vera. anzi fu 10 
stesso marito a spingerla tra le sue braeeia, per assieurarsi dei vantaggi nel easo di un suo 
avvento al trono. 
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lendo rendersi conto dell'effettiva potenza di quell'esercito composito, prega Ciro di 
organizzare una parata militare. Costui l'accontenta di buon grado, contando di veri
ficare in tal modo la reazione che i Greci suscitano sui Barbari. Cosl, mentre la regina 
assiste dal suo carro coperto, Ciro, montato sul suo carro da guerra, passa in rassegna 
le truppe greche e barbare. 

I soldati greci, aHineati su quattro file, assumono l'aspetto di un esercito "ctivino". 
Le loro armature e le loro armi di bronzo emettono bagliori luminosi, i loro chiton i 
rossi spirano un'aura aggressiva e solenne. Accresciuto dalla calura estiva, uno stato 
di eccitazione cattura l'animo degli spettatori e dei soldati. Pertanto, quando Ciro or
dina di spianare le arrni e viene suonata la tromba, i Greci si lanciano aHa carica con le 
lance in resta e, aumentata la cadenza, spontaneamente giungono, urlando, verso le 
tende. I Barbari, cosl, passilno ex abrUf}IO daH'ammirazi ne estalica per queH'esercito 
aHa sensazioll di divenire vittime ignare di un allacco ina peltato. La paura 10 li 
spin ge ad una fuga disordinata. Ma le risa dei soldati greci mitigano e sdramma
tizzano l'angosciata reazione di quella gente. 

Lo stupore della regina 11 nei confronti delle splendore e dell' organizzazione dei 
Greci, la sua fuga ponlanea e allarll1ata di fronte aHa loro azione improvvisa, piutto
SlO eh' essere spiegaLi Com qualche studioso ha redu(o 12, con il fatto che gli opliti 
le erano sconosciuti, sono in realta il frutto di una reazione psicologica naturaJe, rap
presentano I'effetto in un certo modo normale per un non greco di fronte a una fa
lange. 

Conscia ormai dell'effettiva forza dell'esercito di Ciro, di cui ha avuto modo an
eora unH volta di prendere alle !lei sacchcggio dclla Licaonia 13 lornala.in jUcia, 
'pyaxa consiglia al madto, il syelll1dsis l4 di 110n 0ppOlTC rc istenza a Ciro l5 , anzi eli 

conlribuirc finullziariament e eOI1 truppe ausiliarieJ 6 alla spedizione conlro il Gran 
Re l7. 

10 Xen., An. I 2.17: cpoßOS 1toA:6S. 
11 Xen., An. I 2.18: E9auIW.crE. 
12 Kraay, Moorey 1928, 280-28l. 
13 Xen., An. I 2.20. 
14 In Diodoro XIV 20.2 il ruolo centrale deHa regina scompare; ma la sua presenza 

pot:rcbbe celar'i. credo, dietro la frasc " ... cjuando il Syennesis fu mes 'O al corrente delln gran
dezza dell'c ereito neillico ... ". Sye/lllesis eil tit 10, non il norne dei dinllsta cilicio corne cre
dettero Senofonte (An. 12.12; 2.21; 2.27; 4.4; VII 8.25) e Diodoro (XIV 20.2). Sui syennesis v. 
Casabonne 1995, 147-148. 

15 11 syennesis ritira le guarnigioni poste alle porte cilicie (Xen., An. I 2.21; 4.4-5) e non 
reagisce neppure al saccheggio deI palazzo edella capita1e, perpetrato dal contingente di 
Menon. 

16 Diod. XIV 20.3. 
17 Non volendo tuttavia inimicarsi il Re nel caso di una sua vittoria, iI re cilicio gli invia 

segrelarnente un figlio per nvvi. arlo deli' intenzioni bcllicose dei fratcllo. Diodoro (X IV 20.3) 
e tesia (FGrHist 688 F 16.63) riport!Ulo il suo ambigu atteggiamento, che gli co tll la fine 
dell'indipendenza e la trasforrnazione della Cilicia in satrapia (v. Casabonne 1995, 164-166). 
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1.1.2: Nel secondo episodio 18 si passa da un c1ima tranquillo e rilassato, dovuto 
alla eonvinzione ehe il Re non avrebbe piu dato battaglia 19, ad uno stato di grande 
seompiglio20, provoeato dall'arrivo deI trafelato Pategias ehe grida, in lingua barbara 
e in lingua greea, la notizia dell' improvviso attaeeo sferrato dall' esereito di Arta
serse21 . 

Lo stato di rilassatezza di Ciro e dell' esereito, prima della notizia, e evidente 
dall' assetto di mareia tenuto dal prineipe persiano, ehe viaggia seduto sul earro da 
guerra, tenendo poehi dei suoi sehierati dinnanzi. Per imitazione, il resto delI'esereito 
proeede in modo disordinat022, laseiando ehe le armi siano trasportate dai earri e dalle 
bestie da soma. 

Appresa la notizia delI' imminente arrivo deI Gran Re, i Greei, piu ehe i Barbari 
temono di non fare in tempo a prendere le armi e ad oeeupare la posizione di battaglia. 
In quei lunghissimi istanti di impotenza, tutti gli oeehi e le oreechie delI' esereito 
sembrano rivolte al eomandante. Ciro, eon prontezza d'animo, balza allora giu dal 
earro, indossa la eorazza e, montato a eavalIo, impugna i giavellotti e al suo ordine di 
armarsi e di disporsi nei ranghi, tutti, rineuorati, rispondono eon molta solleeitudine23. 

Cosi armato, sotto il torrido sole di mezzogiomo, l'esereito di Ciro aspetta il nemieo 
eon il euore in gola e grondante di sudore. Ed eeeo ehe, nella luee pomeridiana, la 
retina dell'oeehio e improvvisamente stimolata da un'enorme e eonfusa nuvola bianea 
ehe si avvieina e eon il passare deI tempo si ineupisee sempre piu e si fa minaeeiosa. 
E eome assistere alla formazione di un temporale estivo! Di fronte al eolore nero la 
retina per natura e in stato di quiete. Poi, alI'improvviso, la nube seura eomineia ad 
emettere lampi. E il bronzo delle armi nemiehe ehe manda bagliori, eapaei di aeeeeare 
per qualche istante l'armata di Ciro. Benehe avvezzi a guardare in faeeia l'avversario, 
i Greei vengono assaliti da un preoeeupato stupore di fronte al silenzio dei Barbari di 
Artaserse (v. prg. 1.6). Col nemieo ormai in piena vista, gli oeehi dei soldati di Ciro 
possono seorrere lentamente da sinistra a destra le schiere avversarie. E, grazie al 
eolore, distinguono: i eavalieri dalle bianehe eorazze di Tissafeme, i gerrophoroi24 e 
gli opliti egizi eon i loro scudi a diverse gradazioni di marrone, la variopinta eavalleria 
e fanteria e, davanti a tutti, il sinistro bagliore delle falci dei earri falcati 25. Una volta 
presa eoseienza deI nemieo, si pub eomineiare la battaglia. 

18 Xen., An. I 7.14; 8.11. 
19 A convineere Ciro gioea l'errata interpretazione di un saerifieio (Xen., An. I 7.18) e la 

eertezza ehe il Re non sia arrivato ad allestire in tempo un esercito adeguato (I 5.9), eon il quale 
10 avrebbe senz'altro affrontato all'altezza deI fossato (17.14-16; 7.19). 

20 Xen., An. I 8.2: JtOAUC; 'tcXpaxoc;. 
21 Clausewitz 1970,207: "La sorpresa ... Quando riesee in alto grado, ha per conseguenza 

il disordine e 10 scoraggiamento dei nemico". 
22 Xen., All . r 7.20: c:XvQ:"CE'tapa'YJlEvov. 
23 Xen., All. J 8.4: OUv '7[o).,Ä.n oltoulifl. Prestianni Giallombardo 1995,27: "Ma il movi

mento confuso e disordinato celermente si organizza e cia ehe e ataktos ridiventa taxis" 
(cf Xen., An. I 8.2). 

24 Il YEPPOq>OPOt; e un fante armato di YEPPOV, un grande scudo di vimini rettangolare 
(cf Sekunda 1988,68; Head 1992,23 fig. 9 a-d, 24 fig. 10). 

25 Xen., An. I 8.8-11. 



La "guerra psicologica" dell'Anabasi di Senofonte 111 

1.2 La pressione su1 nemico attraverso le ambascerie 

Di olito gli amba iatori26 d i Barbari chiedono di parlar con gli strateghi piö 
raramente, eon i locaghi27, sono, quindi, ulcuni alli uffieiali greei a traLtare con lor028, 
lrasmcltendone poi i rncssaggi a Klearcho 29, h dopo la morte di iro 'l, divenuto 
forma lmente iJ cOll1andanle in capo30. Durunle 1.<1 p{l/"{zbC/si,t .0110 dunqll i 1 eaghi 
con I 0 'en7.a i g nerali32 anehe prendendo da soli I' inizialiya33 a rappr~ entarc 
l'armata durante i negoziati, un incarico de1icato, per questo deve essere affidato a 
pers ne di allo rango seeire per iI lora pre tigio c per la loro capacit3 di per ua ione. 

NeJl' Anabasi Ir son gli <lmba eiatori piu imporl'anti: Phalino di Giaeinto 4 e 
Tis aferne35 a norne dei Gran Re' ~kal nyrnos36 per c nto dei Sinopei. 

Nella seelta dell' ambasciatore da inviare ai Greci, Artaserse ritiene ehe i1 legato 
debba eonoscere: sia 1a lingua degli interlocutori (Phalinos e un Greco, mentre Tissa
ferne si serve di un interprete37), sia le tattiche mi1itari (giacche I 'uno e un esperto 
deli 'arte della guerra I'altro un satrapo di unu terra vieina alJ colonje greche e i e 
parricolarmenle distinto neJla battaglia campale di CUllax(38). Enlnlmbi que Li uomi
ni , inollre cono eon i punti eli forza e le debolczze deg Li eserciti, sia gree ia per
siano. 

1.2.1: Phalinos viene inviato da Artaserse con due messaggi alternativi . Egli dovra 
intimare 1a consegna delle armi e ordinare di recarsi alle porte dei Re, ove i Greci 
troveranno clcmenza39 . Qualora rifiutino, dovra [raltar 1a tregua se essi resteranno 
fermi; minacciare la guerra, se avanzeranno 0 si ritireranno40. Sebbene 1e ue prime 
richieste rientrino nei cosiddetti diritti deI vincitore, il Gran Re prevede infatti ehe i 
Diecimila non cedano facilmente, in quanto l' armata greca non si considera sconfitta, 
per il solo falto he e mort colui ehe I' ha arruolata. 

Prima c1i pronul1ciare il sec nd me saggio, con arte diplomatica raffinal3, in un 
cre eendo eli drammati il ll, Phalino t nla di far vacillare la icllrezza ostentata elai 
Greci nelle propd armi, n I proprio valore nella propri::l e perienza militare41 . ~g li 
afferma ehe il Re ofJ1ltli n n ha piu rivaJi in grado di contcnelergli il trollO, puntand 
eon cia a privare i soldati della speranza di poter essere ingaggiati da un altro ribelle; 

26 Gli alllba eiatori (ol Kf]PUK€C;) si oe upano di cOlllunicare i dirilli deI vincitore 0 la di
chiarazione di guerra, di trattare la resa 0 In I'regua; sono incaricati di lraSll1ellere un messaggio 
o dif-,0rtare un ultimat~m (:. Lo~is 19~9, 63). 

Xen., An. II 1.8, 3.2, 3.17, 5.24, 5.35-36. 
28 Xen., An. II 1.9-13; 5.37; 5.39; 5.41. 
29 Xen., An. II 1.5; 2.1; 4.6. 
30 Xen., An. II 2.5; 2.8 . 
31 Xen., An. VI 6.30 e 36; VII 1.3 e 13; 2.2; 3.15. 
32 Xen., An. V.6.14; VI.2.7. 
33 Xen., An. VI 2.9; 4.10; VII 3.1. 
34 Xen., An. II 1.7-23; Diod. XIV 25.1-7. 
3S Xen., An. II 3.17-29; 5.2-27. 
36 Xen., An. V 5.7-6.14. 
37 Xen.,An.II3.17. 
38 Xen., An. II 3.19. 
39 Xen., An. I 1.8; cf III 1.27. 
40 Xen., An. II 1.21. 
41 Xen., An. II 1.10; 1.12. 
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rieorda ehe i Dieeimila si trovano nel euore dell'impero, eioe lontani dalla Greeia, ma 
molto vieini al eentro dei potere aehemenide; ammonisee ehe le terre dei regno per
siano sono piene di fiumi non guadabili, ehe eostituiseono un ostaeolo insormontabile; 
sottolinea ehe i Dieeimila sono eireondati da una moltitudine di nemiei, il eui numero 
avevano solo parzialmente sperimentato durante la battaglia di Cunaxa42. 

L'abile arte di Phalinos e la sua sottile pressione psieologiea sembrano sortire un 
eerto effetto: alcuni degli strateghi pensano ehe e meglio rendersi amieo il Re, offren
dosi di aiutarlo nella eonquista dell'indomato Egitt043 . Ma il ritorno di Klearehos, il 
piu autorevole tra loro, modifiea gli esiti dell'ambaseeria. La partita si gioea fra due 
menti astute. Klearehos, eondizionato dall' esito dei saerifiei044 , ehiede eonsiglio sul 
da farsi a Phalinos, ehe e pur sempre un greco. Quest'ultimo, gia eonsigliere militare 
dei satrapo Tissafeme, e ormai diventato ambaseiatore dei Gran Re, pertanto non pub 
ehe consigliare la resa e la eonsegna delle armi. Intuendo ehe quel suggerimento e 
tutt'altro ehe disinteressato, Klearehos, di rimando, invita l'ambaseiatore a riferire la 
loro fcnna intenzione di mantenere le armi, 0 per essere amiei degni di rispetto 0 va
lidi nemici45 . 

Messo in diffieolta, Phalinos e eostretto a seoprirsi, rivelando iI vero messaggio dei 
Re; e ne smasehera cosi i sottintesi: la temporanea tregua 0 la guerra mette in evi
denza I'intenzione di Artaserse di sbarazzarsi in ogni easo di quello seomodo esereito. 

Di fronte a questa drammatiea seelta, Klearchos prende tempo e risponde evasiva
mente, laseiando nel dubbio I'interloeutore circa le reali intenzioni dei Greei. Illivello 
di seontro psieologieo tra i due eontendenti si mantiene dunque aneora alto. 

Il diseorso di Phalinos, il rifiuto da parte di Ariaios, ex barbaro di Ciro, di accettare 
l'aiuto dei Greei per eontendere il trono ad Artaserse46 e la decisione di muoversi 
ineontro allo stesso Ariaios per averlo come guida, spingono trecentoquarantuno 
Traei, tra fanti e cavalieri, alla defezione47 . In definitiva Phalinos ottiene un certo 
effetto psicologico, ma solo su una parte della "greeita marginale", quella proveniente 
da un ' area periferica deHa Greeia. 

1.2.2: L'approccio verbale tra Tissaferne e i Greci avviene in due momenti : 
dapprima e Tissafeme, in qualita di emissario dei Gran Re a reearsi al eampo gree048 ; 

poi e Klearehos a eereare Tissaferne, ormai divenuto guida dei Dieeimila, al fine di 
omporre il clima di sospetto ehe si e venuto acreare tra l'esereito greeo e quello per

siano49. 
Tissafeme si rivela subito un abile interloeutore, ehe eerea eon sottile malizia di 

eatturare la fiducia e la simpatia dell'avversario. I suoi primi argomenti sono ineen
trati sulla vicinanza e I' affinita territoriale delle sue satrapie eon la grecita limitrofa. 
Egli fa poi sfoggio di grande umanita quando tenta di dimostrare eomprensione verso 

42 Xen., An. II 1.1l. 
43 Xen., An. II 1.14. 
44 Xen., An. II 1.9; 2.3. 
45 Xen., An. II 1.20. 
46 Xen., An. II 2.l. 
47 Xen., An. II 2.7. 
48 Xen., An. II 3.17-29. 
49 Xen., An. II 5.2-27. 
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dei valorosi, in obiettive diffieolta, informando1i de11a sua intenzione di intereedere 
presso il Gran Re in Ioro favore, perehe gli eoneeda di guidarii verso la Greeia. La 
proposta di Tissaferne offre validi motivi per essere presa in eonsiderazione da1 Re: i1 
genera le persiano e stato I'artefiee deI faUirnento de11'impre a di Ciro, svelando ad 
Arta er eie intenzionj deI fralello50 ; ha p I'tal.O a1 suo . ovrano un va lido aiu lo miIi
tare, sostituendolo addirittura ne1 eomando assoluto, dopo il suo ferimento in bat
ta lia5!; inollr e stato I'unieo fra i Per iani a sfolldare le linee grcche a Cunaxa eon 
quegli stes i uomini ehe ora 10 aeeompagnano nell ' ambaseeria52 (liomini ehe i Greei 
faranno be ne a temere!). Con queste ultime riflessioni Tissaferne mira ad ottenere il 
rispetto dei mereenari. Poi, fingendosi loro amico, 1i invita ad una risposta eredibile e 
misurata53 a11a domanda speeifiea dei Gran Re sui motivi ehe hanno spinto I'armata 
greea a mareiare eontro l'impero. 

Aeeogliendo il saggio eonsiglio dei generale persiano, Klearehos pronuneia a11ora, 
eon l'avallo di tutti gli strateghi greei riuniti in assemblea, un'excusatio il eui obietti
vo e quello di ottenere una captatio benevolentiae: al momento dell'ingaggio i Greei 
non sapevano di dover mareiare eontro il Gran Re di Persia e quando Ciro aveva rive
lato le sue vere intenzioni, essi non potevano ormai piu tradirlo, ne dal punto di vista 
religioso, ne da quello umano. Klearehos vuole in tal modo sottolineare 1a fedelta dei 
suo esereito al eommittente, tentando di suggestionare Artaserse ed eventualmente 
indurlo a eonsiderare l'ipotesi di ingaggiarli. Con somma astuzia54 10 stratega greeo 
aeeompagna le parole di apertura eon larvate minaeee: lottando per la vita e eon 
l'unieo seopo di rientrare in patria, i Greei sapranno difendersi 0 rieambiare la bene
volenza di chi prestera loro aiuto. 

Ma I'abilita diplomatiea di Tissaferne si manifesta quando, nel tentativo di aequi
sire benemerenze e rispetto dai Greei, eonoseendo da buon eondottiero i bisogni di 
un'armata, garantisee viveri e guide ai Dieeimila e, simulando serupoli etiei ehe forse 
non prova, sottolinea I 'importanza dei giuramento sul rispetto della tregua. Esperto 
de1l'animo umano, egli eompare e seompare piu volte dalla seena, per rendersi aneora 
piu indispensabile (v. prg. 1.3.2). 

La sua gu ida e un apolavoro di abilit~l. eeglie un pereorso tutto fallo di no vita ed 
insicli.e per I armata greea, portandola a guaclare grand i fillm i55 , a pas 'are tra muri 
invalieabili56, eanali57 e deserti58, 

50 Xen., An. I 2.4; Plut. Art . 6.6. 
51 Xen., An, I 7.12; I 8.9; Diod. XIV 23.5.7; cf. XIV 26.4. 
52 Xen., An. II 3.19. 
53 Xen., An. II 3.20: IlE'tplWC;. 
54 Clausewitz 1970, 215: " ... piii le forze di cui la strategia dispone sono !imitate, piii 

l'impiego dell'astuzia diviene ammissibile. Chi e debole e piccolo, chi non pub piu impiegare, 
per trarsi d' impaccio, prudenza e saggezza ... , potra chiamare in suo aiuto, quale estrema ri
sorsa, l'astuzia. Piii una situazione e disperata, piii le circostanze inducono ad un colpo dettato 
dalla dispera;tJone, e piu I'astuzia verra facilmente ad affiancarsi all'audacia". 

55 Xen ., All. II 4.14. 
56 Xen., An. II 4.12. 
57 Xen., An. II 4.13. 
58 Xen., An. II 4.27-28. 



114 Linda Iapichino 

I disagi deI percorso, il sospetto reciproco, il timore di essere caduti in una trap
pola, le improvvise scomparse di Tissaferne, inducono Klearchos a cercare un chia
rimento personale con il generale persiano. Co si al fiume Zapata59 egli decide di re
carsi a incontrare Tissaferne nel suo accampamento. Gli argomenti di Klearchos, bi
sognoso di certezze, sono incentrati sul rispetto deI giuramento divino che impedisce 
loro di essere nemici e, nello stesso tempo, sulle capacita militari dell'esercito greco, 
in grado di risolvere per il Re di Persia, i problemi posti dalla riconquista di parti 
delI 'impero in rivolta. Klearchos vuole dimostrare inoltre che le calunnie circa un 
complotto greco contro la persona di Tissaferne non hanno senso, sia per l'accresciuta 
potenza deI generale persian060, sia perche la sua morte scatenerebbe l'ira deI Gran 
Re. Egli e ormai guida e referente dei Greci. Klearchos e quindi disponibile a ricercare 
e mandare a morte chi tra i suoi sparge calunnie per seminare dissidi; e, pertanto, 
vuole che Tissaferne riferisca apertamente i nomi dei colpevoli. Questi si compiace 
delle parole deI generale greco e ribadisce che i Persiani non hanno alcuna intenzione 
di ucciderli, ma elenca tutti i pericoli cui gli Elleni possono andare incontro senza il 
suo aiuto e la sua benevolenza. Nel discorso lascia, poi, larvatamente intendere che 
potrebbe essere interessato a tentare la conquista deI trono lui stesso grazie al loro 
aiuto. Cosi alla ripetuta proposta di punire i calunniatori61 , Tissaferne invita strateghi 
e locaghi greci alla sua tenda per rivelarne i nomi. Il sottile diplomatico ha ormai in 
pugno Klearchos e per dare una dimostrazione delle sue buone intenzioni trattiene a 
cena il generale greco, che non pub non disporre favorevolmente il suo animo verso 
l'interlocutore62, firmando cosi la condanna amorte di parte dello Stato Maggiore e 
dei capitani greci63. 

1.2.3: Giunti alle coste deI Ponto Eusino, terra di contatto tra il mondo ellenico 
d' Asia e le realta barbariche, i mercenari, affamati e avidi di bottino, sperano, in 
quanta Greci, nell'aiuto delle colonie elleniche locali. Ma illoro passaggio e visto con 
timore dalle citta greche, al pari deI flagello delle cavallette. Preoccupati per un simile 
evento, i Sinopei inviano emissari all'accampamento greco. Come interlocutore viene 
scelto Ekatonymos, che pub vantare fama di valente oratore64. Dopo le presentazioni, 
egli comincia a blandire i soldati, congratulandosi per la vittoria riportata sui barbari e 
per la resistenza fisica dimostrata in mezzo a tante traversie, che li hanno resi ormai 
leggenda. Quindi, sottolineando che es si sono giunti ormai in territorio amico, li invita 
ad assumere un atteggiamento diverso, che li spinga ad arrecare vantaggi, piu che 
danni. Per sottolineare poi la potenza di Sinope, egli ricorda ai Greci che anche gli 
abitanti di questa citta sono stati capaci di fondare delle colonie tributarie, strappando 
la terra ai barbari. Questo preambolo gli permette di formulare il suo avvertimento, al 
fine di renderlo piu temibile: qualunque atto di violenza i soldati greci faranno nei 
confronti delle colonie sinopee, sara come averlo rivolto alla citta dominante. Ma cib 
che nella prima parte deI discorso e solo ipotetico, nella seconda parte si trasforma in 

59 Xen., An. II 5.1. 
60 Diod., XIV 26.4. 
61 Xen., An. II 5.15. 
62 Xen., An. II 5.26. 
63 Xen., An. II 5.31-32. 
64 Xen., An. V 5.7. 
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llperta G(,'clIsmio: j Greci hanno gia aggredito gli abitsnti di Cerasunte, dimostrando di 
non avcre rispetlo per i onnazionaü. E propria que ta motivazi,one ehe potrebbe 
giustifieare una possibile alleanza dei Sinopei eon i Paflagoni 0 eon un altro popolo 
barbaro65. 

In risposta a questa minaeeia, ehe sembra assumere il tono di una preventiva di
ehiarazione di guerra, Senofonte, parlando a norne dei soldati, riprende, mostrando di 
averla apprezzata, la prima parte dei diseorso di Ekatonymos; e ne ripete le parole 
introduttive, allo seopo di sottolineare la eapaeita dei suo esereito di portare in salvo la 
vita e le armi. Quindi, toeeando tutti i punti dei diseorso, egli ne rettifiea le afferma
zioni e roveseia le aecuse mosse al suo esercito, rivolgendole al contrario alle eitta 
greehe. Aneor piu I'abilita di Senofonte di intimorire i potenziali avversari emerge 
quando, alla minaecia dei Sinopei di stringere alleanza eon i Paflagoni, egli replica 
rieordando che i suoi soldati si sono battuti vittoriosamente con genti molto piu nume
rose. Senofonte punta addirittura a impedire einfine a rovesciare quest'alleanza, in
sinuando il sospetto ehe i Paflagoni desiderino oeeupare Je citta eostiere e ehe potreb
bero trovare un va lido alleato proprio nel suo esercito. La eontro-minaecia dei gene
rale greeo sortisce l'effetto desiderata negli altri membri della delegazione sinopea. 
Costoro, irritati nei eonfronti di Ekatonymos, si premurano di spiegare di essere venuti 
non per portare una diehiarazione di guerra, ma per manifestare la loro amicizia; e si 
affrettano a eoneretizzarla offrendo don i ospitali, anche da parte delle eitta tributarie, e 
fermandosi nell' aeeampamento greeo al fine di consigliare ai mercenari la via miglio
re per il viaggio di ritom066. E aneora Ekatonymos a parlare, costretto a eominciare il 
suo intervento giustificando le preeedenti parole. Quando gli viene riehiesto da Seno
fonte il parere sulla via da seegliere, prima di rispondere, per dare forza e solennita 
alle sue parole, egli invoca gli dei pregandoli di aiutarlo a dare un eonsiglio degno di 
lode. Cosi, con sottile diplomazia, per dissuadere i Greci dal passare neUa regione dei 
Paflagoni, egli enumera tutta una serie di ostacoli naturali: le alture controllabili da 
pochi uomini; le pianure difese dalla cavalleria paflagonica, che e ritenuta piu forte di 
quella dei Gran Re, e dai fanti armati alla leggera; i fiumi non guadabili su cui si 
coneentrano gli attacchi. 

Ma, sebbene Ekatonymos abbia fatto ricorso al saero per dare un aspetto di veri
dicita alJe sue par le akuni dei Greci sospeLlano ehe il SliO eonsiglio sia condizionato 
dal rap porto di proxenza da lui stretto eon il capo dei Paflagoni67. Inoltre. quei monti, 
quelle pianure, quei fiumi, quei fanti e quei cavalieri barbari, un tempo sconoseiuti e 
per questo temuti nelle precedenti ambaseerie di Phalinos e Tissafeme, all'indomani 
dell'esperienza accumulata durante la katabasis e grazie aIla fiducia maturata nella 
propria forza e neUa propria metis, non eostituiseono piu un elemento condizionante 
nelle scelte dei mereenari greei. Sebbene risulti preferita la via dei ritomo per mare, la 
decisione assunta e dovuta infatti solo a motivi pratiei ed utilitaristiei, non al timore. 

65 Xen" An. V 5.7-12. 
66 Xen., An. V 5,23-25. 
67 Xen., An. V 6,3-10. 
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1.3 Il temporeggiare e l'attesa 

Sebbene si tratti di un eorollario deI paragrafo preeedente, I'argomento assume una 
eerta autonomia nell'enumerazione degli espedienti propri di una "guerra psieolo
giea". Infatti il temporeggiare e l'attesa ereano uno stato di ansieta e di tensione ner
vosa nell'avversario, laseiandolo impazientemente ad aspettare eomunieazioni impor
tanti, da eui, a volte, dipende la vita stessa. 

1.3.1: Il primo episodio si verifiea durante le ultime battute deU'ambaseeria di 
Phalinos. Messo alle strette di fronte ad un ultimatum, Klearehos riesee a eapovolgere 
le parti; e all'improvviso il Gran Re si trova neUa eondizione di ignorare se alla fine i 
Greei propenderanno per la tregua 0 per la guerra68 (v. prg. 1.2.1). 

Colpito dall ' avanzata dell' esereito greco, che seeondo i precedenti accordi equi
vale ad una diehiarazione di guerra, Artaserse manda prontamenle, il giorno sucees
s ivQ, i suoi inviHti a trattare la tregun69. Da fine stralega e psicologo, giocando sulla 
lama deI rasoio, Klearchos non esita a comunicare, addirittura per mezzo di comuni 
sentinelle, agli araldi persiani l'ordine di attenderlo. E solo dopo aver schierato la 
falange oplitica, per dimostrare che I'esercito e pronto al combattimento, invita gli 
altri strateghi a presentarsi all'ambaseeria accompagnati dai soldati meglio armati e di 
piu bell'aspetto, al fine di impressionare i messaggeri70. Appurato che il Re vuole la 
tregua, Klearchos osa imporre come condizione il rifornimento di viveri. Se il gua
dagnar tempo costituisee in queste momente il fine dei Greci, la eelerita contraddi
stingue i Barbari, ehe ritornano immediatamente per comunieare la risposta afferma
tiva. Klearchos, vineitore sul piano psieologieo, indugia dapprima, affinche i messag
geri temano un rifiuto; ma poi, per non aggravare 10 stato di ansia deI suo esercito, 
provato anche per la maneanza di cibo, aeeonsente ben presto alla tregua 71. 

1.3.2: La tattiea di logorare psieologieamente il nemieo con l'attesa, al fine di ac
ereseerne I'ansia eil timore, costituisee per ben due volte I'"arma psieologiea" dello 
stratega piu abile e piu astuto tra i barbari: Tissafeme. 

Come gia detto (v. prg. 1.2.2), dopo aver aeeeso le speranze dei Greci, informan
doli della proposta avanzata personalmente al Re di divenire egli stesso la loro guida 
verso l'ElIade, pur eonfermando due eondizioni per loro vitali, ei oe la tregua e 
I'aecesso al mereato, Tissaferne li laseia in ansia per due giorni72; e, sebbene, porti al 
suo ritorno notizie positive, non traseura di riferire ehe tale proposta ha trovato molte 
obiezioni a eorte. Dopo averli informati sulle modalita di aeeesso ai viveri, l'abile 
Persiano, eon il pretesto di tomare dal Re, seompare per piu di venti giornj73, susei
tando nei Greci la eertezza che il Gran Re non voglia laseiare impunito chi aveva 
osato mareiare eontro di lui. Questo dubbio, abilmente suseitato daU' astuto generale 
persiano, getta nello seonforto l'intero esereito greeo, ehe vive momenti di estrema 
tensione e trema per il proprio futuro fatto di incognite. E I'ansia porta con se tutte le 
peggiori immaginazioni: la raeeolta deli' esercito barbaro, 10 seavo di fossati, la 

68 Xen., An. II 1.21-22. 
69 Xen., An. II 3.1; cf. m .l.28. 
70 Xen., An. II 3.2-3. 
71 Xen ., An. II 3.1-10. 
n Xen., An. II 3.25. 
73 Xen., An. II 4.1. 
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eostruzione di muri, le imboseate. Solo la forza d' animo e un simulato ottimismo da 
parte di Klearehos e le sue rassieuranti eonsiderazioni, rieseono a mantenere la ealma 
nei Dieeimila 74. 

104 La finzione e l' inganno 

La finzione e l'inganno sono il frutto della metis, ei oe dell'intelligenza astuta, 
qualita propria nell' Anabasi soprattutto dei eapi greei e barbari. Tuttavia la finzione, 
ehe e un'astuzia adoperata a fin di bene, e esclusiva degli Elleni; l'inganno, ehe ha 
inveee una valenza negativa, poiebe si aeeompagna allo spergiuro, alla slealta e al 
tradimento, e per Senofonte una earatteristiea persiana. 

104.1: G li episodi ehe mettono in luee la voeazione dei Greei allo stratagemma e 
all'espediente riguardano partieolari assetti di mareia, attaeehi simulati, finte imbos
eate, falsi allarmi e simulazioni di morte. 

Klearehos seeglie due partieolari assetti di mareia, I'uno volta a non dare al Re, 
una volta rotta la tregua, l'impressione di una fuga, proeedendo in linea retta fino al 
ealar deI sole75 ; l'altro volto a far apparire molto piu numeroso l'esereito greeo agli 
oeehi dei fratellastro di Ciro e di Artaserse, faeendo disporre le truppe su due file e 
facendole a tratti avanzare ed arrestare76. 

In guerra la conoscenza deI nemieo e delle sue caratteristiche militari e determi
nante per vincere una battaglia. L'avversario, tuttavia, pUD a sua volta giocare su 
questo fatto, fingendo attacehi 0 imboscate. Ad esempio i Kardouchoi sul fiume Ken
trites sono tratti in inganno proprio dalla loro conoscenza deI nemico, che li induce ad 
associare un suono - il canto dei peana - all'effetto che ne segue - l'attacco opli
tieo (v. prg. 1.5.1). Senofonte con i fanti della retroguardia armati alla leggera pUD 
COS! organizzare un attacco "simulato" ehe gli permette, non appena i nerniei fuggono 
al suono d lIa lromba, di vo lgere le 'palle, allraver are di eorsa il fiume e mettersi in 
salvo, raggiungendo il resto dell'esercito sull'aJLra 'ponda77. 

La proposta presentata da Senofonte di un finto attaceo nei confronti di Chalybes, 
Taoehoi e Phasianoi78, ehe controllano un monte deli' Armenia, viene avallata dagli 
altri strateghi. Egli propone di simulare un assalto su un lato dei monte, per indurre i 
nemici a concentrarsi in un punto, mentre gli altri soldati greci si impossessano di una 
cima piu alta 79. 

Gli Elleni inscenano una finta imboseata, quando vogliono ehe il resto deli' esercito 
passi inosservato agli ocehi dei Dry loi, per scongiurare un attacco proprio mentre si 
diseende per una strada ripida e stretta. A tale scopo, un Misio e dieei Cretesi laseiano 
baienare gli scudi di bronzo in mezzo alla macchia, simulando, appunto, un'imboscata 
ed attil'ando 1 altenzione dei nemieo80. 

74 Xen., An. II 4.7. 
75 Xen., An. II 2.16. 
76 Xen., An. II 4.25-26. 
77 Xen., An. IV 3.28-34. 
78 Xen., An. IV 6.5. 
79 Xen., An. IV 6.13; 6.15. 
80 Xen., An. V 2.28-30. 
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Il falso all arme per un attacco nemico inesistente81 , dettato dalla necessita di far 
sollevare i soldati sfiniti tra le nevi dell' Armenia, e 10 stratagemrna usato da Senofonte 
per salvare i suoi uomini da una morte sicura per assideramento. 

La morte simulata di un Tracio, con relativo trascinamento deI falso cadavere, 
durante una danza in armi eseguita per i messaggeri paf1<lgoni, procura loro pre Cl1-

pate reazioni (v. prg. 4.7): e 'i em tlono un url082 e dubitano delle intenzioni paci
fiche espresse po co prima dagli Elleni. 

L'abilita dei Greci nel maneggio delle armi, anche in occasioni ludiche, impres
siona quindi molto i Paflagoni, i quali, al termine deWesibizione di una danzatrice che 
balla la "pirrica" (v. prg. 4.7), arrivano addirittura a chiedere se anche le donne com
battano al fianco degli uomini. E gli Elleni, per turbare ancor di piii questo popolo, 
attualmente amico, ma potenzialmente ostile, mentono dicendo che furono addirittura 
le donne a mettere in fuga il Re dall' accampamento grec083. 

1.4.2: Ma se gli Elleni conoscono l'arte della finzione84, i barbari, invece, sono 
degli esperti nell'arte deI tradimento edella menzogna, che li rende assolutamente 
inaffidabili e poco rispettosi dei patti sottoscritti. Hirsch85 sostiene che il IV sec. a. C. 
crea 10 stereotipo dell 'astuto e infido orientale e che Tissaferne nelI' Anabasi e il 
supremo esempio di infedeIta e rottura dei giuramenti. 

I primi personaggi a connotarsi come infedeli ed ingannatori sono uomini 
delI' enfourage di Ciro, su cui il Re conta per intessere un complollo contro il fra
tell086 ; 0 altri che, pur appartenendo all'esercito di Ciro87 , . on pr nti ad abban
donarlo per passare al Gran Re. 

Ingannatori e violatori di giuramenti sono poi gli ex Barbari di Cir088 , Ariaios e 
Artaozos. La loro infedelta ai patti, ai danni dell'esercito greco, si manifesta gradual
mente. Fingendosi amici, dapprima essi mandano messi ai Greci per avvertirli di un 
fantomatico alta co notturno al pa ' agg io di un fiume. Una tale notizia sconvolge ed 
impHlIri ce89 Klearchos; e l'osservaz ion di un giovane soldato, ehe nota l'incon
gruenza di quell' avviso, tranquillizza solo in parte l' esercito, ehe infatti passa con la 
massima cautela il pOllte cli barehe temendo un attacco, an ehe perche il suo passaggio 
e controllato da Gloll e da altri Persiani90. 

81 Xen., All. rV5.16- 17. 
82 Xen., AIl.VlI.5-6: aVf.Kpayov. 
83 Xen., An. VI 1.13; cf 110.2-3. 
84 In realrn nell 'Al1abasi !roviam due figure negative di Greci, l'una e quella di Ekatony

mos (v. prg. L.2.3), I'alfra e quell" deUo stratega Menon il tessalo (Xen., All. 11 6.21- 29), pronto 
allo 'fcrgiuro (ll1uopKeLv), alla menz gnu ('JfEuöeo9cxl) e all'i nganno (E~a7t():tÖ:v). 

8. Hirsch 1985,22,41. 
86 Xc n. , All. 1 2.20. 
87 Xcn., All. I 6.3-4; cf I 5.16. 
88 Quesli persol1nggi all ' interno della gcrar hia delln corte oricntalc, quasi per il'Onia, p .. en

dono il norne di ami ci di Ciro (aL tplAm: Xen., An. I 9.27; 9.3 1) e sono caratterizzati da vari 
grad i di fedelta: i fidi (Ot m<Y'tot: I 5.15; II 4.(6), i piu fedeli (at Itl<Y'tOW'tOt: II 5.35); inoltre vi 
sono anche i cd. amici e commensali (aL tpiAOI lCUt <Yuv'tPU7tl':SOl: I 9.31). Cousin (1905, 117) 
sottolinea il carattere personale deHa loro fedelta, per cui essi non servono una causa, ma un 
uomo; perwl\!o, dopo la ua morte, si g iudicano libcri da ogni ingaggio. 

89 Xen., All. 11 4.18: ~CXr>uXell <Ytpoopa Kat e(jIOßEt'tO. 
90 Xen.,IIf/. n 4.16-24. 
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Ma l'ingannatore per eeeellenza tra i barbari risulta essere Tissaferne, ehe appro
fitta della eredulita di Klearehos91 per far uccidere cinque strateghi, venti loeaghi e 
circa duecento soldati92 eon il pretesto di rivelare i no mi di chi trama ai danni dei 
Greei (v. prg. 1.2.2). 

Dopo l' arrivo all' aceampamento greco deI ferito scampato al suddetto massacro, 
giungono Ariaios, Artaozos e Mithridates che vogliono far ricadere sui morti l'onta di 
aver vio lal la tr gun. Quindi eerti di avere inflitto un colpo morla le all'esercito 
greco, ripropongono la prima richiesta dei Re: La consegna delle armi93. Le parole di 
accusa e di biasimo di uno stratega greco servono in questo easo piu di qualunque 
altro eommento: "Tu, Ariaios, l'essere piu spregevole sulla faccia della terra, e voi 
altri ehe eravate amici di Ciro, non provate vergogna ne di fronte agli dei, ne agli 
uomini? Avete giurato di dividere con noi amici e nemiei ed ora ci avete tradito pas
sando a Tissaferne, ehe non ha rivali nell'empieta e nell'intrigo. Avete ammazzato 
proprio gli uomini a cui avevate giurato lealta, tradendoci tutti, ed ora, con il nemico, 
venite contro di noi"94. I Barbari quindi, ehe non avevano avuto iL coraggio di riaprire 
le ostil ila prima della catlura degli stratcghi ora pen uno di distruggere l'esercito 
greco gettundolo nel di ordine e neUa confusi ,ne95. Pre c upati per l'e sere vicinis
simi al Re, di essere aeeerchiati da genti ostiLi, di non aver accesso ai mercati, di 
essere lontanissimi dalla Grecia e senza guide, con la via sbarrata da fiumi non 
guadabili, traditi dai Barbari di Ciro e privi di cavalleria, aUa notizia dell 'uecisione 
degli strateghi i Greei eadono in uno stato di estrema prostrazione: soLo poehi verso 
sera toecano cibo (OAt)'Ol .. , oho\J E)'EUO(lV1:0) e aceendono iL fuoco, qualcuno addi
riUura non rientra nell'accampamento e nessuno ries ce a chiudere oeehio per il tor
menta e il rimpianto della patria e dei propri cari96. 

Un altro barbaro che finge di essere amico dei mercenari, per spiarne le intenzioni, 
e Mithradates. Egli cerca di dissuaderli dall' avanzare, sforzandosi di illustrare che, 
contro il volere deI Re, ogni via di salvezza e impratieabile. Il suo diseorso assieme ai 
tentativi di corruzione gia operati dagli araldi persiani nei confronti dei soldati greei, 
provoea la diserzione di ventuno uomini97. 

Nel secondo incontro tra Mithradates egli EUeni, costui si avvicina con fare ami
ehevole, ma, non appena i Greci giungono a tiro, il Barbaro lancia il segnale di at
taec098. Quest'altro inganno perpetrato ai loro danni provoca negli strateghi un pro
fondo sconfort099. 

Infine i Thynoi, nemiei deI principe tracio Seuthes, il nuovo assuntore dei Greci, 
ll1anda.no emissari per chiedere a Seno~ nle di collaborare assieme a loro ai negoziati 
per La tregua. Ma in reH Ila questo e solo un modo ingannevole per spiare j] nem ico lOO 

91 Xen" An. II 5.15; 5.24-30. 
92 Xen., An. II 5.31. 
93 Xen., An. 11 5.38. 
94 Xen" An. II 5.39; cf III 1.2; 1.21; 2.4-5; 2.8; 2.10. Cf Barabino 1992, 119. 
~~ Xen., An. 1II 2.29: avapXl\t, a'taxl\t. 

Xen., An. 1II 1.2-3. 
97 Xen., An. III 3.1-5. 
98 Xen., An. III 3.6-7. 
99 Xen., An. 1II 3.11: a8ullla. 
100 Xen., An. VII 4.12-13. 
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e rassicurarlo sulle proprie intenzioni, prima di attaccarlo all' improvviso nella 
notte lO1 . 

l.5 L'azione psicologica deI suono 

Poiche la guerra non e razionalizzazione pura deI mestiere delle armi, un esercito, 
per intimorire il nemico e contemporaneamente caricarsi emotivamente, usa fare ri
corso al canto, al grido di guerra e in onore di Enyalios, alle urla, al suono della 
tromba 0 dei corno, al rimbombare degli scudi. 

1.5.1: Cantare il peana in battaglia non e una pratica universalmente estesa in 
Grecia, ma i Diecimila 10 adottano perehe la maggior parte di loro, COS] come il 
comandante in capo, sono Spartani 102. NelI'Anabasi compare soltanto quello ehe 
Lonis lO3 definisce "peana d'attacco". Esso pero non e un semplice canto destinato ad 
assicurare la coesione della falange 0 ad animare il cuore dei combattenti, ma e un 
canto propiziatorio ehe si intona, dopo il sacrificio 104 e la parola d' ordine 105, per 
invocare il soccorso deI dio prima deI combattimento. La divinita invocata e Ares106, 
che, da personificazione deI furore guerriero edella morte violenta, finisce per de
signare la guerra stessa. Questo dio ha tra i suoi epiteti quello di Phobos, cioe il 
terrore che il peana sa infondere nel nemico107 , e di Enyalios, il "bellicoso", perehe in 
battaglia e scortato da Enyo, la "Contesa", dea della guerra e sua sposa 108. 

Il peana viene intonato109 dai Greci nel corso della marcia di avvicinamento al 
nemico, per poi lanciare, al momento dell'attacco, il grido in onore di Enyalios llO 

oppure il grido di guerra 111, provocando ogni volta neU' avversario un senso di pani co 
e la fuga. 

11 peana puo essere cantato piu volte nel corso di una battaglia, qualora si riparta 
all'attacco 1l2. Poiche la funzione di questo canto e conosciuta anche dai barbari, i 
Diecimila 10 intonano per inscenare un falso attacco1l3 (v. prg. 1.4.1). 

101 Xen. , All. VIl 4.14-19; cf vn 2.22. 
102 Warry J 9 0.58. 
103 Lonis 1979, 117-118. 
104 Xen., An. I 8.15; IV 3.19; V 2.9; VI 5.21. 
105 Xen., An. I 8.16: cruv~~a. Secondo Warry (1980, 58) e uno slogan e un passaparola, 

usato a scopo di identificazione; Xen., An. I 8.16: ZEU~ crro't~P)(!Xl. NiKT\; VI 5.25: ZEU~ crro't~P 
• H PUKA;; C; "YE~cOV. 

106 Schol. Thuc. I 50.5. 
107 Lonis 1979, 119-120. 
108 Dall'unione di queste due divinita nacque Enyalios, il dio dell'affrontare il nemico in 

modo violclllO (Lonis 1979, 121), che risulta distinto e, nello stesso tempo, a' oeial acl Ares. 
109 Dcuuvil;ro: Xen., An. 18.17; 10.10 (a Cunaxa); IV 3.19 (comro gli Armen!); IV 3.29 e 

31 (contro i Kardouchoi); V 2.14 (contro i Dryloi), VI 5.27 (contro i Bithynoi e i cavalieri di 
Farnabazo). 

110 XCll .. An. I 8.17; V 2.14: 'tip , EV1.J<xAiep EAEAiSEtV. 
111 'AMxAasro: Xen., An. IV 2.7 (contro i Kardouchoi); IV 3.19 (contro gli Armeni); VI 

5.27 \COl1tl' i l3ithynoi e j cavalieri di Farnabazo). 
I 2 Xcn., 111/. I &.17; 10.10; IV 3.19; 3.29; 3.31. 
113 Xen., An. IV 3.28- 29. 
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L'unieo popele barbaro che va ineontro al nemieo mareiando a ritmo eadenzato e 
intonando un eanto l14 sono i Mossynoikoi, divenuti symmachoi degli Elleni. Ma 
questo e il solo elemento che in un 0 .. to qual modo li aeeomuna ai Greci, perehe per i 
lIoi costumi Senofollle classifica questo popolo come il piu bru-bnro l15 finora in

contrato. Infatti, essi ballano, al ritmo di certe eanzoni 116, tenendo in mano le teste 
mozzate dei nemici (v. prgg. 1.7 e 4.4) . 

1.5.2: Il grido di guerra ha 10 scopo di scaricare la tensione nel momente che pre
cede l' assalto e di dare eoraggio ai soldati 1l7. Ma, in quanta si manifesta come un 
suono aeuto e selvaggio, pu<'> provocare nell'animo deI nemieo un sense insieme di 
confusione, paura e un forte desiderio di fuga. 

L' auo dei levare il grido pu<'> essere reso con i verbi onomatopeiei aAuAa1;ro, 
"grido", e €A€Ai1;ro, "grido €A€A€U", quest'ultimo sempre accompagnato nell'Anabasi 
dalla di vinita guerriera invocata 118. Anehe le prostitute al seguito delI' esercito lan
ciano un urlo altissimo quando i Greei devono guadare un fiume, ehiusi davanti e 
dietro dai nemiei: e un vero e proprio ululato di gruppo, reso eon il verbo onomato
peieo crUVOAoAu1;ro 119 , ehe, adoperato in questa forma eomposta, eostituisee un 
hapax senofonteo. 

11 potere psieologieo dei grido sull'uomo e sottolineato dalle parole di Ciro ehe, 
deserivendo ai Greei il modo di eombattere persiano, li avvisa ehe i Barbari attaeeano 
eon urla tremende120 (v. prg. 1.6). Come emerge soprattutto dal verbo KpuU'ya1;ro, 
non si tratta solo di grida umane, in quanta il signifieato seonfina nel regno animale 
nel sense di "abbaiare, graeehiare". 

Anehe i Greei sono eapaei di lanciare KPUUrflV 1tOAAllV121 per ehiamarsi a vieenda 
da un capo all'altro dell'aeeampamento: grida notturne ehe giungono alle orecchie 
dell' esereito dei Gran Re, aecampato neUe vieinanze, e ehe riescono ad impressionare 
talmente il nemieo da indurlo alla ritirata. Questo stesso verbo, sebbene usato in una 
forma composta, che ha perso ogni sense negativo (avuKpuuya1;ro, "grido, schia
mazzo"), serve a definire le grida dei peltasti ehe antieipano gli opliti nella corsa verso 
un accampamento armeno l22 , 0 ehe oeeupall la cima deI mOllte prima dei K 1-
choi123, ed anehe quelle dei soldati in Armenia , che, sfinili per il gel 124, intim -
riseono i nemiei e, eome nei easi precedenti, li spingono alla fuga. 

Aecade, inoltre, ehe le grida possano suseitare preoeeupazione, sentore ehe possa 
essere accaduto qua1cosa di grave (ad es. un attaeeo nemieo) all'interno dello stesso 
esercito, mentre si tratta solo di un evento favorevole; come la tante desiderata vista 

114 Xen ., An. V 4.14. 
115 Xen., An. V 4.32-34. 
116 Xcn .• AII . Y4.17 : v6~1(:> 't IVl '.iÖOV't~ 
117 :.r Ycrnullt 1968. 125: MlI nfrccli 1986,17611.1. 
118 T duc v rbi si SQslituisc 110, cioc non vel1gono mai accostati per indicare due gridi suc

cessivi. 
119 Xell., An. IV 3.19. 
~~~ Xen., An. I 7.4: Kpauyft noUn. 

Xen., An. 11 2.17-18. 
122 Xen., An. IV 4.20-21: avaKpayoV'tEc; . 
123 Xen., An. IV 8.18-19: avaKpayov'tE~. 
124 Xen., An. IV 5.18: avaKpayov'tE~. 
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deI mare dalla cima deI monte Teches l25 . Le grida (i] ßor]) e i clamori si fanno tanto 
piu acuti, quanta piu il numero dei soldati giunti in cima si ingrossa; ed essi piangono 
per la prima ed ultima volta in tutta I' Anabasi 126. 

1.5.3: Lo squillo di tromba127 eil segnale d'attacco. Esso pub precedere il grido di 
guerra128 0 il peana129 oppure interporsi tra il peana e il grido in onore di Eny
alios 130. 

1.5.4: Oltre ai trombettieri, I'esercito conduce con se i suonatori di corno ('tO 
KEpaS), impiegati per trasmettere segnali all'esercito I31 , ad esempio quelli di riposo, 
di approntamento bagagli 0 di assetto di marcia. 

11 suono cupo deI corno (tO KEpaS Ecp8EYYEW) pub tuttavia essere sfruttato per at
terrire i nemici durante la marcia. Con questa funzione psicologica es so viene im pie
gato dal principe tracio Seuthes, per il quale militano i soldati di Senofonte 132. 

1.5. 5: Anche gli scudi percossi dalle lance sono capaci di seminare la paura nel 
cuore dei nemici, trasformandosi da armi di difesa, in "strumenti di offesa di tipo 
psicologico" (v. prg. 4.3). Infatti i Greci, quando muovono incontro al nemico, fanno 
risuonare cupamente gli scudi, percuotendoli con le lance (tatS ucrnlcrl npos ta 
ö6pata E80u7t1l<Jav) 133. Questo espediente 10 usano per atterrire i cavalli aggiogati ai 
carri falcati persiani dell' esercito di Artaserse a Cunaxa 134; durante l' attraversamento 
in armi deI fiume Kentrites, contro i Kardouchoi l35 ; in Armenia, quando i soldati, 
sfiniti per il gelD, a terra, gridano e battono gli scudi contro le lance 136, per ingannare 
i nemici e provocarne la fuga (v. prg. 1.6). 

1.6 11 silenzio 

Anche il silenzio, "arma psicologica" al pari deI grido di guerra, pub suscitare 
panico e scoraggiamento nel nemico. Colpisce, ad esempio, la capacita di un esercito 
sterminato, come quello deI Gran Re, di avanzare lentamente, in modo compatto e 
senza urlare e rumoreggiare con le armi 137: una sorpresa per i Greci, ehe avevano 
ascoltato la descrizione negativa fatta da Ciro138 (v. prg. 1.5.2). 

125 Xen., An. IV 7.2 1: KPexUyTl 1tOÄÄ'1. 
126 Xen., An. IV 8.23- 25: ÖCXKpUOV·tE<;. 
127 Xen., An. I 2.17; IV 2.7- 3.32; VI 5.27; VII 4.16. Itrombettieri (Ot craA1tlKTai) menzio

nati nell'Anabasi sono: Silanos di Maeisto (VII 4.16) e il traee di Seuthes (VII 4.19). 
128 Xen., An. IV 2.7: llTE aaAItIY~ E<peEy~a1:O. 
129 Xen., An. IV 3.32: cnWo:lv Et 6 craA1tlKTl]<; (cf. IV 3.29); VI 5.27: ~ cr&A1tly~ 

E<peEY~(l'tO. 
130 Xen., An. V 2.14: ~ a(.Xt..ItlY~ E<peEy~mo. 
131 XCI)., An. 11 2.4; VIJ .32. 
132 Xen., An. VII 7.23. 
133 Gemoll (1932, 62-64) pensa ehe questa espressione non sia ordinaria, giaeehe ci si 

aspetterebbe Tai:<; acr7tiO"l 7tpO<; Ta 06pma EKpoucrav. Senofonte, dunque, ha voluto attirare 
I' attenzione sul fattore psieologieo. 

134 Xen., An. I 8.18. 
135 Xen., An. IV 3.29: 6.O"7tI<; \VOlpn . 
136 Xen., An. IV 5.18: '\al<; aa7t ta t 7tpo<; ta 06pata EKpoucrav. 
137 Xen., An. I 8.11; Pl ut. , Ar'. 7.5. 
138 Xen., An. I 7.4. 



La "guerra psicologica" deli' Anabasi di Senofonte 123 

Ma il silenzio pu<'> anche provocare sollievo, quando indica la scomparsa deI ne
mico. Ad esempio, quando gli Elleni riescono con la loro astuzia (v. prg. 1.5.5) a 
mettere in fuga gli Armeni che li inseguono per depredarli, "non si sentiva piu una 
voce da nessuna parte" 139 . 

Il silenzio puo essere imposto alle truppe anche per notificare, per mezzo di un 
araldo, un proclama dei comandanti in un momento di particolare paura (!p6po<;), 
trambusto (86pupo<;) e scompiglio (<>ouno<;), causato dalla pericolosa vicinanza 
dell' esercito deI Re. E proprio per il contenuto futile e sciocco deI proclama stesso 
l' animo dei soldati si tranquillizza 140. 

1. 7 Le mutilazioni 

Il taglio della testa ai nemici caduti sul campo di battaglia e un modo per impaurire 
i vivi, mostrando loro la sorte che li attende. Siamo ancora di fronte ad una "modalita 
di offesa di tipo psicologico". Ma se per i barbari e qualcosa di insito nella loro natura 
selvaggia e sacrilega, ehe li spinge anche a cantare e ballare con la testa mozzata in 
mano 141 (v. prgg. 1.5.1 e 4.4), per i Gr ci questa pratica diviene egno di indurirn nlo 
ed imbarbarimento mentre stanno attraversando un momento difficile l42 . Ad esem
pio, dopo il secondo scontro con il contingente di Mitradates, i Greci mutilano in 
modo orrendo i cadaveri 143, affinehe il nemico vedendoli abbia paura, oppure sgoz
zano (EO'!pat'tov) un ostaggio carduco sotto gli occhi di un compagno per ricevere da 
quest'ultimo le informazioni che consentano al piu presto di uscire da quella terra 
maledetta 144. 

AI corpo di iro senza vita vengollo mozzali dall'elilluco Ma nbate .145 sin la 
testa, dai capelli Llinghi e folti l46 , che Ja mano de. tra I47 . Tale rnlililazione obbedi ce 
ad una legge pCI"iana, poiche que ta e probabilmente la sorte ris rvata ai ribell i e ai 
traditori, illsomma a chi ha disobbedito al Re 148. Il corpo decapitato viene p i impa
lato (avaO''taupouv) e la testa portata in giro149 come un trofeo l50 . 

Nel caso di Ciro vengono scelte queste parti dei corpo probabilmente perche la 
testa e sede dei pensiero "rnalvagio" di ribellarsi al Gran Re e da sola rappresenta 
l'uomo ed infine perehe su di essa si puo indossare la tiara diritta, il copricapo reale, 

139 Xen., An. IV 5.18: ouödS €'tt QUÖCXI!OU E<p9Ey~a'tO. Cf B~lrabino 1992,223. 
140 Xen., An. II 2.19-21: "Chi denunziera I'uomo ehe si e lasciato scappare I'asino 

nell'aeeanlplinlento rieevera una ricompensa di un talento" (cf. Barabino 1992,91). 
141 . Xen .. An. IV 7.16. 
142 Prestianni Giallombardo 1995,35. 
143 Xen., An. III 4.5: oi "EAAllvES TPcicrav'to 'tOUS <Xlto9avov'ta<;. 
144 • Xen., An. IV 1.22-23. 
145 Plut., Art. 17 1. 
146 Plut., Art. 13.2. 
147 Xen., An. I 10.1: <XltO'tEI!VE'tat f] lWpaAl] Kat f] xdp f] ÖE~U:X. 
148 Strab. XV 3.17. 
149 Xen., An. III 1.17. Bigwood (1983,348) ritiene ehe la notizia ehe il Re mostro la testa 

mozzata di Ciro per dimostrare a tutti la sua vittoria sul fratello, sia una nota maeabra tipiea dei 
modo di narrare di Ctesia. Quest'azione non sarebbe realistica, perehe non si adatta ad un uomo 
gravemente fCl'iro, quale era il Gran Re. 

150 Seeondo PrilChett (1974,242), la testa mozzata e una forma primordiale di trofeo. 



124 Linda lapichino 

ehe il ribelle porta sul cuore 151. La mano, invece, sede naturale deI flusso della po
tenza, e il mezzo con cui la ribellione si puo realizzare, impugnando le armi 152. 

Al taglio della testa soggiacciono anche gli strateghi greei ingannati da Tissa
feme 153 (v. prgg. 1.2.2. e 1.4.2). 

1.8 Il ruolo della religione: sacrifiei, sogni e presagi 

Gli indovini (Ot llav'tEt<;) 154, mediatori tra gli uomini egli dei e interpreti deI 
messaggio di questi ultimi, aceertano il favore della divinita, senza il qua1e nessun 
eomandante greeo 0 barbaro osa ingaggiare battaglia 0 accettare il comando supremo. 
Koiratades il tebano, per esempio, offertosi come stratega ai Greci in Tracia, porta con 
se, oltre ai viveri, animali da saerificio e un indovino 155; ma, non rieevendo un re
sponso favorevole dalle vittime e non potendo offrire un rancio sufficiente ai soldati, 
deve rinunciare al comando156. 

Per ben tre volte Ciro crede di ricevere i segni dell'approvazione divina alla sua 
spedizione: riesce a guadare I'Eufrate, come se il fiume si piegasse innanzi a chi e 
destinato al trono157 ; si lascia eondizionare dalla predizione deI suo apXtllav'tt~ e, 
eonvinto ehe il Re non dara piu battaglia, allenta le mi sure di sicurezza 158 (v. prg. 
1.1.2); infine a Cunaxa, nell'imminenza della battaglia, da buon conoscitore del
I' animo umano, comunica ai Greei, per mezzo di Senofonte, non un ordine, ma ehe gli 
auspici risultano favorevoli, cosi pure le viscere delle vittime 159. E i soldati, non a 
easo, scelgono come loro parola d'ordine "ZEU~ <Jü)'tlJP KUt Nh:TJ"l60 per catturare la 
benevolenza e il favore della massima divinita. 

In altre occasioni, invece, prima della battaglia, insieme a ZEU~ <Jü)'tllP, e invocato 
'HPUKA:i1~ lJYEIlIDV, ehe e il dio della forza edel valore161 . 

Klearchos sacrifica agli dei 162 per chiedere loro consiglio circa una decisione di 
emergenza. Sebbene i responsi siano sfavorevoli, egli, consapevole ehe la ricerca dei 
viveri e importantissima per I'esercito, decide di avanzare e quindi di rompere la 
tregua e rischiare 10 scontro. Infatti, se I'indovino formula le previsioni relative ai 

151 Xen., An. 11 5.23. 
152 Cf. Xen. , y". VIlJ 3.8. 
153 Xe n., An. 116.1: (btO't~lll aEV'tE<; 'ta <; KE!puAa<;; Xen., Cyr.VIII 8.3. 
154 ilano li Ambmcia, apXIJ.l(l vn <; liri ma di Ciro (Xen., An. I 7.18) e poi dei Greci (V 

6.16-18; 6.29; 6.34; VI 4.13), viene sostituito da Arexion di Parrasia (VI 4.13; V 2 e 8). Sono 
rnenzionati poi Basias di Elide (VII 8.10), Eukleides di Fliunte (VII 8.1 e 3) ed altri senza norne 
(IV 5.4; V 5.3; 7.35; VI 4.15; VII 8.10). 

155 Xen., An. VII l.33; l.37. 
156 Xen., An. VII l.40-4l. 
157 Xen., An. 14.18. Anche in passato i barbari assistettero a segni prodigiosi: il tuono di 

Zeus atterri ce gli abitanti di Mespila e la citta cade sotto i Persiani (III 4.12). 
158 Xeil ., An. I 7.18; V.6.18. 
159 Xen., An. I 8.15: 'ta iepa KUAa, 'ta cr<paYlu KuM. 
160 Xen., An. I 8.16. 
161 Xen., An. VI 5.24-25. 
162 Xen., An. 11 l.9. 
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risultati di un' azione militare, e 10 stratega ehe mette in opera tutte quelle technai 
specifiche ehe gli permetteranno di ottenere buo.nj ri lll tali 163. 

Senofonte erede ehe gli de i possano intert"erire ne ll n vita degli uomini 164 e ehe, 
grazie alloro aiuto. si POSS!l vineel' in ballaglia165 e iJlu millare I'oseuro de lino ehe 
pcnde slll eapo cli ogni 1l0mo166. I slloi pens,ieri . le sue parole e ie lle azi,oni 167 di 
pendono sempre dal responso rieevuto dagl i dei per mczzo dei sacri tjci 168 . • 10 stes 0 

Senofonte, in quanta esperto ncll'interprctazione de lle viseere deg li animali 169 e stra
tega 170. a fungere da offieiante, assistito da indovini 171 e dagli altri generali 172. e 
talora dai soldati stessi 173. In partieolare, il responso negati vo ad un saerifieio insieme 
al rieordo di un segno divino (l ' aquila) 174 10 eonvineono a non aeeettare i pieni poteri 
militari 175 e, un'altra volta, a rimanere al fianeo dei suoi uomini piuttosto ehe ad 
imbarearsi l76. L'esito dei saerifiei eondiziona le azioni dell'esereito l77 . Si saerifica, 
infalli, prima della battaglia eon in tenzione mantiea 0 propiziatoria178 e, in c. di 
responso favorevo le , si attaeca psieologieall1entc caricati J 79 m nlre, ne l aso con
lrario, i evita di combatterc i ripiega 0 j aecetta la tregua 0 j doni 0 pilali 180; prima 
di mettersi in marcia 181; per sapere se si puo uscire senza danno dal!' accampa
mento182 ; per eliminare forti disagi 183 ; per sciogliere un voto formulato nel momento 

163 Y. Aesch., Agamen.184; Plato, Laches 179 E. 
164 en. , An. VI 3.18; VII 8.3- 6. 
165 Xen., An. III 2.8. 
166 Xen., An. VI 1.21-24. 
167 Xen., An. V 6.28. 
168 Anderson 1974,34--40; Pritchett 1970, 115; Walzer 1936, 17ss. 
169 Xen., An. V 6.29. 
170 Cl XClI., )\/1. VI 4.22. 
171 Xen., All. V 6. 16; cf V 6.22; 6.28-29. 
172 Xen. , All. lV 3.9; 8. 16; 8.25. 
173 Xen., An. V 6.22. 
174 Xen., An. VI 1.23. 
175 Xen., An. VI 1.19-24; 1.31. 
176 Xen., An. VI 2.15. 
177 Per i Greci le indicazioni date dalle vittime sono assolutamente degne di fede ed anche 

gli avvenimenti annunciati non possono ehe realizzarsi (Xen., An. IV 4.18; VII 8.10-12; 8.20-
22). Pertanto, ogni tentativo di opporsi ai disegni divini e votato all'insuccesso (cl VI 1.31-
32). Tuttavia non manca in Senofonte e nei Diecimila una certa ostinazione nel seguitare a 
sacrificare per ollenere segni favorevoli (VI 4. 12- 25). 

178 In un caso gli indovini gOZ7..l1nO le vittime nelle acque di un fiume (Xen., An. IV 3.18). 
Questo sacrificio cruento, celebrato dagli anti chi Spartani, al momento di varcare un fiume, 
prende il norne di Ihaßa:t1lPta,. In seguito il termine passa ad indicare un sacrificio propizia
torio per I'attraversamento di un fiurne, inteso sempre come limite territoriale (cf. Butti De 
Lima 1987, 100-116). 

179 Xen., An. I 8.15 ; IV 3.18-19; 7.23 ; V 2.9; 4.22; VI 5.8; 5.21 ; VII 8.10; 8.19- 22. 
180 Xen., An. V 5.2-3. 
181 Xen., An. III 5.18; VI 4.13; 4.19; 5.2. 
182 Xen., An. VI 4.9. 
183 Xen., An. IV 5.3: il vento. 
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dei pericoJol84; per purificare l'esercito I85 , macchialo i cli empieta l86 . per accetture 
o rifiutarc la proposta cli un comll1itcnte l87 ; per decidere e continuare a combatter 
per lui 0 partire 188 . 

Per quanta riguarda Senofonte, pero, il sacro non influenza la seelta militare solo 
con il responso delle vittime sacrifieali; esso si manifesta durante la veglia attraverso 
dei segni, interpl'etati come approvazione189 0 COOle suggel'imento da parte delln di
vinita l90 (cf prg. 2.2), di notte nei sogni simboliei e profelici l91 , eh oltolineano 
con la loro presenza i momenti piu difficili passati dai Dieeimila. La veracita di queste 
visioni notturne si manifesta prima nel responso favorevole, evidente gia dalla prima 
vittima sacrificale, e poi neHa realta 192. 

2. Modalita di difesa e offesa 

2.1 "Difendersi con I' acqua" 

Tra le "meraviglie" d'Oriente ehe piu possono stupire un Greeo, abituato a vivere 
neHa sua terra arida e ingrata, spieea sicuramente I'abbondanza di fiumi, rivi e 
eanali 193, tante che gli Elleni pensano ehe i Persiani utilizzino l' acqua come stru
menta di difesa. E indubbio, in verita, ehe vi sia an ehe un motivo strategico (pro
teggere un punto di transito partieolarmente vulnerabile)194 a favorire la nascita di 
1tapao€t<JOl, le residenze reali presso un fiume l95 . D'altra parte la eitta "circondata di 
aequa" 196 0 con un rivo che le "seorre in mezzo" 197 , ehe la spinge a svilupparsi sulle 
sue sponde, sembra regolata dallo stesso principio di eentralita, che viene impiegato 
neHa strategia barbara, eiae quello di dividere le truppe intorno al capo, per difenderlo 
da entrambi i lati, garantendone la sieurezza 198. 

Poiche umanamente I'ignoto erea ansia e paure, i Greci paventano di imbattersi in 
fiumi grandi e profondi 199 e i loro nemiei hanno compreso queste loro punto 
debole2OO (v. prg. 1.2). Naturalmente i barbari non usano i fiumi solo come "arma 

184 Xen., An. III 2.9; 2.12; IV 6.27; 8.16; 8.25; V 1.1; 3.13; 5.5. 
185 Xen., An. V 7.35. 
186 Xen., An. V 7.16; 7.32. 
187 Xen., An. VII 2.14-15; 2.17: il traeio Seuthes. 
188 Xen., An. VII 6.44. 
189 Xen., An. III 2.9: 10 starnuto, segno di ZEUe; O'Ol't1lP; VI 5.2: J'aquila, cf VI 5.21. 
190 Xen., An. V 2.24. 
191 Xen., An. III 1.11-13, cl VI 1.22; IV 3.8. 
192 Xen., An. IV 3.9-13. 
193 Senofonte Ii eonsidera un tutto indistinto; egli ne da la larghezza e, a volte, la profon-

dita, ma solo per llna fina li lä pratiea 0 strategiea. 
194 Briant 1982,20- 23. 
195 Xen., An. I 2.7- 9: 4. 10; II 4. 13- 14; IV 4.3. 
196 Xen., An. I 5.4, cf. Xen. CYI'.VII 5.8: "Ia citta e aneor meglio protetta dal fiume ehe 

dalle mura". 
197 Xen., An. I 2.7-8; II 4.13; 4.28. 
198 Baslez 1995, 86. 
199 Xen., An. II 4.6; III 2.22. 
200 Xen., An. II 1.11; 4.13-4; V 6.9. 
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p icol giea', ma altaeeano i Gre i ulIe loro rive20 J, 0ppul'e scavano fos ati artificiali 
corne opera c1ifen iva202 , allagano fossi e canali203 , di lruggono anehe un ponte di 
barch 204, oppure laseiano ehe sia solo il fiume ad opporsi con la sua larghezza e la 
sua profondita205, sondata dai Greci con le lanee206 e valutata a scala umana207 . 

Ma una volta ehe i Greci si sono abituati a queste ostacolo naturale, aneh' es si ar
rivano a sv iluppare nuove tattiche appoggiandosi ad un fi.ume208) sia durante il 
combaltimento per contrastare una manovra di aeeerchiament0209 • sia in mareia, per 
proteggere le be ' tie da soma210 . E j inoltre rie cono a trovare di volta in olta, 
espedienti diver i per superare Ull fiume: auraversarIo alla 'orgente2 11, creare un 
ponte di barche212 , coslmire lIna passerena su llna doppia tila di olri gonfiati 213 

oppure lrovarc mplieemenle un guado2 14. 

2.2 "Difendersi eon il fuoeo" 

Il fare terra brueiata e un sistema relativamente sempliee di usare il fuoeo eome 
strumento di difesa, in quanta si sacrificano le ease e le colture per non privarsi degli 
uomini. Nello stesso tempo, tuttavia, questa tattica di guerra fa parte deI "misurarsi da 
1011la110" pretlamente barbarico. Infatli, tale istema proeura grllvj danni ai nemici, 
iano essi un eserci to215 0 gli abitanti di un villaggi0216 0 di llna metropoli217 • per

che li priva di 'ta ETCl'tT!Ona., eioe dei viveri per gli uornini edella pastura per gli 
animali. 

201 Xen., An. III 3.6-7; 4.1; IV 3.3-7. 
202 Xen., An. I 7.14-16; Il 4.4; V 2.5; 2.15; 2.25-27; Plut., Art. 7.1. Hewitt 1918,245. 
203 Xen., An. 11 3.10; 3.13. 
204 Xen., An. 14.18; 11 4.17. 
205 Xen., An. II 5.18; III 2.23; 5.7; IV 3.6. 
206 Xen., An. III 5.7. 
207 Baslez 1995, 85; Brule 1995, 7. Xen., An. III 2.22: l'acqua arriva fino alle ginocchia; 

IV 3.13: fino ai gcnilali ; IV 5.2: fino all'ombelico; IV 3.6: fino al petto. 
208 ßaslez 1995, 86. 
209 Xen., An. I 8.4; 10.9: a Cunaxa; IV 3.26: sul Kentrites. 
210 Xen., An. II 2.4. 
211 Xen., An. III 2.22. 
212 Xen., An. II 4.13; 4.24. 
213 Xen., An. III 5.8-12. 
214 Xen., An. IV 3.11-12; 3.17-34. 
215 Xen., An. 16.1-2: duemila cavalieri dei Re in avanscoperla darme fuoco (EKawv) al 

foraggio e a quanta fosse utile. Xen., An. II 5.19: Tissafeme ricorda ai Greei ehe i Persiani pos
son~fEargcre incendi e usar~ come alleata la fame (cf p~' '.5.2). . . . . . 

Xen., An. II 5.1: mmacce; III 5.3; 5.6; 5.13: Tl saferne e 1 SUOl, e pOl anche 1 GreCl, 
bruciano (KatEtv) dei villaggi; IV 4.14: gli Elleni, che hanno incendiato le case per il gusto 
della violenza, si devono accampare alla meglio; VII 4.5: Seuthes minaceia i Thynoi di dar 
fuoco (Ka'taKaucret) ai loro villaggi e alle loro scorte di eibo; VII 4.7: incendi perpetrati in 
Tracia. Cf Xcn., Cyr. V 4.2l. 

217 I Dryl i appiccano il fuoco ai xropta ritenuti piu facilmente espllgnabili e si rifugiano 
con ltp6ßa'ta e XP,,~a'ta nella metropoli (Xen., An. V 2.3), incendiata successivamente dai 
Greci (V 2.24-27). 
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Tuttavia anehe i Greei sanno usare il fuoeo in modo offensiv0218 . Ad esempio, 
ineendiano il forte dei Dryloi, laneiando tizzoni infuoeati219 . Ma poiehe l'ineendio di 
una eitta e eonsiderato dalla morale greea un atto di brutalita gratuita e per un esereito 
vanifiea la realizzazione di un rieeo bottino, l'idea partita da Senofonte non e altro ehe 
un suggerimento divin0220. Peraltro, quando i Greei vogliono rendersi amiehe le genti 
in eui si imbattono, si astengono dal brueiare i villaggi221 . 

11 fuoeo pub, poi, essere appieeato astutamente ad un vasto tratto di territorio, per 
dare l'impressione ingannevole ehe il proprio esereito sia numeros0222 . 

Ma l'aeeensione dei fuoehi223 pub essere usata anehe eome segnale, per esempio 
per ehiamare a raeeolta, prima di attaeeare, i guerrieri Kardouehoi dei villaggi eireo
stanti. 

3. Strumenti di difesa ed offesa 

3.1 Asee 

L'aseia greea a un solo taglio (~ a~ivll) e un utensile usato per spaeeare la 
legna224 , oppure per spezzare le spranghe di una porta urbiea, eome quella di Bisan
zio, onde entrare a far bottin0225 . Ma l' aseia pub diventare un' arma quando, eolpiti da 
un attimo di furore, si arriva a vibrare un eolpo eontro un superiore226 . 

L'aseia di ferro bipenne (~ <Jayaptc;) e inveee un'arma vera e propria solo per i 
barbari, in partieolare dell'areiere-peltasta227 , dellanciatore di giavellotto-peltasta228 

edel gerrophoros229 . E barbaro e selvaggio e I 'uso ehe essi ne fanno: tagliano le teste 
ai eadaveri230 (v. prgg. 1.7 e 4.4). 

3.2 Spiedo da buoi 

Anehe un utensile da eueina, all'oeeorrenza, pub fungere da strumento di offesa. 
Ad esempio, quando a Pergamo, in Misia, i soldati aprono una breeeia per far bottino 

218 Woronoff 1987,14. 
219 Xen., An. V 2.14: 1tUp. 
220 Xen., An. V 2.24-25; 2.27. 
221 Xen., An. IV 1.8-9; 4.6: ma alcuni soldati non rispettano la clausola (IV 4.14); VII 

7.19: Medosade scongiura di non incendiare i villaggi; IV 2.19: i Kardouchoi sono pronti a ri
cons~nare i cadaveri, a patto che i G reci non diane fuoco alle case (~i] KCt.lEtv tu<; oiKta<;). 

2 Xen., An. VI 3.1 9- 20: MatE rr(laa ~ xwpa utfkcr9('.(1 ~OOKEt, "pertanto tutta la regione 
sembrava avvampare" (cf Bambino 1992,349). 

223 Xen., An. IV 1.11. M!lnf l"cdi 1986, 188. 
224 Xen., An. IV 4.12: crX{1~E1V ~Dlea, "spaccar legna", per riscaldarsi. Per 10 stesso uso i 

barb,u·j LI allo la nEAE~\l(; (c! Xen. , yr. VI 2.36) 
225 Xen. Au_ VIl 1. 17: Öu;o(on.1:0VtE<; tal:<; &~lVat<; t o: KÄei.8pa. 
226 Xen. , An. I 5. 12: un soldato di Mellon vibra un colpo d'ascia a Klearchos, che gli ha 

frustato un compagno. 
227 Xen., An. IV 4.l6: un fante persiano catturato in Armenia occidentale porta un'ascia di 

foggia uguale a quella delle Amazzoni (crayaptv OtaV1tEp Kat (ai) 'A~al;ovE<; EXOUcrtv); Head 
1992, 29, rigg. 16 c- g. 

228 Xcn., yr. 11 1.16. 
229 Xen., Cy,.. I [ J .9. Per il sign iFicato di YEP PO<POpo<; cf n. 24. 
230 I Mossynoikoi LI ·:mo le craYlXpel<; crtÖ1lpii<; (Xen., An. V 4.13), anOtE~oVtE<; tu<; KE

<paleu<; tOOV VEKPOOV (V 4.17). 
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neUa torre deI persiano Asidate , dall ' intcrno un difen ore con un piccolo piedo per 
infilzare Ull blle (ßoun6pcp 6ß€A. lOKQ» tl'afigge la co cia dell 'assalitore piu vicin0231 . 

3.3 Travi di legno 

Fanno parte degli strumenti di difesa propri dei Barbari "marginali", con i quali i 
Diecimila entrano in contatto nel tratto compreso tra la terra dei Kardouchoi e Trape
zunte. Geograficamente es si abitano 10ntano dal "civilizzato" mondo greco d' Asia e 
politicamente sono affrancati dal controllo persian0232 . Protetti dalle asperita deI loro 
territorio, la 10ro trategia di dife a i basa per 10 piii sull'imprendibilita della fortezza 
e sullancio daIl'alL di corpi conlllnclenti233. 

Co SI i Dryloi, nella Colchide, dall' alto delle loro torri e palizzate, scaraventano giii 
grosse travi di leg no (~uAa !1EYaAa); e per i Greci e rischioso tanto rimanere fermi , 
quanto muoversi234 . 

3.4 Tizzoni infuocati 

Il proiettile da fionda (cr<pEv06vTj)235 dei Greci e solitamente una pietra (AteO<;)236 
o una ghianda-missile di piombo ÜlOAUßoi<;)237. 

Ma, contro i Dryloi nella Colchide, i frombolieri greei laneiano anehe tizzoni in
fuocati (nup )238, costringendo i nemici ad abbandonare le torri e la palizzata e a ri
fugiarsi verso l'lh:pov. Infine Senofonte ordina di incendiare anche le ease (Evan'tEtV 
'ta<; oh:ia<;) a sinistra, ehe sono di legno; e il fuoco vi atteechisee in un attim0239 . 

3.5 Pietre scagliate dai Greci 

Distinguibile dai proiettili da fionda ehe, opportunamente lavorati, costituiscono 
un'arma vera e propria, la pietra aIlo stato grezzo, raceattata da terra e scagliata a 
mano, e uno strumento di offesa antico quanto il mondo. 

I fanti greci armati aIla leggera, difatti, contro i Dry loi lanciano sassi per 10 piu a 
man0240. 

231 Xen., An. VII 8.14. 
232 Xen., An. VII 8.25. 
233 Woronoff 1987, 15- 16; Brnle 1995, 15; Prestianni Giallombardo 1995, 36--37. 
234 Xen., An. V 2.23. 
235 Xen., An. III 4.4; 4.15. 
236 Xen., An. V 2.12; 2.14. 
237 Xen., An. III 3.16; 4.15-17. Fougres 1892, 1609; Foss 1975, 26--27. 
238 Xen., An. V 2.14: ~(mv 8E O't lcal.1tUp 1tPO<JE<jlEPOV. 
239 Xen., An. V 2.24-25: 'tCXXu EKalov'to. 
240 Xen., An. V 2.14: 1tAEt<J'tOt 8'EK 'trov XEtprov A(90L 
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Generalmente nell'Anabasi il tirare le pietre diviene per i soldati un modo per 
affermare il proprio dissenso: alle parole deI capo241, alle azioni di. un locago tradi
tore242, all'insolenza di un soldalo semplice nei confronti di un superiore243 . 

Ma, a volte, le pietre vengono scagliate con l'intenzione davvero di uccidere, per
sino persone "sacre" come gli ambasciatori di Cerasunte244, per la frustazione di aver 
tentato invano un saccheggio. 

3.6 Percosse 

Le percosse, insieme alla lapidazione, sono la piii antica arma di offesa e difesa. 
Quando aIcuni soldati chiamano in causa Senofonte, asserendo di essere stati da lui 
percossi e presentando l' accusa di abuso di potere245 , egli afferma di aver picchiato 
un soldato che stava seppellendo vive un compagno 0 degli indisciplinati ehe eorre
vano avanti a far bottino, 0 coloro che non ce la facevano piu, affinehe non si bus
cassero una lancia nemica246. 

Soteridas di Sicione, che aveva costretto con le sue parole di sfida Senofonte a 
procedere a piedi, viene coperto di percosse, pietre e insulti dagli altri soldati, fino a 
quando non 10 costringono a riprendere 10 scudo e la mareia247 . 

3.7 Bastoni 

Il bastone (f] ßaKtTJPia) nell'Anabasi e usato dai Greci come strumento di disci
plina, quando il comandante supremo, 10 spartano Klearchos, percuote i soldati che 
non eseguono alla svelta i suoi ordini248 , e come elemente per issare un trofeo a 
forma di tumulo249 . 

I barbari adoperano dei randelli (ta O'KUtaAa) per rendere inservibili le lance 
greche, spezzandone le punte250 . 

In Greeia, invece, f] O'KUt6:ATJ e un bastone intorno al quale i Lacedemoni sono 
soliti arrotolare una striscia di papiro su cui il mittente serive un messaggio militare, il 

241 Xen., An. 13.1: quando i soldati capiscono 10 scopo della spedizione di Ciro, Klearchos 
ed i suoi animali da soma vengono bersagliati di pietre (e~aAAov) ed egli rischia di essere 
lapidato (Kam7tE'tproeTjvat); VII 6.10: alcuni soldati vogliono che Senofonte sia punito con la 
lapidazione (Ka'taAEua8Evm). 

242 Xen., An. VI 6.7: a Kalpe, Dexippos, volendosi impadronire degli armenti che appar
tengono al bottino comune, prende un soldato qualsiasi come capro espiatorio per portarlo a 
Kleandros. Allora gli altri soldati cominciano a bersagliarlo di pietre (~aAAElv), urlando che e 
un tradilore ('tov 7tpo80"CTlv). 

243 Xen., An. III 4.47-49. 
244 Xen., An. V 7.16: le piclrc vengollo scagliate da Klearcl se dai suoi. 
245 Xen., An. V 8.1: ltaü:atlO'.l im' <Y.\l"COU Ko.1 ro~ u~pi1;oVtO~ tilv Ka'tTlyopiav E7tOlOUV"CO. 
246 Xen., An. V 8.16. 
247 Xen., An. III 4.47-49: 01. 0' iXAAOt a'tpaniihat 7tatouat Kat ~aAAOUat Kat 

AotOOPOUcrt 'tov LrotT]pilia.v. 
248 Xen., An. 11 3.1 I: e qualcuno degli uomini, adibiti apreparare un guado con tronchi di 

palma, gli dava l'impressione di fiacchezza, 10 percuoteva. Secondo Daverio Rocchi (1978, 302 
n. 7), il bastone e per gli spartiati l'insegna dei comando militare. 

249 Xen., An. IV 7.24. 
250 Xen., An. VII 4.15. 
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cui contenuto puo essere letto solo dal destinatario, che e in possesso di un bastone 
dello stesso diametro su cui riavvolgere il papiro251. La sc itala merita di essere citata 
perehe Plutarco e Isocrate252 riferiscono che essa viene inviata a Klearchos dai Lace
demoni, con l'ordine di mettersi a disposizione di Ciro, bisognoso di mercenari per 
iniziare la sua spedizione. Una notizia questa ehe acquista un notevole significato 
politico, in quanto Senofonte, per fini apologetici, cerca di passare sotto siIenzio 
I'intervento spartano nella spedizione di Ciro253 . 

3.8 Sferza 

E, come il bastone, uno strumento per punire I'indisciplina dei soldati e dimostrare 
chi comanda. Infatti, Klearchos fa frustare (ev EßUA,EV TCA:rlYac;) un soldato di 
Menon254, dopo averIo incoIpato di aver dato inizio ad una lite con un militare deI 
suo contingente. 

Sembra, invece, che le truppe achemenidi di rango inferiore, speciaImente i from
bolieri, venissero incitate a colpi di sferza dagli ufficiali a scagliare frecce (e't6~E'UoV 
UTCO ~ucr'tiyO)v)255. Ma cio non riflette forse nient'altro che la severa disciplina di un 
esercito regolare: Ie fruste risulterebbero analoghe ai bastoni di viticci deI centurione 
roman0256 . 

4. Utilizzo particolare delle armi 

4.1 Frecce mutate in giavellotti 

Il Barbaro "marginale" si difende scagliando le armi piu primi tive, ricClvate con 
materiali locali e sproporzionate per lUllghezza e pes 257. I dardi dei Kardouchoi 
superano le due braccia di lunghezza ('ta. 'tO~EU~U'tU TCA,EOV 11 otrcTJXTJ) ed i Greci, 
quando riesCOIlO a recuperare queste frecce, le uti lizzano C me giaveH tti. appli
candovi 1I1l3 cinghia258 . L' ametria degli strumenli deI barbaro e COs! ridotta aHa 
metriotes eHenica259. 

251 Daverio Roeehi (1978, 164, n.12) pensa ehe, in assenza di un bastone, il messaggio 
risulti talmente ineomprcilsibile da non poter essere ne manomesso, ne falsificato dal nemieo. 

252 Plut., Art. 6.5, Isocr.,Pax 98; fanat. 104. 
253 Cf. Manfredini et al. 1987,277, n. 6,6-17. Per l'intervento spartano cf. Xen., An. 

1.4.2-3; VI 1.26; 6.34; Hell. III 1.1-2; lust. V 11.6-7; Diod. XIV 19.4-5; 21.5; Plut., Art. 6.3; 
6.5. Secondo Bigwood (1983, 345-346) e Maraseo (1994, 663), si tratta di un'invenzione di 
Ctesia (Plut., Art. 13.7), ehe preferisee presentare Klearehos eome un inviato uffieiale di 
Sparta, piuttosto ehe come un mereenario. Infatti Klearehos, esule da Sparta, dove era stato 
eondannato amorte, era da tempo al servizio di Ciro (Xen., An. I 1.9; Il 6.2-5; cf. Isoer., 
Phil!f/4us 97; Diod. XIV 12.1-7; cf. Plut., Art. 8.4). 

4 Xen., An. 15.11. 
255 Xen., An. III 4.25: si tratta delle truppe di Tissafeme su un'altura di Mespila; cf. Hdt. 

VII 223.3. 
256 Head 1992, 10. 
257 Seeondo Bettini (1992,9-10) e Prestianni Giallombardo (1995, 36) l'alterita si pUD 

cone~ire attraverso il parametro delln grandezza. 
2 Xen., An. IV 2.28: uKov'tlou; evaYK'llAii>v'tES. 
259 Prestianni Giallombardo 1995, 24. 
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4.2 Lance usate come bastoni 

A volte un'arma pub divenire un valido aiuto per l'attraversamento di un territorio 
impervio. Cosi, sui monti dei Kardouchoi, i Greci si inerpicano, tirandosi su I 'un 
l'altro con l'aiuto delle lance260. 

La lancia oplitica, inoltre, pub assumere la funzione di uno scandaglio per misurare 
la profondita di un fiume261 . 

4.3 11 rimbombare degli scudi 

Come gia detto (v. prg. 1.5.5), per imbizzarrire i cavalli262 e per impaurire i ne
mici263 i Greci fanno risuonare cupamente gli scudi, percuotendo1i con 1e lance; per 
cui l'arma di difesa per antonomasia diviene uno "strumento psico1ogico di offesa". 

4.4 Le armi per mutilare i cadaveri 

L'uso barbaro di mozzare 1a testa a1 nemico (v. prg. 1.7), viene rea1izzato con armi 
diverse. I Chalybes armeni usano un I-UXxaiplOv264, un coltellino 1ungo come una 
~'\)ftAll Am.:rovtKft, i1 fa1cetto di guerra spartano265 . I Mossynoikoi invece tagliano 1e 
teste ai cadaveri con 1e loro crayapnc; crtÖllpac;, asce di ferro bipenni, e le mostrano 
sia ai loro alleati greci che ai loro nemici266 (v. prg. 1.5.1). Ma anche l'uKtVaKllC;, 
che, a differenza delle precedenti, e una spada a lama diritta, da punta, pub essere 
utilizzata per sgozzarsi267 . 

4.5 I trofei 

11 vincitore, qua10ra intenda garantire la legittimita della vittoria, 1a sua superiorita 
e l'umi1iazione degli avversari, deve procedere all'erezione di un trofeo ne1 punto in 
cui i1 nemico e stato messo in fuga268 0 in cui ha avuto inizio 1a battaglia269 . I trofei 
sono semp1ici armature e armi, generalmente prese ai nemici, probabi1mente 1e piu 
belle, appese a tronchi d'a1bero270. L'associazione simbolica psico1ogica tra i1 trofeo 

260 Xen., An. IV 2.8: avaß&v'tE<; avillffiV aUf]Aou~ 'tOl~ 06pacrt. 
261 Xen., An. III 5.7. 
262 Xen., An. I 8.18. 
263 Xen., An. IV 3.29; 5.18. 
264 Xen., An. IV 7.16. 
265 Beulier (1896, 1603) dice ehe i Lacedemoni hanno una corta spada chiamata xyele (cf 

Plut. Apopht. Lac., Antalcidas. VIII, p. 217 E; Lyc. 19.4). Secondo Anderson (1970, 39), la 
xyele non compare in nessuna rappresentazione classiea di soldati, quindi gli Spartani non la 
utilizzano in battaglia, ma la adoperano per lisciare l'asta dei giavellotti (Xen., eyr. VI 2.32). 
La xyele rimane quindi un' arma eerimoniale, usata nelle lotte tra ragazzi (cf Xen., An. IV 8.25) 
e dedicata ad Artemis Orthia. 

266 Xen., An. V 4.13; 4.17. 
267 Xen., An. I 8.29; cf Xen., Cy/'. VII 3.14-15. 
268 Dopo aver mes 0 in fuga i nell1 ici sul crinale, i Diecimila, appena giungono in eima ad 

un colle, innalzano un trofeo (cf Xen., An. IV 6.27: l:p61lC);tOV O'TIlcru,,U!\!Ol). 
269 Xen., An. Vl 5.32: essendo i cavalieri di Farnabazo, sau'apo di Bilinia, fuggiti giu per il 

pendio, i Greci, ritornati al punto in cui ha avuto inizio la battaglia, innalzano un trofeo ('tp6-
ltawv cr'tllcrUJ.lEVOt). 

270 Sui lrufe.i v. Garlan (1985,58-59) e Lonis (1979,136-140). 
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e la vittoria porta Senofonte, quando deve difendersi dalle aeeuse mossegli dai suoi, a 
rieordare orgogliosamente ehe, eon il favore degli dei, ha innalzato insieme a 10ro 
tanti trofei sui barbari271 . 

Oltre al trofeo antropomorfo, esiste il trofeo a tumul0, ehe si pensa sia realizzato 
eon pieire conne e e abbia un 'origine spartaml272. L'Anabasi di Senofonle, insieme 
ad un pa so di Pali 'ania27 ,Leslimonia questa lipologia di trofco. Infalli non appena i 
Greei dalla cima deI Monte Teches vedono il mare, portano delle pietre e formano un 
tumul0 enorme (KOA(j)VO~ IlEya~), Sopra vi pongono un gran numero di pelli di bue 
non coneiate, bastoni (ßaK'tllpia<;) e scudi di vimini eatturati274. 

4.6 Armi dei giuramenti 

11 giuramento gioca un ruolo importante nella vita e nel diritto greco, in quanta 
forte e per gli Elleni il sentimento religioso e la fede nella potenza degli dei e nelloro 
intervento nelle eose umane. A Iivello psicologico il giuramento proeura un forte 
legame tra le due parti, una distensione dei timori e dei sospetti reeiproci e il sub
entrare di un sentimento di fiducia e rispetto neUe azioni altrui, confortato dalla eon
vinzione ehe un eventuale spergiuro portera la giusta punizione divina: la maledizione 
degli dei275 e la sieura sconfitta. 

Nell' Anabasi il giuramento presenta una varieta di forme a seconda della loealita, 
dei culti e delle eircostanze. I Greci ed i Barbari di Ciro, dopo la sua morte, giurano 
reciprocamente di 110n tradir i e ,Li rimanere alleati. 11 101'0 giuramenl si concrctizza 
llell'atto di sgozzlue uo toro. llll cillghiale e un montone LI di uno udo (de; C!<J7tLöa) 
in eui gli EIleIli immergono lIIla pada (~i<po~) e i barbari UM I"neia (AOYX1lv)276. 
Questo saerifieio, ehe ricorda molto i suovetaurilia romani, eonsaera un giuramento 
importante, in quanta il sangue sparso rinforza I 'unione da realizzare tra due eontra
enti e la morte dell'animale abbattuto prefigura inoltre Ia sorte ehe attende 10 sper
giur0277 . 

Coi Makrones, attraverso uno scambio di Ianee (ßapßap1K11ve 'EAAllVtKl]V 
AOYXllV )278, i Greci si impegnano solennemente a non invadere piu i 10ro territori. 
Quest'usanza, tramandata loro dagli antenati, e considerata da questi barbari un si
curissimo pegno di fede279 . 

271 Xen., An. IV 6.27: sui mercenari di Tiribazo; VII 6.36: 'tp6nata ßapßupülv noA.A.u 8~ 
auv UJ.1lV anlO'6:~lEvov; in Xen., An. III 2.13 si ricordano dei trofei eretti dai loro avi. 

272 Pritchell 1974, 250. 
273 Xen., An. IV 7.15, Paus. III 2.6. 
274 Xen., An. IV 7.25-26: 'tu alXJ.1UA.ül'ta 'rEppo. Secondo Manfredi (1986, 226-227), 

questo (rofeo, innalzal\l in un [uogo isolato come monuillonto imperituro della Loro spedizione, 
potrebbe es, cre ancora intatto; anzi, potrebbe iclenlil1carsi in Utlll serie di tumuli di dirnen ioni 
co Ricllc (cf Diod. XIV 29.4: <Xvaa·t~~lat(X) . 

275 Cf Xen., All. 11 5.7; 1ll 2.10. 
276 Xen ., All. 11 2.8- 9. 
277 Garlan 1985, 5L. 
278 Xell., An. IV 8.7. 
279 Diod. XIV 29.5. 
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4.7 Danze in armi 

Le arm i possono diventare uno strumento ludico, per esempio durante un ban
ehetto, quando vengono impugnate nel eorso di danze conviviali. Esse, tuttavia, non 
perdono illoro potere offensivo nepp ure in tale eontesto. Infatti, assistono alle danze 
gli ambaseiatori paflagoni, ehe i Greei mirano ad impressionare eon 1a 10ro abilita ne1 
maneggio delle armi e eon finti eombattimenti, in eui gli assalitori hanno sempre la 
meglio. Dopo le libagioni e i1 peana, per primi si a1zano i Traei, ehe, armi in pugno 
(cruv tOt<; Ö1tAOt<;), danzano al suono deI flauto, spieeando salti altissimi eon grande 
leggerezza e mulinando le spade ('tat<; Ilaxaipat<;). Alla fine un danzatore eolpisce un 
a1tro, ehe cade con una tale bravura da sembrare morto. Il primo, dopo aver spogliato 
delle armi (tU Ö1tAa) i1 secondo, si allontana, modulando 1a eanzone di Sita1ce280 . Gli 
a1tri Traei racco1gono il caduto e 10 portano via, come se fosse morto. Fin dall'inizio, 
quindi, l'aspetto ludico nasconde implieite minaece, ehe sortiseono l'effetto deside
rat0 281 (v. prg. 1.4.1). 

Poi e il tumo degli Eniani (Greeia eentrqle) e dei Magneti (Tessaglia), ehe danzano 
in arm i 1a eosiddetta "carpea" (tf]V Kap1tatav KaAo'UIlEvT]v), al suono deI flaut0282. 
Uno dei danzatori, deposte a terra 1e armi, semina ed ara eon una eoppia di buoi, vol
tandosi spesso all'indietro come in preda al timore. Quando arriva il brigante, il eon
tadino impugna 1e armi, gli si para innanzi e 10 affronta, a difesa dei suoi animali. AHa 
fine il brigante uecide il contadino e porta via i buoi. A volte aeeade il eontrari0283. 
Non a easo l'epilogo deI mimo proposto ai Paflagoni vede i1 trionfo deI brigante. I 
Greei, infatti, vogliono convincere gli abitanti de1luogo, impersonati dal eontadino, 
ehe, in easo di scontro, saranno 10ro, gli aggressori, ad avere la meglio. 

Sueeessivamente si esibisce un Misio eon una 1tI~AtT] in entrambe le mani. Danza 
mimando un eombattimento: ora finge di eombattere contro due nemiei, ora contro un 
solo avversario, ora gira vortieosamente su se stesso e piroetta. Infine si mette a bal
lare la "persiea" (ta 1tEpcrtKOV): battendo fra di 10ro 1e 1tEAtal, si piega sulle gambe e 
si rialza, sempre a tempo di flaut0284. 

Dopo di 1ui si alzano i Mantinei e a1cuni Arcadi, adomi delle armature piu belle 
ehe hanno potuto trovare (l'obiettivo e sempre quello di far effetto sui Paflagoni)285. 

280 Xen., An. VI 1.5-6. Thue. II 29.1-2: il re odriso Sitalce era figlio di quel Tere ehe 
riusel ad ilnporre la propria egemonia sulla maggior parte dei popo li traeL 

281 Xcn., An. VI 1.6. 
282 Wheeler (1982, 230) la eonsidera derivata da un'antiea danza dclla fcrtililll. 
283 Xen., An. VI 1.7-8. ManfrccJj (19 6, 238-239) pensa ehe <j ucsta CCIIC1l3 veniva rap

presentata, in oeeasione di feste, da attori girovaghi davanti ad un pubblieo di citta ehe ride dei 
villano ehe subisee il danno e le beffe; mentre quando essi si esibivano neUe sagre di paese, per 
un pubblieo fatto di pastori e eontadini, e'era il finale di riserva: il eontadino eattura illadro e 
10 aUaeeR corne una bestia al giogo. 

284 Xen .. An. VI 1.9-10; Xen., Cyr. VIII 4.12. Seeondo Manfredi (1986, 239), questa 
danza ha un' impressionante somiglianza eon queUa dei eosaeehL Poursat (1968, 609, fig. nr. 55 
deI 420-400 a.c.) eonsidera questa "danza dei due scudi" un divertimento da banehetto, ehe 
poteva essere eseguito anehe da una danzatriee. Per Due (1989, 143) e un dettaglio folc1oristieo 
ben familiare a Scnofotlte, ehe ne fa riferimento anehe neUa Cyropedia (VIII 4.12). 

285 y. Xen. , All. 11 3.3. 
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Essi avanzano a pas 0 eadenzato, a rilmo deli', enoplio" scandito dai flauti; intonano 
il peana e danzan ome nelle proce' ioni verso i templi 286 . 

P r slupire alleor di piu g li amba eiat. ri, che giudieano ingolare ch lutte le danze 
siano eseguite in anni287 , un Mi io porla in eena una lanzalric (oPXT)otpioa); e 
avendola aJ'mata eome meglio i poteva288 le da uno 'cudo leggero (<XOldocx 
KOU<j)T)V). La donna baJla la ,pirriea' (7tUPpiXllv) con agililä 'lraordinaria289 (v. pl'g. 
1.4.1). 

Quest3 e la piu sublime delle danze arl11ate2 0, perche appare ca me unH riprodu
zione mimica delle movenze, tante difensive quanta offensive, dei combattiment0291 . 

4.8 Vendita delle armi 

Le armi, da strumenti di guerra, possono divenire un modeste oggetto di luero. 1n
fatti, a Bisanzio, col passare deI tempo, molti soldati, vendute Je loro armi (Ot IlEV ta 
07tAa <xn;oOlöOIlEV01) nei villaggi, 0 salpano alla bell'e megJio verso easa, oppure, 
avendoJe regalate, si mescolano agli abitanti delle cittii292 . 

Questo pas so dell' Anabasi e uno di quelli a cui fanno riferimento gli studiosi ehe si 
occupano delle modalitii di approvvigionamento delle armi293 . 

5. 1deologia legata alla guerra e alle armi 

5.1 Le armi 

Per un esercito smarrito in territorio nemico, le arm i rappresentano l'unica spe
ranza a cui aggrapparsi. I oldali so no indOlli a ri pondere coraggios3mente agli emi -
sari dei Gran Re ehe "e meglio morire ehe COI1 egnare le armi"294. DeI resto, eie 
propria de ünati a soccombere e megJio alldar incontro alla morte indossando le 
armi piu bclle295 . L'allaeeamento dei soldati ai loro uni i beni 296 e tale ehe 

286 Xen., An. VI 1.11. Sull' esecuzione della danza e per la descrizione dei danzatori v. 
Poursäl (1968.552-553,560,564, figg. nr. 1-13). Whce1er (1982,228) ritiene presenti neHa 
dan7..<1 manlinca i salti ass ciati alla danza dei eureti 0 Salii; invece vi esclude i duelli ed i 
combattimenti simulati. 

287 Xen., An. VI 1.11: ltucrw; 'ta~ 6pXl]crEl~ EV Ölt!..Ol~ e1val. 
288 Poufsat (1968, 586-609, figg. nrr. 49, 50, 52, 53) pensa ehe tali rappresentazioni non 

siano anteriori al 460 a.c. e che i1 periode principale per questo tema iconografico sia il 440-
420 a.c. 

289 Xen., An. VI 1.12. 
290 Plato Leges 8 J 5 <I. 
291 Scarpi 1979, 80; cf Seehan 1919, 1031-1032. 
292 Xen .. All. VU 2.3: oi OE KaI. ol06vn:s Ka'to. 'tou~ xropo,\)~. 
293 ul pr blcma v. MlIrtin 1904 1792' Roy 1967, 3 10; Anderson J 970, 59; ~lrlan 1985, 

232; Marin< vic 198!! . . 154' Whitchelld 1991. 113; HClld 1992, 71; Mckechnie 1994.297,305. 
294 Xen. , All. 11 1.1 l2: rep6crSev Civ cXltOS&VOllW i\ 'tu OltACX reapaöolllaav; cf 11 1.20; 

Diod. XIV 25.4. 
295 Xen., An. III 2.27. Aelianus (V. H. 3.24) dice che come al tri yevvalol, "nobili", Seno

fonte usa indossare Ölt!..u KU!..U, "belle arrni", in battaglia, nel easo in cui deve andare ineontro 
aHa marte. Pertanto, egli descrive la panoplia di Senofonte: uno scudo argivo, una carazza 
attica e un elmo beotico. 

296 Xen., An. II 1.12. 
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l'espressione "armi e bagagli" ('ta 01tAa Kai 'tCx <JKcuo<p6pa / 'ta <JKclnü ha finito per 
formare un'endiadi quando si parIa di spostamenti 297. 

5.211 eibo 

E l'elemento indispensabile per sopravvivere. "Senza viveri, ne un eomandante, ne 
un 'oldalo 'empliee e buono a nulla' 298: a stomaeo vuoto, infatti, non si pub ne 
omballere299, ne trattare una tregua3OO. La farne (0 Aq.l6<;), infatti, non si pub ballere 

nepp ure faeendo rieorso a tutto il proprio valore301 . 

5.3 L' "unione fa la forza" 

E uno di quei prineipi astratti ehe un esereito deve eoneretizzare eon il proprio 
eomportamento per garantire il proprio be ne e la propria sopravvivenza302. Lo spirito 
di eorpo deve far si ehe l'esereito ineami tutti i valori, la patria, gli amici egli alleati e 
eostituisea 10 strumento dei rispetto degli altri edella difesa personale303. Solo dalla 
solidarieta e da questa eomunione di sentimenti ci si potra assieurare il eibo e si ri
useira a eonseguire la vittoria304. Nell' esercito greeo, purtroppo, i loeaghi eereano 
spesso perb di usurpare il ruolo deI generale in eap0305, provoeando persino una 
seissione nell' esereit0306. 

5.4 La diseiplina e l'elemento di controllo 

Sia Klearehos ehe Senofonte pensano ehe un esereito indiseiplinato non solo non 
serva a nulla, ma sia anzi causa di rovina307 . L'ordine, la diseiplina e la eoneordia 
devono essere mantenute, anehe infliggendo punizioni308 , dall'elemento di eon
troll0309 , eioe dal eomandante, figura indispensabile in ambiente militare; il qua1e, se 
esercita la virtu, la giustizia e la generosita, rappresenta la speranza di salvezza per 
lulti31O. 

5.5 11 eoraggio 

Per i Greei, al contrario di quel ehe pensano i Persiani311 , il eoraggio e il valore in 
guerra garantiseono la vittoria anehe su un esereito numerieamente superiore312. 

297 Xen., An. I 3.7; VI 5.1; VII 1.7. 
298 Xen., An. I 3.11, cf. Barabino 1992,21. 
299 Xen., An. VI 5.21. 
300 Xen., An. II 3.5. 
301 Xen., An. II 5.19. 
302 Xen., An. I 5.16. 
303 Xen., An. I 3.6. 
304 Xen., An. I 5.16; V 6.32; 6.33: il disertore dovra essere processato come un malfattore, 

perehe e una forza disgregalrice. 
305 Xen., An. V 6.19- 26; 6.35-37; VI 2.4-13. 
306 Xen., An. VI 2.9-16. 
307 Xen., An. II 6.10; (./ Xen., yr. VIII 1.2-3. 
308 Xen.,An. I 5.11 - 17; n 3.11; 6.9-10. Nussbaum 1967,72. 
309 Xen., An. V 7.34; 8.1; V12.9. 
310 Xen., An. II 6.10; III 1.36-38; 1.44; V 2.11; 4.20-21; VI 1.29; VII 7.41. 
311 Cf. Xen., An. II 1.13. 
312 Xen., An. III 1.42. 
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Bisogna affrontare con coraggio e decisione nell' animo i nemici, senza gettare gli 
scudi sulle spalle e fuggire come dei vigliacchi, disonorando la patria e l'intera 
Grecia313 . Anzi, "Chi e pronto a dare il via aHa fuga e molto meglio vederlo schierato 
col nemico piuttosto ehe fra le proprie Iinee"314. In caso di sconfitta, poi, e preferibile 

andare incontro ad una beHa morte, piuttosto ehe cadere vivi neUe mani dei 
nemici315 . 

5 .6 La vittoria 

La vittoria e sempre Iegata aH'idea di saIvezza316, deI potere sui vinti317 e 
delI' arricchiment0318 . 

5.7 L'amante della guerra 

Un'ideologia particolare della guerra, ehe caratterizza una certa tipologia umana, 
viene incarnata dallo stratega Klearchos. Questo qnA07tOAEl-LOC;3 J 9 sceglie 10 scontro, 
piuttosto ehe rimanere in pace senza vergogna e senza danno. Pur di combattere cerca 
le fatiche, an ehe quando potrebbe rimanere in ozio. Preferisce la guerra, anche a costo 
di vedere diminuire i propri averi, ehe avrebbe potuto mantenere senza rischi. Tutta
via, per una beffa dei destino, egli non muore gloriosamente in battagIia320 . 

Ma questo eroico ritratto di avventuriero non calza certo a tutti i Diecimila. Infatti 
essi tentano di evitare di combattere contro certi popoli durante la katabasis in terra 
persiana32I , mentre durante la para basis, orrnai fuori pericolo, vanno in cerca di ne
mici, anche se si tratta di Greci, per arricchirsi ai Ioro danni322 , secondo 10 scopo 
primario deI combattente per mercede. 

313 Xen., An. III 1.30; VI 5.16--17. 
314 Xen ., An. III 2.17, cf Barabino 1992,149. 
315 Xen., An. III 2.3. 
316 Xen., An. III 2.3: 111, uq>tm8m, a,AAa. 7tElp&.cr8m Ö7tffiC;, f\v IlEV ouvoollE8a, KaAmc; 

vllcmVU!e; (J'!>l;oollt 6<x, I Non bi ogna ced re, ma cercarc una vittoria gl riosa e 111 alve7-za" (cf. 
Bambino 1992, 143); llI 2.39: ocrlle; 1:f. t;fjv E7tl9uJlf.l, 7tElpacr9ffi VlKiiv ' 1:mv ~I EV yap VlKOOV1:ffiV 
1:0 KU1VElV , 'tmv OE Tj1:1:ffiIlEVffiV 'to a,1t08vncrKElv fcr1:t, "Chi vuol salvare la pelle, cerchi di 
vincere: i vincitori pos ono ucciderc, i vinti '010 morire" (cf. Bambino 1992, 157). 

317 Xen., An. II 1.4: 'tOlV ya.p Jl<XXl1v VIICOOV'tffiV Kat 'to äPXEIV gGTl, "A chi vince la bat
taglia 'petta il dil'illo di comandare" (c! Bambino 1992,79). 

318 cn., All . IU 1.21: EV ~lE(J(t) yap il011 Kf.lm l ,a,na 'tu aya8a. &eA.a 01tO'tEPOI av TjllolV 
ä VOpEe; (y.~I ·eivoVEe; <bO'lV, "Quei p;'emi Slanno ora nel mezzo quale prcrnio per chi, tra i due 
contendenti, risultera vincitore" (cf Barabino 1992, 135); III 2.39: Kat er nc; OE XPllIlU'tffiV 
E1tt8UIlEl, Kpa'tf.lv 1tElpucr8ffi' 'tmv ya.p VI KOOV'tffiV Ecr't1. Kat1:a. eammv crCPSElV Ka1. 'ta. 'tmv 
Tj't'tffillEVffiv AaI-lßUVElV, "Chi poi vuole ricchezze, cerchi di prevalere: ai vincitori spetta di 
salvare i propri bcni e di strappare queHi degli avversari" (cf. Barabino 1992, 157). 

319 Xcn., All. II 6.6. 
320 In faui egli cade ingcl1uamcnte neHa trappola di Tissaferne (Xen., An. II 5.27- 6.1). 
321 Xen ., An. IV 1.8: COIl i Knrdouchoi ; IV 4.6: con Tiribaz : IV 5.28: con il ca po di un 

villaggio armeno; IV 7.19: con Ia citta di Gimnyas; IV 8.6--7 e V 5.18: con i Makrones; V 5.17: 
attaccano Kardo llchoi, Taochoi e ChaIdaioi solo perche non gli hanno apcrto il mercato. 

322 Xen., All . IV 8.23: razziano la Colchide; V 1.6--9; 1.11: compiol1O a'l.ioni di pirateria; V 
2.1-2; 2.17-18: i Trapezunti Ii conducono contro i Dryloi; V 4.5-6: si alleano con una triM di 
Mossynoikoi contro un'altra tribu; V 5.2: vorrebbero far boltino ai danni dei Tibareni; V 5.6; 
5.11; 5.19-21: adanno dei Cotioriti; V7.14; VI 1.1; 3.2: VII 7.2-3; 8.9ss. 
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