
La Valle di Tempe: 
descrizione geografica, modelli letterari 
e archetipi del 'locus amoenus' 

di Ermanno Malaspina 

L'antichita e prodiga di descrizioni letterarie di oggetti, luo
ghi o fenomeni fisici di ogni sorta, tanto che si e soliti parlare 
dell'ekphrasis come di un genere vero e proprio, dotato di una 
specifica autonomia '. Numerose descrizioni, frutto solo della 
fantasia dell'autore antico, non hanno un corrispettivo reale; 
talvolta tale corrispettivo esiste, ma risulta per noi perduto, ir
rintracciabile o alterato irrimediabilmente dal tempo. Nei casi 
in cui, invece, un confronto si dimostra possibile, e ormai ac
certato che l'ekphrasis deve spesso adeguarsi ed obbedire ad in
tcndimenti allusivi verso i modelli letterari, intendimenti piu o 
meno ideologizzati, in grado comunque di provocare discrepan
ze, anche gravi, con il referente reale ', nonche uno scadimento 

* Presentato dall'Istituto di Civi/ta antiche. 

1 Questo vale soprattutto per la descriPtio di opere d'arte, cfr. il fon
damentale P. Friedlandcr, Johannes van Gaza, Paulus Silentiarius tmd Pro
kopios van Gaza, Kuustbeschreibunge11 Justinianischer Zeit, Leipzig-Berlin 
1912 [=Hildcsheim-New York 1969]. pp. 1-103; rasscgna bibliografica in G. 
Ravenna, L'ekphrasis poetica di opere d'arte in lathw, «QIFL)) 3, 1974, pp. 
1-52. 

2 Sulla cosiddetta 'arte allusiva' in generale, i rinvii essenziali: G. Pas
quali, Arte al/asiva, in Stravagame quarle e supreme, Vcnezia 1951, pp. 11 ss.; 
G.B. Conte, Memoria dei poeti e sislema letterario, Torino 19852 nonchC il re
cente G.B. Conte-A. Barchicsi, lmitazione e arte allusiva. Modi e funziolli del
l'intertestualittJ., in G. CavaiJo-P. Fcdcli-A. Giardina, Lo spazio letterario di Ro
ma autica, I, Roma 1989, pp. 81-114. Ncl campo delle dcscrizioni gcografi
che, }'jmpostazione seguita dal Della Corte (La mappa dell'Eneide, Fircnze 
1972) si e dimostrata assai feconda e sotto alcuni aspctti coincide con quella 
del presente articulo (cfr., qui, soprattutto n. 19); R. Nicolai, La Tessaglia lu-
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nella ripetitivitit del topos 3 
.. 

La situazione orografica e paesaggistica di un dato luogo co
stituisce tuttavia necessariamente il nucleo originario di Rea
/ie/1 dai quali soltanto puo scaturire quella prima notorieta sui
la quale la tradizione letteraria a sua volta si fonda quando ac
coglie la descrizione di que! medesimo luogo ne! proprio ambi
to. Questo lavoro si pone come scopo quello di studiare, attra
verso una collazione dei passi disponibili in greco e in latino, i 
modelli di descrizione adottati di volta in volta dagli autori 
classici a proposito di Tempe, in costante riferimento a quella 
che definiamo 'geografia reale' delluogo. Si intende soffermare 
l'attenzione particolarmente sulle ragioni che spingono lo scrit
tore a disinteressarsi di essa, pur conoscendola e sapendo che 
anche i lcttori la conoscevano, e a risolvere il rapporto tra mo
delli reali e modelli letterari a favorc di questi ultimi. Le pagi
ne di carattere geografico premesse a! lavoro vero e proprio vo
gliono dare indicazioni e parametri da utilizzarc in seguito, al 
momento di esaminare i testi. 

canea e il rovesciameuto del Virgilio augusleo, uMD)> 23, 1989, pp. 119-134: la 
dcscrizionc della Tessaglia che si legge nel VI Iibra del Bellum civile (333-
412) obbedisce esclusivamente a istanze idcologiche, in quanto il pacta inten
de dimostrare uchc questa regionc C di per se funesta, giacchC si presenta co
me la pcrfclla antitesi del pacifica mondo dell'eta dcll'oro tratleggiato da 
Virgilio neJla IV ecloga» (p. 121); cosi, Lucano ((ha voluto fornirc lm'immagi
ue ideo/ogicame1zte orie1ztata della regione» (p. 126). Suggerimcnli e riOessioni 
di grande utilita si leggono anchc nc1le pagine di M. Barchiesi, Il testa e il 
tempo. Sttuli SI/ Da11te e Flaubert, Urbino 1987, pp. 13-111. Sugli esiti mcdic
vali dell'ekphrasis, che portano ad una totale astrazione dalla rcalta, vedi 
E.R. Curtius, Europiiische Literatur tmd Laleinisches Mittelalter, Bern-Miinchen 
19697 , p. 189: «die Naturschilderungen des Mittclaltcrs wollen nicht die 
Wirklichkeit wiedergcben>). 

3 Per gli studi teorici su queslo argomento rimando allc indicazioni bi
bliografiche di W. Veit, Toposforsclumg. Eiu Forschungsbericht, «Deutsche 
Vicrteljahrsschrift fUr Literaturwissenschaft und Gcistesgeschichte>>, 37, 1963, 
pp. 120-163, oltrc al fondamentale lavoro del Curtius, op. cit. (sopratlutto pp. 
87-113; 153-173; 189-218: cfr., qui,§ 5.). Sulla fortuna moderna del termine 
topos rinvio a E. Mertncr, Topos wzd Co111monplace, in Stre11a Anglica, Festsclz
rift {tir 0. Ritter, Hallc 1956, pp. 178-224. Peril mondo classico vedi G. Schbn
beck, Der locus amoenus vo11 Homer his Horaz, Diss. Hcidclberg 1962 (ricca 
bibliografia pp. 310-325); A.Pennacini, Amore e cwllo 11el!ocus amoenus, Tori
no 1979. 
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I . LA 'GEOGRAFIA REALE' DELLA VALLE DI TEMPE 
4 

Prende il nome di Tempe 5 la valle che accoglie il fiume Pe
neo (lll]VEL6<; 

6
), nell'ultima parte del suo corso quando, attra

versata con ampia curva la pianura della Tessaglia, esso trova 

4 Esistono numerosissime descrizioni autottichc deJla vallc, dal Diciottcsi
mo secolo in avanti, sia come monografie sia inseritc in opere di piU amplo 
respiro. Qui ci siamo serviti, oltre che dei ricordi personali, di alcuni testi tra 
i piU noti: W.M. Leakc, Travels i11 Northem Greece, Ill, Amsterdam 1967 
[=London 1835], pp. 390-400; C. Bursian, Geographie von Griechenlmul, erstcr 
Bartd, Das N6rdliche Griecltenland, Leipzig 1862, pp. 58 ss.; F. Stahlin, Das hel
lellische Thessa/ien, Stuttgart 1924, pp. 3-19 (sicuramentc il lavoro pill valido 
ed ampio, dal quale per buona parte provengono le notizic rielaborate dallo 
St<ihlin stcsso negli articuli dclla PW sulla Tessaglia, prima fra tutti, per noi, 
quello su Tempe (V A 1 [1934], coli. 474-479); A. Philippson, Die griechischen 
Landscha{teu, I, I Frankfurt 1950, pp. 106-116 (utile soprattutto per le noUzie 

. relative alia situazionc geologica e dcmografica). Particolarmcnte lnteressante, 
per la relativa antichita delle notizie riportate, e G.L. Kriegk (Das thessalische 
Tempe, Leipzig 1835), il quale, senza aver mai visitato la valle, riporta e colla
ziona, con mctodo filologico, 15 dcscrizioni (soprattutto rcsoconti di viaggi, 
dal 1712 al 1829, p. 1 n. 1) chc dipingono il quadro di una valle ancora intat
ta. Gia all'inizio di questo secolo, infatti, vi fu costruita una linea ferrovlaria 
(Stiihlin, PW 476, 14) e oggi, per tacere dei molti cambiamenti causati dallc 
neccssita del turismo, vi passa la piU importante arteria stradalc N-S della 
Grecia. Per gli scavi, succedutisi a piU ripresc dai primi anni del Novecento in 
Lutta la Tessaglia, cfr. i rcndiconti di A.S. Arvanitopoullos, citt. in Philippson 
(pp. 255; 302). 

5 L'etimologia del toponimo TEtmEa/TEj.tml resta tuttora incerta (P. Chan
traine, Dictionnaire etymologique de la langue grecque. Histoire des mats, vol. II, 
Paris 1968, p. 1105, s.v.; H. Frisk, Griechisches etymologisches WOrterbuch, Hci
delberg 1960-1972, s.v., p. 876: <<ohnc sicherc Etymologic>>). Le ipotcsi presen
tate sono sostanzialmentc due: per la prima (Bally, cit. dallo Chantraine e dal 
Frisk) il termine indicherebbe 'depressione', 'caviti't', grazic ad un legame con 
la radice, supposta comune, di rcmnv6£" e di tempus; 'taglio', invecc, e la spie
gazione di P. Krctschmcr (Einleitung in die Geschichte der griechischen Spra
che, GOttingen 1970 [ = 18962], p. 411), da "!'temp-, una {{synonymc Wurzelformu 
di TEj.tvw (ipotesi che concorda peraltro con le supposizioni del Forcellini, s. v. 
Tempe). Dalla medesima radice parte anche l'Usencr (Grammatische Bemerkun
gefl, in Kleiue Schriften, I, Leipzig-BerHn 1912, pp. 234 ss.), il quale, perO, si 
richiama ai due derivati TEflEVO£" e temp/am, attribuendo al nostro termine il 
loro medcsimo significato, uOrt der hciligen Raumeu (p. 235; vedi anchc, qui, 
n. 40). 

6 Chc nascc piU di 100 chilomctri a Ovest, nclla catena del Pindo (Ptol. Ill 
12, IS; Strab. IX 327; 329), cfr. F. Slahlin, Peneios, PW XIX I [1937], 458,28 ss. 
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dopa Larisa il passo verso il Golfo termaico, ormai vicinissimo, 
sbarrato a Est dalle pendici meridionali del Kato Olympos e 
dal massiccio dell'Ossa piu a Sud. Tra questi due complessi 
rocciosi l'erosione delle acque 7 ha creato una valle profonda e 
stretta, lunga circa otto km 8 , dalle pareti scoscese quasi a stra
piombo che racchiudono a! fondo solo una esigua estensione di 
terreno pianeggiante sulle rive del fiume. La valle di Tempe si 
apre a! suo termine in una piccola piana alluvionale dalla qua
le il Peneo sfocia infine nelle acque del mare. 

Essa presenta per tutta la sua estensione il medesimo e ca
ratteristico aspetto, genera to dal fortissimo contrasto' esistente 

7 Scbbene si continui a pensare e a scrivere diversamcnte, l'idca che fosse 
stato proprio il Peneo a crearc Tempc non era sconosciuta al mondo classico: 
se non con sicurezza in Apollodoro (Bib!. I 47 Wagner =_1 7, 2 Frazer), la si 
trova infatti in Strabonc (XI 14. 13), in Eustazio (Ad I/. II 752, p. 273, § 336, 
44 ss.) ed in Tzetzes (Chi/. IX, Hist. 280, 696, p. 372 Leone). La spiegazione 
comune era molto piU spetLacolarc: Poseidone (Her. VII 129; Ael. Arist. XVII 
16, p. 6 Kei1; XXII 10, p. 26; Phi1oslr. lmag. II 14, 1; 16, 3; cfr. n. 31; Claud. 
Rapt. Pros. II 179-1 85; Herodian. De pro sod. cat h. XII, p. 343, 21 Lcntz; per il 
cult a a Poscidone llttQalot; cfr. n. 11) oppurc Eracle (Diad. Sic. IV I 8, 6; Sen. 
Here. fur. 286; Luc. B.C. VI 343-349) oppure ancora un terrcmoto (Her. VII 
129, che cosi interpreta razionalisticamcnte la fcde dei Tcssali nell'opera di 
Poseidone; Strab. IX 5, 2; Sen. N.Q. VI 25, 2; Baton Sinop. FGrHist 268 F 5; 
Philostr. Imag. 11 17, 4) avrebbero separato Olimpo e Ossa dando sfogo alle 
acquc del Peneo che, sino ad allora, non trovando via d'uscita verso il mare, a 
causa delle montagnc che circondano senza interruzionc la Tessaglia, aveva 
data origine a un verae proprio mare interno. Sulla situazione gcologica vcdi 
Stahlin, Thess. pp. 7; 12; PW, coli. 474,44 ss.; Philippson, p. 112; 212-220. 

8 Quaranta stadi per Strabone {Vll, {1g. 14) ed Eliano (V.H. Ill 2), cinque 
miglia per Livio (XLIV 6, 8) c Plinio (N.H. IV 31, 5), dati che combaciano (7400 
m), in difetto di circa un chilometro rispetto alle misurazioni odierne, ma ciO 
dipcnde, come C ovvio, dalla difficolta di stabilirc con precisione dove una valle 
abbia inizio o fine (cfr. Kriegk, op. cit., pp. 33-35; Stahlin, PW, 474,40 ss.; comm. 
a Strab. VII, frg. 14 nella ed. di R. Baladie, Paris 1989, p. 233 n. 3). 

9 Proprio questo contrasto che si coglic dal fondovalle e ciO che ha colpito 
c colpisce piU di tutto il visitatore, ripresentandosi con poche variazioni in 
ogni descdzione moderna, e.g. Bursian, p. 58: <'-·· den Charakter dcr Anmuth 
und Licblichkeit eines Flussthalcs mit dem der Wildheit und Grossartigkeit 
eincr tiefen und engen ·Felsschlucht vercinigt». uDen Charakter der Lieblich
keit hat das Tempc nicht» C la drastica conclusione chc il Kriegk (p. 5) trac 
dalla collazione di tutti i suoi testimoni e che lo porta addirittura a chiedcrsi 
seriamente {pp. 57-60) per quali ragioni mai gli antichi attribuissero fama e 
lodi cosi grandi ad una valle come quclla di Tcmpe. 
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tra le pareti rocciose e il fondo della vallata, cosi come tra i 
rispettivi tipi di vegetazione, una per necessitit non molto rigo
gliosa sulle ripide pendici dell'Oiimpo e deii'Ossa ed una molto 
piu virente e compatta lungo le sponde del fiume, ove si trova, 
pur nella ridottissima estensione della parte pianeggiante, «ein 
wahres Pflanzenparadies» 10 

Nell'antichitit numerosissimi erano i luoghi di culto 11
, cosi 

come - dato il chiaro interesse strategico 12 di tutta la zona 13
, 

autentica 'porta della Grecia', sita al confine tra quattro regio
ni 14 

- numerose erano le fortificazioni che ne assicuravano il 

10 Stahlin, Thess., p. 13; PW, 474, SO ss.; Bursian, p. 59. 
11 Il culto principale era qucJJo di Apollo, divinila alia quale Tempe offriva 

. ogni otto anni un ramo di alloro col to dall'albero sacro Auaeda (cfr. Stahlin, 
Thess. p.14; PW, 477,4 ss.; 478,54 ss., anche per la locali:t.Zazione del culto e le 
informazioni bibliografiche; Kriegk, n. 61). Mol to meno sappiamo su Poseidon 
Petraios (Pind. Pyth. IV 138 coni rclativi scolii; E. Wiist, Poseidon, PW XXII 2 
[1953]. col. 513, 57-61) c su ZEu' IT£1-wQ (Baton Sinop. FGrHist 268 F 5 con il 
comment a ad lac.; L. Ziehen, Peloria 2., PW XIX 1 [ 1937], coli. 394-396"; per i 
rapporti tra questi due ultimi culti vedi anche Stahlin, PW, 479, 20 ss.). 

12 Dalla Tessaglia interna la Macedonia e raggiungibile tramilc due passi, 
qucllo di Petra, nella valle del Mavroneri, che porta sui mare, subito a N dcl
l'Olimpo, e quello di Volustana (919 m s.l.m., Stahlin, Thess. pp. 5; 18-19) che 
conduce invcce all'intcrno, nella valle del Haliakmon. Tempe costituisce l'uni
co passaggio naturale e direlto ulilizzabile in antichita anche nel periodo in
vernale. In tempo di guerra, se alia valle veniva imposto il blocco da parte 
dell'escrcito occupante, si rcndeva necesssrio il ricorso a uno dei due passi 
citati, oppurc ancora ai senticri che permettevano di aggirarc Tcmpc discen
dcndone alle spallc (cfr. n. seg.). 

13 11 Kato Olympos offriva molte piU possibilita dell'Ossa a chi intcndcva 
aggirarc Tempe. Alia sinistra della sua imboccatura Ovest si segue a ritroso la 
piccola vallc del Dyodendron dalla quale si dipartono due diverse stradc chc 
conducono al mare. Esistono poi dei scntieri ancora piU vicini a Tcmpe come, 
prcsso l'ingresso occidcntale, quello controllato un tempo da Lapatlws (cfr. n. 
15) o, a Est, quclli che, segucndo le valli del Gatsaiko o dello Tsairja, termina
no direttamente nella plana dove il Peneo sfocia. Per precise indicazioni geo
grafiche rimando a Philippson, pp. 107-110; Stahlin, Thess., pp. 8-11; per gli 
avvenimenti storici relativi e la discussionc di quale via sia stata di volta in 
voha ulilizzata dagli eserciti per evitare Tempe, cfr. inoltre pp. 18-19; Id., PW, 
477,40-478,54. Per quanta riguarda l'unico scnticro sull'Ossa di cui si abbia 
memoria storica, utilizzato da Alessandro Magna nel 336 c chiamato 'AAE~6.v
beou xAL~ta~, cfr. Thess. p. 45; PW, 477,23 ss. 

1" Il la to destro di Tempe era tessalico (Tetrade della Pdasgiotide) tranne 
ncll'ultimo tratto, al di fuori della valle, che appartencva alia Magnesia. Il la-
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controllo e la difesa 15
• La strada antic a 16 doveva necessaria

men le passare in basso, lungo il fianco destro del fiume, mae
stosci quanto placido 17

, alle pendici dell'Ossa, che offrivano, al
lora come oggi, un po' piu di spazio rispetto alle falde abrupte 
dell'Olimpo 18

• 

Lo sm1st10 era dclla Pcrrebia nella prima parte, maccdonico sino alia face 
(Strab. VII, fig. 12; IX 5,15; 19; 20; 22; SHihlin, Thess. pp. 15; 36-39). Dal pun
to Ji viSta politico la vallc rimasc in epoca antica quasi sempre sotto !'influen
za della Macedonia (PW, 478, 15 ss.). Oggi Tempe si trova interamente nel 
Diamerisma della Tcssaglia e fa parte del Nomos di Larisa (Philippson, pp. 
115 s.). 

15 Quattro secondo Livio (XLIV 6, 10-11, vedi i11{ra § 4.3.) era no le fortifi
cazioni con le quali Persco aveva occupato la valle: una i11 prima aditu, presso 
Gomzos; una secunda hl Condylo; la terza circa LapaOwnta, quem Characa ap
pellal11. Alia quarta non viene data name, ma si dice che si trovava nel punto 
pill strctto dell!i valle, dove baslavano dicci soldati per sbarrarc il passo. La 
ricerca di qucsti luoghi, sulla base delle risultanze archcologichc, porta a 
identificazioni plausibili, anchc se non certc. I resti di Gomws si trovano al
l'imboccatura W di Tcmpe, sulla sinistra del Penco (Bursian, p. 60; Stahlin, 
Thess. pp. 33 ss.), quelli di Coudylofl sono stati individuati probabilmente 
(ibid., pp. 8-9) nella valle del Dyodendron (per il quale cfr. n. 13). Lapatl!lls 
dovrcbbe invcce trovarsi in Tempc, a sinistra del fiume, nei prcssi di una cap
pella dedicata a Sant'Elia (ma forsc piU a N esisteva un'altra fortificazione 
con il medcsimo nomc, cfr. Liv. XLIV 2,11; 7,12; Kricgk, p. 69; Bursian, p. 61; 
SUihlin, Thess. p. 11; PW, 475, 11 ss.; Philippson, p.llO). Infine, quasi a met a 
della valle, nel luogo oggi chiamato Lykostomion, sono stati trovati, lungo la 
strada, resti di una sorta di torre di guardia, chc e stata identificata con il 
quarto praesidium di Livio (Kriegk, p. 10; Bursian, p. 59; SW.hlin, Thess. p. 13; 
PW, 476, 31 ss.). 

16 Nci punti piu strctti essa fu letteralmentc scavata nclla pietra (Bursian, 
p. 59; SUihlin, Thess. pp. 13 s.; PW, 476, 24 ss.; cfr. anche W.K. Pritchett, Stu
dies ifl at1cie11t Greek Topography, Ill, Bcrkcley-Los Angeles 1980, p. 216). 

17 Un carattere che il Peneo, avcndo solo cinque metri di dislivcllo per 
tutto il corso della vallc (Philippson, p. 112), non pcrdc se non in casi eccczio
nali (Bursian, p. 59), sebbenc alcuni viaggiatori abbiano offerto resoconti piU 
spettacolar.i (Kriegk, pp. 30 s.). 

18 Kriegk, pp. 3-5; 16 s.; 19 s. {unico luogo in cui si dica chc la strada 
passcrebbe in alcuni punti 1tam Rande von Abgriindcn», con buona dose di 
esagerazionc rispetto, e.g., a Leake, p. 392); Bursian, p. 59; Stahlin, PW, 476, 
16 ss.; cfr., ifl[ra, n. 37. 
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2. TOPOGRAPHIA 
19 

2.1. Descrizio11i perdute 

La valle del Peneo compare gia ne! Catalogo delle navi ome
rico (!1. II 752 ss. 20

), mentre la prima 21 menzione del termine 

19 I termini mrroygmp(a c Torroilwfa, chc ncl linguaggio comune crano si
nonimi, con il gcncrico significato di 'descrizionc di un luogo', 'topografia' 
(e.g. Cic. All. I 13,5; 16,18 per mrroygmp(a; L.-S., s.v.), con Cecilio di Calatlc 
(cfr. 1. Cousin, Etudes sur Qaintilien, I, Paris 1936, pp. 464 s., con indicazioni 
bibliografiche) prcsero, in quello dclla retorica, due valori distinti: topographia 
quello di imotUmoou;/sub oc11los subiectio per i luoghi geografici (Quint. IX 
2,44; cfr. Pcnnacini, op. cif., p. 21, n. 3), in contrapposizione a topothesia, da 
intendersi come 'descrizionc di un luogo immaginario'. La differentia verborum 
fu rigorosamentc codificata nel Tardoantico: Serv. In Aen. I 159: lopothesia 
[ ... ] {ictus sectmdw11 poeticam lice11liam locus [ ... ] topographia est rei verae de
scriptio; Schemata dia11oeas, in RLM, p. 73, 11-12: corroygacpla est loci discriptio 
[ ... ] mrroilw(a est loci positio, cum describilllr locus qui 11Dil est, sed fingitur. 
Vedi ancora Empor., in RLM, p. 569,25; Lact. PI. In Theb. 11 32; Polyb. SanL 
Ill 109, 4 ss. Spengel, cfr. H. Lausberg, Handbuclz der literarischen Rlzetorik, 
Miinchen 1960, § 819. Sulla dialettica topographialtopotltesia come non secon
daria chiave di interpretazionc delle ekphras'eis letteraric rinvio alla citata 
Mappa de//'Eneide del Della Carte. Pill scetlico, invece, M. Barchiesi (op. cif., 
p. 66, n. 80), che ritienc uartificiosa)) la dcfinizione di topographia data da Scr-
via. 

20 [Tlcag~mo;] /0; Q'f.; lll]VEU)v rrgotn xaAAfgqoov Ubwg, /oUb'Oy£ I111VELQ) 
Oll!l~lloynm &gyugobtvn, /&J,J.,6. LE !l!.V xafhJrrE('ilEV bnggEEl fj'lrr' n.wov. rogxou 
yO.g bnvoU ~tuyO; Ubat6; ~onv (moggOO~. Questa notizia sui Titarcsio (o Euro
pos, oggi Xerias, un affluentc di sinistra del Pcneo che vi confluiva, portandovi 
le chiare acqtle dclla fonte Mati, qualche chilomctm prima di Tempe) fu ripre
sa pilt volte dagli antichi con diverse spiegazioni (cfr., qui, n. 76) ed e confcr
mata anche in epoca modcrna (Bursian, p. 58; Stahlin, Thess. pp. 18 s.; Pe-
1/eios, PW 458, 58 ss.; Titaresios 2., PWVI A 2 [1937], 1510, 15 ss.; Philippson, 
Europos 3., PW VI 1 [1907]. !309, 58 ss.). Gli epitcti ulilizzati da Omero peril 
Peneo (xaA/..(ggoo; e &gyugo&Lv11;) sono chiaramente csornativi, come gia intcn
dcva Euslazio ad foe. (p. 272, § 336, 6; p. 273, § 337, 33; cfr. anchc L..s., s.v.). 
Inutile quindi cc_rcare di intcrprctarli come indicazione del suo colore .reale 
(argentco= fa.ngoso, Krfegk, op. cit., n. 11, oppurc = xaftag6v Ubwg, Strab. IX 
5, 20). 

21 In veritil. Stefano di Bisanzio (s.v. Kg6.vvwv) attribuisce anchc a Ecateo 
di Milcto l'uso del termine (Kg6.vvwv Ev wi; TEflJtEOLV, FGrHist 1 F 133; cfr. 
anche Hcmdian. De prosod. calh.I, p. 33, 21 Lenlz). Ma, dal momcnto cheque
sta citta non si trova affatto 'in Tempc', tutto il conlesto ha suscitato svariati 
dubbi (v. il comm. dello Jacoby ad foe., p. 344). 
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TEfUtll si trova nelle Storie di Erodoto (VII 173) 22
. Cinque sono 

le ekphraseis, di divcrsa ampiezza e funzione, che ci sono perve
nute e che trattiamo specificamente ne! § 4. Non mancano tut
tavia indizi dell'esistenza anche di altre descrizioni antiche 23

, a 
partire da quella contenuta ne! nono dei Philippica di Teopom
po, che conosciamo solo nella rielaborazione di Eliano ". Sepa
rare in essa le innovazioni dagli elementi presenti gia nella fon
tc e estremamente difficile 25

: il locus amoenus, chc in Eliano 
costituisce la sezione centrale della descrizione, prende proba-

22 'E~ nl TE!ll'TEU Et; -r~v Eo~oA.~v [ ... ] 1r«QU rrntall<'>V TI1]VEL6v, f.1Eta1;U bE 
'OAUj.trrou [ ... ] xal 1:l)t; ~OOOfl£· Qualche pagina prima (VII 128-130), in un A6yot; 
provenientc da un'altra fontc (R.W. Macan, Herodotus, New York 1973 [ =Lon
don 1908], pp. XIX ss.), Erodoto si era soffcrmato piU a lungo sulla vallc c 
sulla sua originc (cfr., qui, n. 7), scnza utilizzare il tcrmine TEj.utll, bensl ricor
rcndo a diverse perifrasi (aUAWv oTnv6t;; ~ ExPoA1l -roii fillVELoU; blhQOO£ wU 
IlllVEwD; su tutto il passo rinvio a A. Hauvettc, Herodote, historie1z des guerres 
mediques, Paris 1894, pp. 340-345, mentre non ho potulo consultarc il pill rc
cente D. MUller, Topograpllischer Bildkomme111ar zu deu Historien Herodots, Tti
bingcn 1987). 

23 Pub scmbrar slrano, ma non si trovano ekphraseis nclle opere gcografi
che, a parte Plinio (cfr. § 4.4.). Strabone cita Tempe scdici volte, di cui otto 
ne! capiLolo (IX 5, 1-23) dedicato alla Tessaglia (2: 15; 17; 19; 20 his; 22 his) 
ma scnza descriverla mai. Il brano in cui si sofferma pilt a lungo e un fram
mcnto del 1. VII (14), nel quale egli si limita a rifcrire l'cssenziale (la valle 
-on:vCu; aUA6Jv- in cui scorrc il Peneo per quaranta stadi, dr. n. 8, C sita tra 
l'Olimpo alia sinistra e l'Ossa alla destra -vicino alla foce, rrA.Tjolov n.llv Ex
j3oA.&v, se si accctta la congettura del Mcineke riprcsa dal Baladie nella sua 
ed., ad lac. 

24 FGrHist 115 F 80= Acl. V.H. Ill 1, vedi, ilzf"ra, § 4.5.; nel brano della 
Varia historia accolto dallo Jacoby nei FGrHist non vicne nominata alcuna 
fontc per l'ekphrasis, la cui identificazionc fu compiuta da parte del Wichers 
sulla base di due passi (Theon Progynm. 2= II 68, 12 Sp= FGrHist ll5 F 78 e 
Prise. GLK Ill 346, 3= FGrHist 115 F 79), nei quali compaiono, attribuite pro
prio al nono libro dei <lltAunnx6. di Tcopompo, alcune espressioni chc si trova
no anchc in Eliano (decisiva, piU della breve parafrasi di Teonc, la testimo
nianza grammaticale di Prisciano a proposito dell'uso di JtEQ( all'accusativo 
coni numerali: -rO 11Ev Jlfixo~ JtEQL -rwoaQ6.xov-ra [ ... ] o-rablotJ~ = FGrHist 115 F 
80 p. 553, 11. 20 s.). 

25 E.L. De Stcfani, Ztt Theopompos, «BPhW)) 3, 1911, p. 92: <<obgleich in 
der Tat Theopomps Red- und Ausdruckswcise in dcr sophistischen Stilumbil
dung mehrfach nachklingt, ist ein Versuch, jenc aus dieser priizis auszuschnei
den, selbstverstiindlich aussichtslosn. 
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bilmente spunto dai Philippica 26
, ma la sua radicale retorizza

zione, chc oggi constatiamo e che presuppone l'esistenza del to
pas di Tempe (cfr., infra, § 3.), non era certo presente nell'origi
nale 27

• 

La descrizione di Livio (XLIV 6, cfr., qui, § 4.3. e soprattutto 
n. 65) ne presuppone forse una anche nella fonte (il XXVIII Ii
bra di Polibio), sulla quale, pero, non e possibile fare alcuna 
supposizione. Altre ekphraseis (di carattere letterario o geografi
co) e lecito pensare che esistessero, se si considera che la 'de
scrizione di Tempe' era un soggetto degli 'esercizi preparatori' 
per il genere epidittico: secondo Sinesio di Cirene, infatti, Dio
ne Crisostomo avrebbe scritto in gioventu una oo<pLonx~ urr61'lE
OL~ 28 sui tern a. 

2.2. Conoscenza del/a 'geograf"ia reale' 

La conoscenza della valle poteva essere frutto anche di au
topsia 29

, di 'visite turistiche' 30
, o ancora della visione dei qua-

26 Ael. p. 39, l. 22-p. 41, l. 2 Dilts; il De Stefani (op. cif., p. 92) ha indivi
duato in auvouola<; JtotoiivtaL xai au~LJI[voumv (FGrHist 115 F 80, p. 554, ll. 4 
s.) un sintagma che ha numerosi paralleli nei frammenti di Teopompo (F 40 p. 
544, 6; F 62 p. 547, 2; F 204 p. 578, 24; F 233 p. 586, 15; F 236 p. 587, 7 s., 
tutti provcnicnti da Atcnco). 

27 Da questo dipende invece strettamente la prima parte dell'ekphrasis 
elianea (FGrHist 115 F 80 p. 553, ll. 18-23 = p. 39, ll. 13-21 Dilts) nonche la 
terza, dedicata alia descrizione del cui to di Apollo (F 80 p. 554, ll. 8 ss.= p.41, 
ll. 3-25 Dilts). Una prova, o almeno un indizio di ciO mi sembra si intraveda 
anche nel diverso punto di vista sottinteso dalla prima e dalla seconda parte. 
Mentre infatti in quest'ultima vengono descritte solo le rive del Peneo (cfr. § 
4.5.), quella precedente accenna a trattare sia le montagne (5QT)) sia il fondo
valle (xwelov): fon ~~n) xWeo~ j.letn!;U xe(J.levo!,; toil te 'O).:U11nou xat -rfj~ "OooT)£. 
"OQI') Of. -raii-rCt Eonv ilJtEQV'PTJ)..a xat oiov iln6 -rtvo£ {}e(a£ cpQovt(bo£ btWXWJlE-va· 
xat J.!Eoov M:xt-rm xroe(ov [seguono le indicazioni delle dimensioni della valle, 
cfr. nn. 8 e 24]. tnaQQEl bE j.tl:aov ailtoii 6 xaAoUj.tEVO£ llf1vEL6£. Torneremo su 
questo punto alla n. 36. 

28 Dion 3 p. 14, I. 25 cd. Treu (Darmstadt 1959): ~ T(j)v Tej.trrWv <pg6.0L£ 
[ =E><QJQOOL£], cfr. anche Flav. Philostr. Epist. 16 e, qui,§ 4.5. en. 83. 

29 Per la funzione strategica e commcrcialc di Tempe, cfr. n. 12. 
3° Cfr. Friedlacndcr-Wissowa, Darstellungeu aus der Sittengeschichte Rams, 

11, Leipzig 19108
, p. 196. 
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dri che ritracvano Poscidone mentre separava l'Olimpo dall'Os
'1 sa 
Da qualunque fonte provenissero le notizie, non mancano 

prove del fatto che l'esatta natura della valle fosse ben cono
sciuta, anche a Roma. I1 primo autore latino presso il quale il 
nostro !ermine compare e Cicerone: Reati11i me ad sua Tiwn1 
duxenmt (All. IV 15,5). Non si tratta, come potrebbe sembrare, 
di un locus amoenus, bensi della pianura un tempo occupata 
dallacus Velinus che, racconta sempre l'Arpinate, era stato pro
sciugato da Manlio Curio Dentato tramite una fenditura artifi
ciale (interciso monte). La 'Tempe dei Reatini' era la pianura 
delle Roscie 32

, siccata et umida tamen modice. La dotta e ironi
ca allusione, rinviando in modo specifico alle teorie sull'origine 
geologica della Tessaglia e delta valle del Peneo 33

, dimostra 
che gia nel I sec. a.C. questo genere di notizie- legate alia mi
tologia su Poseidone ed Eracle o provenienti da Erodoto?- non 
era no affatto sconosciute a Roma ". 

Ancora piu chiaro e veramente dccisivo e il passo della Vita 
di Flaminino (3, 5-6) in cui Plutarco descrive la stretta valle del 
fiume Apsos 35

, in Epiro, che il console deve attraversare per 
entrare in Macedonia: 

31 Se diamo fede alle ekphraseis di Filostrato, lmag. 11 14, con il prezioso 
comm. di 0. SchOnbcrgcr, MOnchen 1968, pp. 415-418; cfr. anche II 16, 3. 

JZ Che gli autori antichi cilano per la fcracita dei suoi terreni (H. Philipp, 
llosea rura, PW I A 1 [1914], 1128, 12 ss.). 

33 Cfr. n. 7. 
34 Conferma di ciO ~bbiamo, all'altro capo dcll'oikowue/le, da una sorta di 

milo eziologico racconlato da Strabonc (11 14,13): Giasone avrebbe creato il 
fiume 'Ae6.~1l in Armenia ad imitazione di Tempe, dando sfogo ad un lago 
interno che si trovava ncl luogo ora occupato daii"AQa~fiV<'>V rrtblov. Il nome 
del fiume derivcrcbbc da una precedente denominazionc del Peneo, chiamato 
anch'csso 'Arasse' perche aveva 'spinto via' (CtrraQ6oow) l'Ossa dall'Olimpo. 

35 Poco imporla che probabilmente egli abbia confuso il nomc del fiume: 
sccondo la fonte da lui ulilizzata, Livio (cfr. Plut. cd. FlaccliCre, Paris 1969, 
pp. 164 s.), c vcrisimilmenle anche nella rcaha slorica, Flaminino utilizzO il 
passaggio chiamato icasticamentc LTEva( (Steua vocal/1 Graeci, Liv. XXXII 5,9) 
in antichita, oggi Klisura, lungo H fiume 'AOOot; (Viosa, cfr. G. Hirschfeld, PW 
I, 1 [1894], col. 2658, che altrove Plutarco mostra di conoscere, Vila Caes. 38, 
3, cfr. anchc Flaceliere, cit., p. 243). L' "A1.Vot; di Plutarco si trova invccc pill a 
Nord, in Illiria, non possiede LtEva( (W. Tomaschck, PW I, 2 [1896], 283 s.) ed 
e noto anche a Livio (XXXI 27,1). 
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Elol &'6xugoi [scil. of L6rrm) JlEV oilx ~nov nOv m:gi tU TE~tJtl'], x6.)J .. tl bE 
bEvbgoov, 00~ Exetvm, xai xAwg6tl']lU UA11~ xal bt.atQtf3U.c; xai AEtJl&va~ tibElc; oUx 
Exoumv. 'OgWv bE ~tq6.Awv xal inJnlAWv hatEQoo{h:v El~ 11Lav cpCtgayya ,.u:yloti']V 
xai Bafh:lav OUJlCJlEQOI-tEvrov, btExrrlrrtwv 6 "A tpoc; xai oxli,.ta xai tO.xoc; ESof-lotoii
tm rrgOc; tOv TitlVEt6v, ttlv 11Ev (i)J,I']v &rraoav O.rroxglmtrov UrrWQELUV, ~Xto!-ltlv bE 
XQtlllvW&tl xdt OtEv~v rragCt TO QEWgov (:moAE(rroov Cngarr6v, olJb'O.AAw~ Q~blav 
otgatEl'!Jlan bt.EAiletv, Et bE xal cpuAO.nmro, rravTEAWc; O:rrogov. 

Per far comprendere ai lettori l'esatta natura della valle del
l'Apsos/Aoos Plutarco istituiscc un parallelo tra questa e Tem
pe, notando diligentemente sia gli aspetti identici sia quelli dif
ferenti se non opposti. Come si puo rilevare, la descrizione, an

. che se indiretta, corrisponde in tutto alia 'geografia reale' della 
nostra valle ": luoghi impervi (6)(UQ6£), ma nello stesso tempo 
ingentiliti dal verde di alberi e prati (xaAAYJ 1\EvilQOJV; )(AOJQ6UJ£ 
ilA.t]£; AEL[UDVE£ i)ilEi£) 37

, montagne elevate (inj!t]A6£) che creano 
una gola (<paQayl;) a! fondo della quale le acque del fiume la
sciano solo una trincea scoscesa (EX"Wfttl XQYJ[tvcbbt]£ xat O"t£vij) 
alia strada (a! sentiero! a"tQarr6o£), che quindi, se difesa, diven
ta del tutto impraticabile (arroQO£). 

Questa pagina dimenticata 38 e di grande aiuto per accertarc 
un punto per noi fondamentale: la notorietit della valle di Tem
pe non era limitata soltanto agli elementi topici o generici, che 
pure non mancavano (cfr. § 3 .), ne proveniva, per la parte pret-

36 {(Diese kurze vergleichendc Bcschreibung fasst die zwei Hauptgesichts
punkte ins Auge, indem sic zucrst die SchOnheit des Tcmpc uml dann die Bc
schaffenheit dcssclbcn, als eines Passes, schildcrt» (Kricgk, op. cit., p. 52). Le 
mcdcsimc considcrazioni si possono forsc addurre, con le riserve del caso, an
che per la descrizione di Teopompo (cfr. § 2.1. e soprattullo n. 27). 

37 Atatgt.Bal sono probabilmente le piccole convalli {cfr. n. 18) lascialc li
bcrc dal letto del fiume alle pendici dell'Ossa (Kricgk, op. cit., n. 20; p. 52). 
Ncl significato di 'luogo di ristoro c di riposo' (riferito a coloro ((qui se vel 
exercent vel obleclant», Stephanus, s.v., col. 1359; <(Place of resort, Hauntn, L.
S., s.v., p. 416) il terminc, gia presente in Platone (Chann. 153 a), non compare 
di frcqucntc ma none eslraneo all'Hsus di PluLarco (Aicib. 24), dimostrandosi, 
anzi, per Tempe, un termine di succcsso, ripreso .anche in un'ahra descrizione 
della valle (vedi § 4.5. c n. 85). 

38 Come per altri passi, il merito della sua 'scopcrta' modcrna, piU di un 
sccolo fa, C tutlo del Kriegk, che lo cita c lo discute ampiamente (op. cit., pp. 
SI ss. e passim). Dopa di lui, pen), inspiegabilmenle, nessuno vi ha piU fatto 
ccnno. 
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tamente geografica, solo da fonti di carattere mitico/geologico. 
Essa, infatti, si fondava da parte del lettore anche sui/a cono
scenza degli autentici tratti geografici. E solo la consapevolezza 
di cio da parte di Plutarco, infatti, che gli permette di citarli 
con una funzione esplicatrice, come punto di riferimento nella 
descrizione di una valle orograficamente simile ma non cono
sciuta. Se cosi non fosse, il parallelo con Tempe, che non mo
stra finalita letterarie o erudite, non avrebbe alcun sensa. Da 
cio discende un'altra considerazione: l'alterazione dei dati geo
grafici di Tempe non puo essere semplicisticamente spiegata 
con l'ignoranza della realta da parte dello scrittore e/o dei let
tori. Ogni cambiamento, a nostro avviso, ha motivazioni esclu
sivamente letterarie. 

3. LOCUS COMMUNIS 

I! 'luogo comune di Tempe', vale a dire Tempe come locus 
amoenus xa't' tl;oxl)V, nasce con il nuovo sentimento della natu
ra che si sviluppa nel periodo ellenistico 39

: Teocrito, che si ser
ve del termine una volta sola, e il prima ad utilizzarlo come 
sinonimo di 'valle amena' (I 67: ~ xma IIllVElW xal.a 'tE~tma, ll 
xa'ta Il(vl\m). In seguito esso compare sempre piu di frequente 
in quest'accezione come name comune "'(con le conseguenti al
ternanze presso gli editori moderni tra l'iniziale maiuscola e 

39 Cfr. E. Bcrnert, Naturge{ithl, PW XVI 2 [1935], 1840, 62 ss.; vcdi anche, 
qui, n. 95 . 

..1o Registriamo a questo proposito la tesi dcll'Usencr (op. cit., p. 234), se
cunda cui Tempe sarebbe etimologicamente (cfr., qui, n. 5) un nome comune 
('luogo sacro'): udies Wart ist gleichwohl zu keincr Zeit rcines Nomen pro
prium gcwesen)). La prova consistercbbe nel fatto che fin dalla sua prima ap
parizione in Erodoto il terminc e accompagnato semprc dall'articolo determi
native (E<; 1"0. TE~mw= «in das dortige Tempe~~. cfr. n. 22). Anche il Kretschmer 
(op. cit., p. 411), pur nella diversit<'t delle opinioni (cfr. rmcora n. 5), giunge in 
qucsto a conclusioni molto simili (egli ricorda, infatti, l'esistenza di angttsliae 
in Tracia chiainate TE!JlWQa, Strab. VII, frg. 48; Liv. XXXVIII 41,5). Il fatto 
che Tempe nasca non come toponimo ma come nomc comune non puO tutlavia 
cambiarc i dati in epoca storica, poiche l'attribuzionc del nome Tempe a loca 
amoena di tutto il mondo cllenistico-romano C frutto della fama della valle 
(vedi anche n. seg. e n. 44). 
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minuscola) 41
, corredato dall'aggettivazione t1p1ca del gene

re". L'uso, soprattutto a Roma, si espanse a tal pun to da far 
diventare accessoria la presenza di una 'valle' e da far conside
rare l'amenitil 43 come unico criteria per meritare la denomina
zione Tempe ": per riferirsi alia 'vera' Tcmpe divenne talvolta 
necessaria specificarlo chiaramente ". 

41 Peril greco un elenco essenziale gia nello Stephanus, s.v., 2014 B-C, al 
quale aggiungiamo Acl. Arist. XXIII 20, p. 36 Keil; XXXVI 120, p. 301; Meso
med. Frg. 2,3, tutti esempi di uso assoluto; con un toponimo, invecc, H:imer. 
Drat. XIII 7, p. 70 Diibner (Aublas); Nonn. Dion. 11 698 (lluftoiis); XL 134 
(.6.6.cpYr!~. cfr., qui, n. 44). Per il mondo latino ricordiamo solo Helico11ia Tempe 
(Ov. Am. I 1,15); Cycneia (Met. VII 371, con il comm. ad foe. di F. B6mer, vol. 
Ill, Heidelberg 1976, pp. 292 s.); Heloria (Fast. IV 477, cfr. il comm. ad foe. del 
medcsimo, vol. II, Heidelberg 1958, p. 250); Tewnesia (Slat. Theb. I 485); Boeo
ta (Silv.V 3, 209); vedi anche n. seg. 

42 Frigid a (V erg. Gear. II 469); Zeph_vris agitata (Hor. Cann. Ill 1, 24); IJe

morosa (Luc. VIII 1); opaca (Sen. Troad. 815); wnbrosa (Stat. Theb. VI 88); te
uebrosa (X 119); persino musica (Opt. Porph. 27,6). 

'-~ 3 Cfr. Bernerl, op. cif., 1860, 39. Per lo pill come locus (amoenus) e mai 
come vallis Tcmpe compare presso i commcntatori e i glossatori latini: Serv. 
!11 Gear. 11 469: Tempe su11t proprie loca amoena Thessaliae, abusive cuiusvis 
loci a111oenitas; Pomp. Porph. Comm. Hor. Carm. I 21, 9, p. 30, 16 ss. Holder: 
Tempe locus est in Thessalia opacitate et Paefleo [sic] {Zwni11e a111oenus; cfr. an
cora Vib. Scq. I 114, p. 60 Parroni (silvae); IV 8, p. 67 (nemora); Acr. Comm. 
Hor. Carm. I 7,4, p. 28 Hautal; I 21, 9, p. 85. Presso i lessicografi grcci, invece, 
in qucsto piU legali alia tradizionc storico-geografica che non ai poeti, non si 
trova tanto l'antonomasia del locus amoenus, quanto quella del 'pssso diffici
lc' (cfr. §§ 4.3.; 4.6.; nn. 62 e 92): Suida, s.v. TE11rnr [ ... ] xaftOO).;ou Ev TOL~ OQEOl 

ortv6ranu bttx~oAal· xat oL oUv&tvbgot r6rrm; Esichio, s.v., -rCt oUvbtvbga 
xWgw· nvE~ bE -rO. ortvO: rWv 6g(OV. Quasi identiche le voci dcll'Etymologicwn 
magnum, di Fozio e deli'Etymologicwn Gudianwn. 

'-~'-~ Cosi ad escmpio il santuario di Dafnc, nei prcssi di Antiochia (in cui vi 
era un bosco sacro e un Tcmpio di Apollo, ma nessun particolare geografico 
che ricordasse Tempc, cfr. Kriegk, pp. 41 s.; I. Benzigcr, Daplme 3., PW IV 2 
[1901], 2136, 60 ss.) prcsso Nonno (Diou. XL 134), Giuliano (Ep. 98, 400 b, p. 
157 Bidcz-Cumont, cit., qui, n. 62) e soprattutto Prisciano (Perieg. 858: Daph
/Zes optima Tempe). Secondo l'Historia Augusta anche nClla Villa adriana c'era 
una Tempe, ricostruita per volere dell'imperatore insicme con altri luoghi fa
mosi (Liceo, Accademia, Pecilc, Pritaneo, Canopo, gli Infcri, Spart. Hadr. 26, 
5). 

'-~ 5 TO. xaAoU~lEVa TEpllT) L0: 0cnaAlX6. (Aelian. V.H. Ill 1); Jul. Imp. Ep. 25 
b, p. 29 Bidez-Cumont (cit., qui, n. 62); Phthiotica (Cat. 64,35); Peneia (Verg. 
Gear. IV 317); Thessala (Hor. Cann. I 7,4; Ov. Met. VII 222; Sen. Med. 457; Col. 
X 265; Stat. Silv. I 2, 215; Achil. I 237); Thessalica (Liv. XXXIII 35,7; XXXIX 
24,14; Flor. II 13,51); cfr. Kricgk, p. 42. 
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4. TOPOTHESIA 

4.0. Giungiamo cosi. a lie vere e proprie descrizioni della val
le giunte sino a noi, che trattiamo in ordine cronologico, ri
mandando a dopo (§ 4.6.) le considerazioni relative al loro in
quadramcnto tipologico. 

4.1. Catullo 

I! passu (64, 285-291), per la sua brevita, non puo essere de
finito un' ekphrasis a tutti gli effetti: il fiume Pen eo lascia Tem
pe" e porta in dono a Pelco e Teti degli alberi, che poi egli 
stesso dispone (/ocavit, v. 292), quasi come un locus amoenus, di 
fronte alia reggia, vestibulum ut molli velatwn fronde vireret (v. 
293): 

285 ConfcsLim Penios adest, viridantia Tempc, 
Tempe, quae silvac cingunt super impendentes, 
Peneisin linqucns Doris celebranda choreis 

47
, 

non vacuos: namque illc tulit radicitus altas 
fagos ac recto proccras stipite laurus, 

290 non sine nutanti platano lentaquc sorore 
nammati Phacthontis et acria cupressu 

Gli elenchi di piante sono un noto 'torroc:; ellenistico: volcr 
cercarc corrispondenzc tra questo e la flora effettiva di Tempe 
e quindi impresa inutile e sbagliata in partcnza 48

. E meglio 

46 Secondo P. Oksala, Ad11otationes criticae ad Catlllli carmina, ccAnn. Ace. 
Se. Fennicaeu 135, 2, Helsinki 1965, p. 70, Tempe non sarebbe il domiciliwn 
Peuei: si trattcrcbbc infatti «de luco arte aedificato, a Penio dono data)). 

47 Questo verso, eh~ presenliamo qui secondo l'edizione di F. Della Carte 
(Milano 1977), risulta a tutt'oggi un locus desperatus: Peneisi11 C congcttura del 
Lenchantin per minosim del cod. V, lezione variamente emendata. Ad avviso 
di molti, anche il Doris dei mss. non e sostenibile (Chlori Ellis; divis Schwa be; 
caris Schmidt; lzoris Perrotta), poiche non si capiscc chc funzionc possano ave
re cori 'dorici' in Tessaglia, soprattutto se si pensa allo stile muskalc: {{jcdoch 
ist diese [i.e. Musik] mannlich unci kriegerisch und wenig fUr El fen geeignetn 
(comm. ad lac. della ed. Kroll, Stuttgart 19593

, p. 181). Per una discussione 
pill approfondita rinvio al comm. cit. del Kroll e a F. Rcbelo Gonc;alvcs, Nova 
leitura de wu verso de Catlflo (64, 287), {{Euphrosynen II, 1959, pp. 77-93 .. 

~ 8 Su tali cnumcrazioni vedi, oltre al comm. ad foe. del Kroll, p. 181, 
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concentrare l'attenzione sulla fulminea descrizione della valle: 
viridantia Tempe/ Tempe, quae silvae cingtmt super impendentes. 
L'epanadiplosi, l'uso di impendeo, molto raramente" riferito 
ad alberi, nonche la sua costruzione ricercata, con doppio pre
verbio (super- ed in-) 50

, messa ancor piu in evidenza dalla cesu
ra eftemimera, che separa il nesso in fine di esametro, e dalla 
struttura spondaica, lenta (un solo dattilo in tutto) e cadenzata, 
contribuiscono all'effetto fortemente icastico del verso: una ver
de vallata, cinta da boschi sovrastanti su di essa. 

In mancanza di un preciso modello letterario ellenistico, che 
la Quellenforsclnmg non ha ancora individuato, resta spazio per 
supporre qualche suggestione 51 da parte dell a 'geografia reale' 
della valle, che abbiamo visto (§ 2.2.) essere nota a Roma in 
que! periodo. La supposizione si basa sulla rispondenza, inne
gabile per quanto limitata, tra questa e le parole del carme, 
comunque si voglia interpretare il rapporto tra viridantia e sil
vae 52

• A dissuaderci dal rigettare tale corrispondenza come ca
suale o generica e anche il fatto che essa si ripropone, quasi 
negli stessi termini, ne! passo seguente. 

SchOnbcck, o"p. cit., p. 41 s.; 52 s. c la bibliografia ivi citata. Come mera curio
siat, nclJ'elenco delle piante che crcscono nclla valle presenlalo dal Philippson 
(op. cit., p. 113 e n. 3) mancano i faggi e i pioppi citati da CatuUo; in quella 
del Kriegk (op. cit., n. 22) anche i ciprcssi. 

49 Sen. Thyes. !53; Curt. Ruf. IX 5, 13; Ulp. Dig. Vlll 5. 4, 5; XLII 27, l, 2; 
impendeo e molto piU di frequente usato in rifcrimento a monti o rupi (e.g. 
Luer. I 326; Cic. Nat. dear. I! 98; cfr. Th/L, VII I( 54!). 

50 Dal momento chc il verbo ~'superimpendeo noh avrebbe ahrc altestazio
ni se non questa in latino, gli cditori moderni preferiscono tenere graficamen
lc separati i due elementi, per quanta ncl Forcellini esista la voce superimpen
dens e il ThlL, sotlo impendeo (541, 47) rinvii per Catullo a superimpeudeo. 

51 Avremo nuovamenlc (§ seg.) occasione di occuparci delle tesi di P. Gri
mal (Les jardins romains, Paris 19843). In qucsto lavoro si studia lra J'altro 
J'influsso chc i giardini c l'ars topiaria in gcneralc hanno avuto su!I'atlivita 
letteraria a Roma, anche in rapporto con le arli decorat.ivc. Nclle paginc rela
tive a Catullo, dopo aver oncstamente ammesso chc <des temoignagcs directs 
d'une influence qu'ils [i giardini] auraicnt pu exerccr sur lui sont rarcs» (p. 
374), il Grimrll cerea lutlavia prove di talc influenza, con risullali a nostro 
avviso poco convincenti, almeno peril C<Jrme 64 (p. 378). 

52 Due sono infatti le possibiJita di intcrprctazione in rifcrimento all'a
spetto di Tempe: «Catull meinl mil Letztcrcm [silvae] entwcder die Waldcr 
auf den.Gipfeln dcr Felscn, oder die den Pcneus und die Strassc beschattenden 
Baumgnippcnj) (Kriegk, op. cit., n. 20). 
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4.2. Ovidio 

Ncl prima libro delle Metamorfosi, conclusasi la narrazione 
del mito di Dafne (vv. 452-567), le divinita dei fiumi tessali si 
rccano nella valle di Tempe, presso !'antra ove risiede il Peneo, 
nescia, gratentur consolentume parent em (v .578). Solo l'Inaco 
non si presenta, poichC piange la figlia Io (583-587), la cui vi
cenda Ovidio incomincia subito dopo a raccontare (588-746). Il 
brano di passaggio (568-587) e in gran parte occupato dalla de
scrizione di Tempe (568-576): 

Est nemus Haemoniac, praerupta quod undique claudit 
silva: vacant Tempe. Per quae Peneus ab imo 

570 effusus Pindo spumosis volvitur undis 
dciectuque gravi tenues agitantia fumos 
nubila conducit summisque adspcrgine silvis 
inpluit et sonitu plus quam vicina fatigat: 
haec domus, haec sedes, haec sunt penetralia magni 

575 nmnis, in his residens facto de cautibus antro, 
undis iura dabat nymphisque colentibus undas. 

Si tratta di un'ekphrasis letterariamente molto curata, nella 
struttura e nel lessico, ma, diversamente da quella di Catullo, 
11011 si tratta della descrizi01w di wt locus amoenus 53

• Trap pi ele
menti ne contraddicono apertamente le regale: l'uso, metonimi
co, di praeruptus e soprattutto la raffigurazione 'tempestosa' del 
fiume (spumosis ... undis; deiectu ... gravi; sonitu; fatigat), le cui 

53 Cfr. il puntuale e ricchissimo commento del BOmer, vol. I (Hcidelberg 
1969), pp. 178-182: ((eine Ekphrasis [. .. ] mit ungewbhnlich gewahlter {allcin 
drei WOrter begegncn bci Ovid nur hier: sprmzost/S, deiectus, iupluere) und viel
fach an epischcn Stil- gcmahncnder AusdrucksweiSe» (pp. 178 s.). Gia la caden
za est uenws rinvia al paradigma incipitario delle ekplzraseis letterarie est lo
cus (peril quale cfr. Lausberg, op. cit., § 819; Bomer, op. cit., I, pp. 454 s., s.v. 
Ill 28; M. Barchiesi, op. cit., pp. 18-23; sulla particolarc valenza dclla 'cadenza 
incipitaria' rimando a Contc, op. cif., p. 10). PhJ. in genera le, lo schema a cui la 
descrizione sembra rifarsi e quello dclla topothesia per parecbasi11, sccondo la 
dcfinizione diM. Barchiesi, p. 61, sulla base di Serv. bz Aen. X 651: <<Umf de
scriptio [ ... ] in forma digressiva (per parecbasiu), nel sensa che non dipcnde 
direttamentc da premessc poste in precedenza, ma vicnc presupposta asindeti
camente, per cosi dire, come un elemento imprevedibile c autonomo)}. SuH'ar
gomento il Barchiesi si sofferma a lungo e dottamente (pp. 59-91) esaminando
ne lo sviluppo da Omero a Dante ed oltre. 
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nuvole di vapore giungono sino sulla cima delle silvae circo
stanti '", nonche la descrizione della dimora del Peneo, ricavata 
nella roccia (de cautibus) 55

, rimandano piuttosto a! 'paesaggio 
eroico', come alcuni commentatori hanno affermato chiaramen
te s6. 

E quindi un topos di segno diverso a dettare all'insieme la 
sua caratterizzazione, che produce, come abbiamo visto, un'at
mosfera ricca di tensioni lontane dal mondo del locus amoe
nus 57

• Tra di esse la prima, e per noi piu interessante, e quella 
tra nemus, che pare indicare il 'bosco sacro', e praerupta silva, 
le zone scoscese che circondano il 11emus stesso 58

. Come nel 

54 A quest'immagine allude chiararnente Valedo Flacco, VIII 452: Tempe 
(teuui} lucentia fumo ((tenui) Tempe Ehlers). 

55 E imprcziosita da anafora c klima.x trimembri (domus/ sedes/ pe11etralia) 
al v. 574, chc termina con enjambeme/lt; dal poJiptoto 'a cornice' del v. 576 
(riprendo la definizionc da A. Traina, Forma e suono, Roma 1977, p. 102 en. 
5, ove e rifcrila in generale aiie allitlcrazioni; cfr. anche R. Raffaelli, Ricerche 
sui versi ltmghi di Plauto e di Terenzio, Pisa 1982, pp. 130-132; sui poliplOlo, 
oltre a Traina, p. 127 e n. 72, vedi Lausberg, op. cit., §§ 640-648); dal lessico 
sacrale (penetralia; residens). In piU, come nota giustamente il BOmer, vol. I, p. 
181, tutto il brano rinvia dircttamenlc al modello costituito daiJa dcscrizione 
dcll'antro di Cirene nel IV delle Georgiche (317 ss.). Sui carattere epko/croko 
del paesaggio roccioso caratterizzato da antra, vcdi Grimal, op. cit., pp. 343-
345; Schbnbeck, op. cit., pp. 47-49. 

56 BOmer, vol. I, p. 178 s. (cit., qui, n. 53); p. 180, s.v. 571 deiectu ... gravi; 
Haupt-Ehwald-Von Albrecht (ZUrich-Dublin 196610),-vol. I, p. 65, s.v. 569. L'u
nica voce in contrasto e quclla di H.-G. HOisken, Beobachtungen zt.tr Land
schaftsgestaltung rOmischer Dichter, Hannover 1959, p. 142: uim Gegcnsatz zu 
den stillen PHi.tzen ist hicr ein Bergtal gcwahlt, das eher den Charakter einer 
w i Id roman lis c h c n G e g end tragt» (Jo spaziato C mio). L'osscrva
zione si confuta da sola, dal momento chc il scntimento dcJia Natura di tipo 
romantico e quanto di piU Jontano si possa pensarc dallo spirito dassico (e 
ovidiano in particolarc). Torneremo sulla questione ncl § 5. 

57 Ma funzionali alJ'ethoslpathos del microtesto, che lega due miti tra loro 
grazie all'identira di situazione dei due padri, Peneo e Inaco, 'privati' delle 
propric figlie dalle epifanie divine. 

58 Kriegk, op. cit., n. 20: <<die praerupta silva kann, wie das summasque 
impluit zcigt, nichts andercs sein, als die am Fusse und auf den sleilen Ran
dern der Felsen stehenden Baume»; BOmer I, p. 179: <<das Tempe-Tal gilt im 
allgemeinen als ein T£"!1. nicht als ein nemus [ ... ] Ovid nennt Tempe ein nenws, 
und damit bezieht er sich wahrscheinlich auf Obedieferungen, nach denen 
sich dort Cine Reihe von KultsHttten befand»; Haupt~Ehwald-Von Albrccht I, 
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passo di Catullo cosl qui la somiglianza con la 'geografia reale' 
di Tempc non puo passare inosservata: in Ovidio, poi, il contra
sto tra fondovalle e pareti rocciose e molto chiaro. 

Sulla possibilita di influssi diretti il Bomer si mostra scetti
co, anche perche, egli dice, Ovidio non vide mai con i propri 
occhi la valle 59

• Nelle pagine precedenti abbiamo tuttavia con
statato che essa era conosciuta a Roma nei suoi tratti reali, ne 
vi sono ragioni per dubi tare che cio vales se anche per il poet a 
delle Metamotfosi. E quindi in linea di principio possibile una 
suggestione diretta del paesaggio reale di Tempe sulle ekphra
seis di Ovidio, oltre che di Catullo- senza con questo voler so
stenere, naturalmente, che ad essi interessasse in qualche modo 
rispettare la 'verita' della valle per informare ad essa la descri
zione. 

Un singolo tratto reale, infatti, non rinvia a! quadro unitario 
che abbiamo definito 'geografia reale', ma si affianca a tutte le 
altt·e possibili fonti letterarie (poiche Tempe e creazione lette
raria) a disposizione del poeta e puo essere utilizzato ne! modo 
che egli ritiene piu acconcio alle necessita del genere. 

I! Bomer. ritiene invece modello piu probabile quello indivi
duato dal Grimal, secondo il quale «Ovide se refuse a voir dans 
la nature autre chose que ce qu'en reproduisaient les architec
tes de jardin. [ ... ) Dans la description de Tempe [ ... ] Ovide se 
souvient evidemment, comme s'en etait souvenu Horace, de la 
vallce de l'Anio a Tivoli» 60

• Pur riconoscendo in generale l'esi
stenza di influssi di questo genere nelle Metamorfosi, l'afferma
zione mi sembra troppo recisa se riferita alia valle di Tempe: e 

p. 65, s.v. 568: «Hemus ist hier [. .. ] der GOtterhain [ ... ], d.er selbst ringsum von 
gcwOhnlichem Wald umgeben ist». 

59 P. 179, s.v. 56B-5B2. 
60 Op. cit., p. 408. Alle medcsime conclusioni lo studioso arriva anche in 

un articulo (Les Metamorphoses d'Ovide et la peinture paysagiste tl /'epoqlle 
d'Auguste, «REL1> 16, 1938, pp. 145-161) in cui per contra non trova (pp. 151 
s.) validi modelli pittorici per la descrizione qui in esame (per gli influssi della 
pitlura sulla letteratura latina e su Ovidio cfr. la bibliogra£ia in Id., Jardins, 
pp. 480-488). Il rifcrimento oraziano ea Cann. I 7, 12 s.: praeceps Atlio ac Ti
bunli luct1s et r1da lmobilibtls pomaria rivis, passo nel quale e realmente diffici
lc disccrnere alcunchC di simile alia descrizione ovidiana di Tcmpe. 
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difficile credere che intenzione di Ovidio fosse quella di rifarsi 
ad un unico modello (reale!) e di seguirlo con fedelta 61

. 

4.3. Livio 

Abbiamo gia detto che per i lessicografi greci Tempe era un 
'passu difficile', una valle stretta e di difficile attraversamento. 
Questo giudizio trova conferma, sempre ne! mondo greco, an
che nella terminologia utilizzata da storici e geografi per defi
nire Tempe, all'interno della quale l'aggettivo mEv6c;, sostanti
vato ono, si presenta con significativa frequenza 62

• A tale con
suetudine si riallaccia Livio, per il quale Tempe non e mai ne
mus, vallis, o silva, ma saltus 63

. Egli la descrive (XLIV 6,7-1 I) 

61 Non C da escludcrc a priori che Ovidio abbia proceduto ad una conta
minazione tra alcuni elementi comuni ai due luoghi. Sulla base di riscontri di 
carattere arcl1eologico, infatti, i giardini sull'Aniene prcsso Tivoli dovevano 
presentarc in epoca augustea il medcsimo contrasto tra due tipi di conforma
zionc del lcrreno e di vegetazione che conosciamo per la valle di Tcmpe: «[ ... } 
paysage rochcux dont les falaises vertigineuses dominenl une fraichc vallCe, et 
dont le charme rCsidc clans le contraste entre l'aridite de la montagne et la 
luxuriance, la 'sensualite' du bocage sacre donl elle fait un asilen (Grimal,lar
dins, p. 408). 

62 Cfr. n. 43. LTcv6., oltre che presso i lessicografi, si trova anche altrove 
(Cass. Dio I 1; Scymn. Ch. Perieg. 610 Fabricius; Polyacn. Strat. IV 3,23); 
'AuAWv Otetv6~ e in Erodoto (VII 128, cfr., qui, n. 22) e in Strabone (VII, frg. 
14, cfr. n. 23); 6H\oqJa~ in Elio Aristide (XXII 10, p. 26 Keil); qJc\Qay!; in Plutar
co (cit. § 2.2.). In Strabone (VII, frg. 4) abbiamo ancora il predicative 5uacta
~oAov. In poesia ricordiamo Anth.Graec: IV 3,79 (c'il;cva Tftmca LoUarov, unico 
esempio di un uso antonomastico di questo gcnere, vedi, qui, n. 41). Che ciO 
dipenda ancora una voha per buona parte da un quadro topicizzato della val
le si puO inferire dall'atteggiamento di Giuliano, che cita due vollc Tcmpe, la 
prima (Ep. 25 b, p. 29 Bidez-Curnont) per affcrrnare che la Selva Ercinia costi
luiscc un mons/rum spavenloso al cui confronlo scompaiono sia tU GcnaAndt 
TEf!nrt bUo~ara, sia le Termopili sia H Tauro. La seconda voila (Ep. 98, p. 157, 
cfr., qui, n. 44), nuovamenlc in una similitudo, ma spcculare aiia prccedente: 
questa voila C infatti il santuario di Dafne ad esscrc prcfcrito, tra i loca amoe
na, ali'Ossa, al Pelio, alia cima dcii'Oiimpo nonchC a Tempc. 

63 I1 tcrminc Tempe compare sedici vohe nella sua opera, dal libro XXXII 
al XLIV, per un pcriodo di tempo che va dal 198 al 169 a.C. (le gucrre mace
doniche). La vallc c definita trc voltc saltus (XXXVI 10, 11; XLIV 6, 5; 6, 6), 
una claustra (XLII 67, 6). 

123 



ne! momcnto in cui racconta la marcia di Emilio Paolo dalla 
Tessaglia verso la Macedonia contra Perseo, ne! 169 a.C. 

Sunt cnim Tempe saltus, etiamsi non bello fiat infcstus, transitu difficilis. 8. 
Nam practer angustias per quinque milia, qua exiguum iumento onusto iter 
est, rupes utrimquc ita abscisae sunt, ut despici vix sine vertigine quadam si
mul oculorum animiquc possit. Tenet et sonitus et altitudo per mediam val
lcm fluentis Penei amnis. 9. Hie locus tarn sua£le natura infestus per quatLuor 
distantia loca praesidiis regiis fuit insessus 

4
• · 

Ad uno storico, impegnato nella descrizione di una battaglia 
o del movimento di due armate nemiche, non si richiede in li
nea di principio la precisione di un geografo o !'interesse natu
ralistico di un erudito. Le ekphraseis, anche nell'excursus piu 
ampio o nella redazione piu retoricizzata, sono funzionali a! 
continuum diacronico che le abbraccia: se quindi Livio si fosse 
limitato a una descrizione degli inamoena di Tempe e delle sue 
difese, da cui dipendevano le difficolta di attraversamento per 
l'esercito romano, non lo si sarebbe potuto tacciare di incom
pletezza. Invece egli ha preferito sovraccaricare la descrizione 
con particolari inesistenti 65

: oltre alia caratterizzazione del Pe
neo 66

, allo stesso tempo rumoroso (come un torrente di monta
gna, sonilus) e profunda (come un fiume di pianura, altitudo 67

) 

e all'impreciso richiamo a quattro fortificazioni 68
, i commenta-

64 Segue la descrizione dei quattro praesidia, cfr. n. 15. 
65 L'incipit slesso, con il verbo in prima posizione (nel tipo est locus, cfr., 

qui, n. 53), sta ad indicare la funzione spiccatamente letleraria della descrizio- _ 
ne; molto diversa essa doveva invece presentarsi nclla fontc del passo chc, per 
i primi tredici capitoli del libro, C certamentc Polibio (cfr. Tile-Live, Histoire 
romaitte, Tome XXXII, texte Ct. par P. Jal, Paris 1976, pp. XVI ss.) e precisa
mentc il libro XXVIII, dal cap. 9 (~Liv. XLill 23) a\ cap.IO (~XLIV 7). Nei 
frammcnti da noi posseduti, comunque, non compare alcuna ekphrasis dclla 
valle (cfr., qui, § 2.l.). 

66 Oltre che poco probabile in se, falsa nella realta, cfr. n. 17. 
67 Ncl contesto liviano altitudo si accorderebbe mcglio alla valle in se che 

non al fiume: non si capisce come la profondith di quest'ultimo possa spaven
tarc (e ancor prima esscre individuata!) da chi si trova cosl in alto da provarc 
vertigini ncl guardare in giU. 11 Lermine allitudo (nel sensa di f36:froc;, cfr. ThlL, 
s.v., 1768, 61-70) non e infrequentc in rclazione ai fiumi: l'unica ahra volta 
che esso compare in Livio legato alla 'paura' (XXI 28, 5) si riferiscc molto piU 
verisimilmente al passaggio di un guado da parte di un grex di elefanti. 

68 Almeno Condylon, infatti, si trova all'esterno di Tempe (v. n. 15). 
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tori hanno notato dell'esagerazione soprattutto nella menzione 
della vertigo 69

, comprensibile se la strada si fosse trovata a 
mezza costa se non piu in alto, ma totalmente priva di fonda-

. T 10 rnento 1n empe . 

4.4. Plinio 

Il capitolo dedicato da Plinio alla Tessaglia (IV, 8, 29-31) e 
diviso in due parti, di cui la prima e un mero elenco di citta, 
monti, fiumi, sorgenti; la seconda (31) e tutta occupata dalla 
descrizione di Tempe: 

... ante cunclos 
71 

claritate Pcnius, ortus iuxta Gomphos interquc Ossam et 
Olympum ncmorosa convalle dcfluens D sta~:liis, dimidio eius spatii navigabi
lis. 31 In eo cursu Tempc vacant, V passuum longitudinc et ferme scsquiiugeri 
lalitudinc, ultra visum hominis attoJlentibus se dextra laevaque Ieniter conve
x is iugis, intus silva late 

72 
viridante; hac labitur Pen ius viridis calculo 

7
J, 

amocnus circa ripas gramine, canorus avium concentu. Accipit amnem Hor
con 

74 
nee red pit, sed olei modo· supcrnatantern, ut dictum est Homero, brevi 

69 Kri-egk, op. cit., p. 18, n. 14: ({Livius [ ... ] kemnte sich Ieicht [. .. ]die Sa
che argcr vorstellcn, als sie ist,,; p. 31; Lcake, op. cit., HI, p. 396; Weissenborn
Miiller (Berlin 19623), ad lac.; Pascucci (Torino 1971), p. 410: ({la valutazione 
di queslo senso di smarrimcnto [ ... ] vicne effettuata come da un osservatore 
.che guardi dall'alto (despici): ma in modo poco appropriato, see vera che il 
narratore e impcgnato a dimostrare le gravi difficolta che si oppongono all'at
traversamento dclla vallc"; Jal, op. cit., p. 141: ({Tite-Live a ici intCret a dra
matiscrn. 

70 Ovc l'unica strada esistente passava, cOme si e visto, in basSo, sui fian
co dcstro del numc, cfr. n. 18. 

71 Concordanza a scnso con il neutro fluniina (§ 30). 
72 Silva late e congettura del Maihoff per l'insostenibile sua luce dei codd. 

11 nessO e stato variamenlc cmendato: vera luco nel testo del Pintianus, 1544; 
sub luco in quello del Salmasius, 1629; val/e luco peril Detlefsen; cfr. anche, 
qui, n. 79. 

73 ~~ Viridis calcu/o (specie dopo viridante) non convince molto. Forse si puO 
considerare la congettura vi/reus calculo del Pintianus'' (Plinio, Storia naturale, 
trad. c note di A. Barchiesi, vol. I, Torino 1982, p. 495, n. 31.1). 

74 Si tratta evidentementc del Titaresio (cfr. Horn. Jl. II 752 ss., cit., qui, 
n. 20). A prima vista <•il nome del flume Orco deriva da un profondo fraintcn
dimento del tcsto omerico» (Plin. ed. cit., p. 495 n. 31.2), in cui Opxo~ si riferi
sce alla consuetudinc degli Dei di giurare xara .rt:uy6~ (Eust. p. 272, § 336, 16 
ss.); ma e and1c vero, a giustificazione di Plinio, che, come ricorda ancora Eu-
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spatio 
75 

partatum abdicat, paenales aquas dirisque gcnitas argentcis suis mi-
. 76 

seen recusans · 

Con qucsta ekphrasis, ampia ed articolata, problemi come 
quelli connessi al carme di Catullo non si presentano piu: la 
rielaborazione secondo i canoni del locus amoe11us e in piu ma
croscopiche inesattezze si avvertono pesanti ad ogni riga 77

• 

Dalle fonti Plinio desunse almeno le notizie sullc misurazioni 
topografiche, ma non necessariamente gli elementi per la de
scrizione 78

, che appartengono piuttosto all'inventario topico 

stazia (336, 13 ss.), citando dai pcrduti Bithy11ica di Arriano, in Bitinia esiste
va un fiumc cffctLivamcnte chiamato 'UQXa£ dalla papalazianc in quanta era 
qJQlxabforato£ 0Qxoov. Vcdi anche SHihlin, Thess., p. 18 n. 1; <<Van den rbmi
schcn Geagraphcn wird dcr FluB gcradezu Horcus oder Orcus genanntn (altrc 
a Plinio, anche Vibio Scqucstre, I 148, p. 63 Panoni). 

75 Ncl libro XXXI (19,28) a prapasita delle fanti twxiae, Plinio ricorda l'e
sistcnza di una sargcnte circa Thcssalica Tempe (cfr. XVI 92, 244) che aveva il 
paterc di corrodere ferra e branza. Di cssa parlano anche Vitruvia (VIII 3, 15, 
senza naminare esprcssamente la nastra valle) e Scneca (N.Q. Ill 25,2: it1 Thes
salia-circa Tempe), riferenda le medcsime notizic. L'inspiegabile e che Plinio vi 
aggiunge di suo profluit, ut iiUlicavinws, brevi spatia: editori ·e cammcnlatori 
riferiscono la citazionc interna proprio a IV 31, dove pcrb brevi spatia e in 
tutt'altro contcsto: se il rinvio C effettivamente a questo passo, lo si puO inten
dere solo come 'errore di citazione' da parte di Plinio slcsso. 

76 Arge1ile115 = 6.QYUQOblvfj£, Il. 1I 752 ss. Oltre a questa spiegazione, che 
troviamo anche in Eustazio (p. 272, § 336, 20) e Lucano (VI 375-380), ne esiste
vano due di tipo naturalistico: la prima (Eust. § 336, 8), rispecchiava la realta 
del fenomcno (per il quale cfr. n. 20), mentre la scconda, di segno opposto, 
prendeva spunto dall'~li-r' H.mov (olei modo) omerico: l'acqua del Titarcsio, al 
contraria del limpido Peneo, sarcbbc A.tnaQOv Ex -nvo~ Uhl£, poichC esso aUra
versa terreni alcalini (vnQilibll£) e bituminosi (O.ocpci>..:rW&r,£), cfr. Strab. IX 5, 
20; Eusl. § 336, 27 ss.; v. anche Paus. VIII 18,2. 

77 La descrizione <deidet an Unbcstimmthcit und UnvollstandigkeitJ> 
(Kriegk, op. cit., p. 53 s.; cfr. anche p. 54: «der iisthctischc Charakter des Gan
zen [wird] nur vag gcschildert))) e W. Smith, Dictionary o( Greek 011d Roma11 
Geography, Il, London 1857, s.v. Tempe, p. 1124. Limitandoci alle imprecisioni 
che nulla hanno a chc fare con il locus amoenus, colpisce la contraddittoria 
presenza prima di una Hemorosa convallis tra Olimpo e Ossa, lungo la quale il 
Peneo scorre per novantadue (!) chilometri (se attribuiamo allo 'stadia italico' 
di Plinio la lunghezza di.1~5 m, dr. Plinio, ed. cif., vol. I, p. LXVII); poi, in eo 
cursu, della verae propria Tempe. Del probabile errore di intcrpretazionc con
nesso con la citaziane omerica si e gi3 parlato (n. 74). 

78 Cfr. K.G. Sallmann, Die Geographic des iiltere/1 Plillills in ihrem Verhiilt-
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del locus amoenus. Cosl e per le ripide pareti rocciose di Tem
pe, divenute qui in maniera antifrastica iuga /en iter convexa, co
sl e soprattutto per il fiume, descritto con un trico/on elegante 
nell'ordo verborum quanto banale nell'aggettivazione 

79
. 

Nonostante questi difetti - o forse proprio grazie alia sua 
indeterminatezza e genericita - I' ekphrasis di Plinio non passo 
inosservata e venne ripresa, con qualche cambiamento, due se
coli dopo da Solino 80

. 

4.5. E/iano 

Jl secondo libro della Varia historia di Eliano termina con 
l'ekphrasis di un dipinto di Teone di Samo 81

, raffigurante un 
6Jtl>.h1J£ £xf3mp'hi'Jv, preso ad esempio per dimostrare l'£vagyna 
della pittura 82

• L'incipit del terzo libro si collega direttamente 

11is zu Vmro, Bcrlin-New York 1971, p. 185. Si puO supporre che Plinio potcssc 
consul tare direttamente o indircttamcnte le descriz_ioni (cfr. § 2.1.) si a di Teo
pompo (il cui nome non compare nell'inde.:r del IV libro, ma C citato poche 
paginc prima del cap. sulla Tcssaglia, IV 1, 2; cfr. Sallmann, p. 188), sia di 
Polibio (primo tra gli auctores extemi presenti ncl mcdesimo i11dex). Sui valore 
da attribuire agli indices auctorum vcdi F. Miinzer, Beitriige zur Quellenkritik 
der Naturgeschichte des Plinius, Hildeshcim 1988 [=Berlin 1897], p. 128. A quc
sto studio, unitamente a qucllo del Sallmann, rinvio anche per la questionc 
delle fonti in genera le. 

79 Su viridis [vitreus] ca/cu/o cfr. Plinio, ed. cit., p. 495 n. 31.1 (ove si sug
gcrisce Ov. Met. V 587 come precedente poetico). Per i passi paralleli cfr. 
SchOnbeck, op. cit., pp. 25; 27 s. Per amoem1s, Id., pp. 30 s.; su canorus pp. 36 
s. La funzione puramentc letteraria del passo C confermata inoltre dalla cita-
7.ione Omcrica c dalla riprcsa lessicale del viridawia catulliano, suHa base del
la quale la correzionc del Mayhoff al lcslo di Plinio (silva late, cfr. nola 72) 
parrebbe la piU probabile. 

so Collect. 8, 2, p. 61 Mommscn: Peneas [ ... ] collibus de.xtra laevaque molli
ter cmvis nemorosis convallibus Thessalica facit Tempe ... 

81 Sulla cui capacWt nel rcnderc le <pavraalm cfr. Quint. XII 10,6. In gcnc
rale, J. 0\•erbeck, Die antike11 Schri{lquelle11 zur Geschichte der bildende11 Kiillste 
bei den Griecheu, Leipzig 1868, nnu 1946-1949; G. Lippold, Theon 22., PW V A 
2 [1934], 2083, 48 ss. 

82 V.H. !I 44, pp. 38 s. Dilts. Vedi p. 38, 17 (EYOQYW£); 39, 7 ss.: roii flEhOU£ 
Evagynnt(Klv -r~v <pavraafav roU ixBorp}oUvto~ En xat ~O:AAov rragaor~oavw~. a 
proposilo del coup de theatre di Tcone, chc fcce precedere ed accompagnare la 
prescntazione al pubblico del quadro con l'esecuzione di un JraQOQ~lY]nxOv flE
Ao£ da parte di un trombeltiere. 
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a quest'ultimo episodio: Eliano afferma di voler descrivere la 
valle di Tempe, poiche (Ill 1, p. 39, 10-13 Dilts): 

W~loA6yetm yO.g xat 6 A6yor;, EU.v Exll bUvcqltV cpgamlxi}v, 11116Ev Uo{hovEotEQOV 
Ooa ~oUAnm bEtitvUvm -r:Wv Ctvbg&v -rWv xa'!Ct XEtQougylav bEtvWv. 

Con una motivazione simile, e naturale aspettarsi da Eliano 
una descrizione attentissima alle regale stabilite per la compo
sizione retorica e per il locus amoe11us 83 ed in nulla interessata 
a !la 'geografia reale'. 

Cosl e, infatti, per buona parte del brano, diviso in tre parti: 
della prima (p. 39, 13-21) ci siamo gia occupati per Teopompo 
(§ 2.1.); la terza (p. 41, 3-25) none piu propriamente un'ekphra
sis geografica, in quanta descrive i culti legati ad Apollo che 
hanno luogo nella valle. La parte centrale (p. 39, I. 22-p. 41, I. 
2), che ci interessa qui, e un lungo (trentadue linee nella ed. 
Teubner) 'pezzo di bravura' che costituisce una summa" dei 
topoi relativi al locus amoe11us. Non potendo riportarlo qui per 
intero, ci limitiamo ad individuarne i tratti caratteristici. 

Dopa una breve introduzione (p. 39, 22-25) ", Eliano passa a 
descrivere l e r i v e de l f i u m e , delle quali mette in evi
denza in prima luogo il rigoglio vegetale, nel piccolo (p. 39, 25-
p. 40, 6) 86

, poi nel grande (&.1-.ol'], 6-9): compare gia qui il Leit
motiv del brano, vale a dire l'accentuazione degli effetti piace
voli del paesaggio sugli uomini: cosl la visione del xJ..oa~ov niiv 
c per gli occhi una navljyUQL<;, mentre gli alberi offrono ristoro 
e fresco. Lo schema non cambia quando Eliano passa a descri-

83 Il chc rientra nelle note carattcristiche del genere epidittico, legato al
l'impostazione scolastica degli esercizi prcparatori: nel nostro caso significati
vo ci pare il commento di Sinesio (Dion 3, p. 14, 22 ss. Treu, cfr., qui, n. 28) 
allo stile di Dione Crisostomo nclla 'Descrizione di Tcmpe': [.,.] iHn:uitu xal 
Wgatt,nm, i-tnit6.JtEQ 6 tatilr; 1tEQtalteWv £aur6v [ ... ] &u llQOr; Ev -rolito 6Q&v xal 
-rH.ot; -rl)v EU<pwv(av n6E~lEvot;; il concctto viene espresso nuovamcnte poco dopo 
(p. 14, 34 s.). 

84 Un confronto tra questa descrizionc e l'clenco ragionato di topoi che lo 
SchOnbeck presenta (op. cit., pp. 18-60), mostra una quasi totalc coincidenza. 

85 In cui ricompare il terminc 6LU'!QtPl} che era presente anche in Plutarco 
(cfr., qui, n. 37). 

86 Knt6t; e o~U..aS, cfr. Kriegk, op. cit., pp. 27-29. 
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vere le fonti (9-12) 87 o, piu estesamente, gli uccelli canori (12-
16) 88

• 

La second a parte dell' ekphrasis e invece occupata dal P e
n e o, del quale si loda il flu ire placido (elca(ou 1\(xl]v, 18-19: 
ancora il paradigma omerico) e nuovamente l'ombra prodotta 
dagli alberi che si sporgono su di esso (19-23). Chiude il brano 
e prepara il passaggio alia parte sui riti l'accenno a! JtEQLOLXO<; 

AE<ilc:;, che si raccoglie in Tempe per sacrificare agli dei, e alle 
6a~tai ~1\w;m che tali sacrifici spandono nella valle (p. 40,23-
p. 41 ,2). 

4.6. Secondo lo Stiihlin 89
, che non menziona ne Catullo ne Ovi

dio, tre sarebbero i generi di descrizione antica della valle, che 
si completerebbero a vicenda: dal 'punto di vista' militare (Li
vioi, geografico (Plinio) e naturalistico (Eliano). Piu che sui 'Ge
sichtspunkte', una simile suddivisione sembra basarsi sui gene
ri letterari ai quali le opere appartengono ne! loro complesso e, 
in questo, si dimostra troppo superficiale. Se si volessero utiliz
zare i veri e propri 'punti di vista', sarebbe possibile allora ]e
gare insieme le descrizioni di Plinio ed Eliano che esaminano 
Tempe 'dal basso', cioe dal fondovalle, in opposizione alia vi
sione 'dall'a]to' di Livio (e forse di Ovidio). Ma anche questa 
ipotesi di lavoro non reca gran frutto. 

Piu utile ci sembra una suddfvisione funzionale a! tipo di 
topos a! quale ciascuna ekphrasis intende uniformarsi. In questo 
sensa, a! locus amoenus si ispirano solo queUe di Catullo, Plinio 
ed Eliano. Con maggior chiarezza presso questi due ultimi au
tori, infatti, la descrizione prende significativamente come suo 
oggetto principale il fondoval/e, senza menzionare, per motivi 
di JtQEJtOV letterario, la ripidita delle pareti dell'Ossa o dell'O
limpo e gli elementi di contrasto che ne scaturiscono 90 

87 Delle quali vengono messe in Juce le consuete doti, purczza, freschezza, 
salubrita (cfr. Sch6nbeck, op. cit., pp. 19-20; 24). 

88 Cfr. SchOnbeck, op. cit., p. 36. 
89 Thess., p. 12; PW, 474, 22 ss. 
90 Secondo il Kriegk, op. cit., pp. 55 ss., J'ekphrasis della Varia historia e 

incompleta proprio perchC EJiano non intendeva descrivere, «Sondern durch 
rhctorische Kunst das, was von demsclben dei' kiinstlerichen Behandlung wiir
dig ist, d.h. die einzelne Schonheiten des Tempe, nachbildend darzustellen [. .. ] 
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Piuttosto 'paesaggio eroico , mvece, come gia abbiamo Jet
to, puo essere definito quello descritto da Ovidio. La coinciden
za nella allusione ai tratti reali della valle, da noi riscontrata 
in Catullo ed Ovidio, e dunque funzionale a due diversi topoi e 
non e sufficiente da sola a fare da denominatore comune. Essa, 
infatti, come in Catullo lascia il posto ad un elenco generico (le 
piante che compongono il locus amoenus offerto a Peleo e Teti), 
cosi in Ovidio dura sinche si accorda con i tratti 'eroici' deside
rati (il contrasto 11emus/silva), mentre, quando se ne discosta (il 
Peneo maestoso, calmo e lento della realta geografica), viene 
immediatamente sostituita da elementi (spumosis w1dis etc.) di 
origine diversa ma piu adatti a! registro prescelto. 

Ancora differente, infine, sembra essere stato il modello del 
brano di Livio, in cui Tempe appare molto piu vicina ad un 
'passo difficile' o ad una valle alpina di quanto non sia in real
la: lo storico, cioe, per rendere piu immediate ed evidenti le 
difficolta insite ne! passaggio, potrebbe aver inteso informarne 
la descrizione agli elementi " che compongono la 6uoxwg(a per 
eccellenza dell'antichita, il valico di alta montagna 92

• 

hierauf tragt er nur diejcnigcn Theile des Ganzen, welche wirklich schbn sind 
[ ... ] auf sein Gemalde iiben> (p. 56). Rispetto a Plinio, inoltre, cgli non com
mette veri e propri 'errori' nei confronti dclla 'geografia" realc', ma soltanto 
parzialita e tipizzazione. Abbiamo gia messo in luce come il 'contrasto' fosse 
invece prcsente sia in Plutarco, sia, forse, in Teopompo (cfr. § 2.2. e n. 36). 

91 Avrei prcferito trovare conferme a qucsta ipotesi in un uso ben altesta
to di vertigo in relazione con il passaggio di valichi. Invece i1 termine, addirit
tura un hapa.t in Livio,. e rarissimo in qucsto senso (rinvio sol tanto a Sen. De 
ira 11 2,1: sequitt1rque vertigo praempta cement is), mcntre e piU frequente come 
termine medico ('capogiro'). Cib vale anchc nclla molto pill ricca famiglia di 
termini greci (ox6rwau;; ox6no11a; oxotobtvla; oxotobtv(aou;;; eD.J..tyyot;; H .. tyyot;). 
Quest'ultimo compare due volte in contesli per noi intercssanti, cfr. Them. Or. 
20, p. 235 A e soprattutto Strab. IV 6, 6: grazie ad Augusto la strada che attra
vcrsa il paesc dei Salassi - la Valle d'Aosta - e stata restaurata e migliorata, 
ma in alcuni punti C cosi stretta (ouv~) da far venire le vertigini (LAAtyyov cpE
QEtV) agli uomini e perSino alle bcstic da soma (cfr. il iwnentum di Livio) non 
abituate (at)!)~,). 

92 Riprendo il tcrmine proprio da Polibio {Ill 54), che lo usa a proposilo 
del passaggio delle Alpi da parte di Annibale (Polyb. Ill 47 ss.; Liv. XXXI 20 
ss., cfr. saltus al § 35), prototipo e modello per le descrizioni della Ouoxooela 
nell 'an tichita. 
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5. I PERICOLI DEL TOflO:!:. SU UN GIUDIZIO DEL CURTIUS 

Prendendo lo spunto da un Idi/lio di Teocrito (XXII 36 ss.), 
laddove un locus amoenus viene situato in un bosco selvaggio, 
il Curtius osserva che una tale «Verbindung von Gegensat
zen» 93 si ritrova anche nella valle di Tempe. Segue poi una de
scrizione di essa 94

, dopo la quale si legge questo giudizio (p. 
204): «Tempe war schon lange der Gattungsname fur eine 
Abart des locus amoemts - ein kiihles Waldtal zwischen steilen 
Hangen- geworden». Su di esso il Curtius si basa qualche pa
gina dopo (cap. 7 - epische Lw1dscha{i- p. 207) per ricondurre 
all'archctipo di Tempe le descrizioni medievali in cui «der lo
cus amoenus [ist] eingebettet in den wilden Wald des Ritterro
mans>), 

L'ipotesi e certamente falsa, poiche, lo abbiamo visto in 
queste pagine, non e mai esistito ne! mondo classico un locus 
amoenus ispirato cosi fedelmente alia 'geografia reale' di Tern
pc. L'errore del Curtius e tuttavia indicativo dei rischi che una 
ricerca di questo genere porta con se: egli, infatti, non solo si e 
servito delle descrizioni moderne e non di quelle antiche, ma 
soprattutto ha giudicato Tempe sulla base del sentimento della 
natura moderno (romantico e postromantico). Se per quest'ulti
mo la contemporanea presenza di elementi in contrasto tra lo
ro non inficia, anzi, puo arricchire la bellezza di un luogo, ben 
diverso e il sentimento degli antichi, che preferiva piuttosto co
niugare idillicamente il concetto di amoenitas con quello di ar-

• 95 
n1on1a 

93 Op. cit., p. 203 {cap. 6; der Lustort). In vcrit3 i1 contrasto non C assoluta
mente marcato, rravto(llv Ev OgEL [l..IT]£'6/lEVOt] O.ygtov UA11V (36) funge anzi da 
ottima quinta 'esotica' (non dimentichiamo che la scena si svolge durante una 
sosta degli Argonauti presso i Bebrici, prima di attravcrsare le Simplegadi) 
per la breve ekphrasis che scguc (cfr. Gow ad lac., II, p. 389). 

94 Citata dal Fricdlacnder-Wissowa, op. cit., p. 469, proviene quasi intera
mcnte dal Bursian, op. cit., p. 59. 

95 Su questo punto si registra un consenso quasi unanime da parte dei 
filologi. Citiamo solo, e.g., Bcrnert, op. cit., 1859, 39 ss.: <<Cs gibt bei den RO
mcrn cbensowenig wic bei den Griechen das Gefi.ihl fi.ir das Schauerlich-Sch6-
ne, fiir das wild Romantische». Bibliografia ibid., col. 1863 oltre che in Schrin
beck, op. cit. Delle voci in disaccordo si e occupato H. Krcfeld, Zt1111 Natarge
{iihl der Romer, «Gymn.)) 64, 1957, pp. 23-26. 
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La presenza di un contrasto (come nella descrizione ovidia
na, § 3.2.) indica che lo scrittore non intendeva in que! casu 
specifico uniformarsi ai 'tOJtOL del locus amoenus, ma suggerire 
a! lettore l'atmosfera del 'paesaggio eroico'. Esso, infatti, puo 
dar spazio a descrizioni basate sui contrasto, proprio perche 
costituisce una struttura poetica, un genere con funzioni e mo
tivazioni diverse da que lie puramente 'estetiche' del locus 
a1noenus. 

6. CONCLUSION! 

6.1. Anche in un segmento marginale ed episodico delle lettera
ture antiche, qual e la descrizione della valle di Tempe, e age
vole riscontrare la presenza di un principio sempre attivo in 
letteratura - e in modo speciale in quelle classiche, come e 
chiaro da tempo - il principio cioe che sancisce e giustifica la 
validitl't dello stereotipo, delluogo comune letterario, nella sua 
funzione omologante e spesso banalizzante. Essa e tale da tra
visare, ne! casu nostro, i caratteri specifici di un luogo geografi
co per uniformarli a generici e per I' appunto banalizzati ideali 
(di amenita o altro). 

L'esistenza e l'azione di questo principio si basano sull'ori
gine ultima del concetto e della funzione di stereotipo, la tradi
zione. L' impero della tradizione, se ci e concesso esprimerci in 
questo modo, principio cardine dell'attivita letteraria ne! mon
do classico, agisce qui in una maniera e con una forza tali da 
risultare probabilmente tra gli elementi piu evidenti della sua 
alterita rispetto al sentire moderno 96

• 

96 Cfr. P.V. Cava, Arte al/usiva e stilizzazione retorica nelle lettere di Pliuio, 
((Aevumn XLVI, 1972 (pp. 16-22: Veritil storica e cliche retorico), p. 18: <<IDa se 
la rappresent_azione vuole esscre realistica, perche l'uso del clichC? Almcno al
Ia nostra coscienza postromantica, qucsta sembra una sovrapposizione gratui
ta, quando non addirittura un impaccio, per scmplice concessione al gusto"; 
W. Clausen, Virgil's Aeneid and the Tradition of Hellet~istic Poetry, Berkelcy-Los 
Angeles-London 1987, p. SI: <<the critical question. is not, what had the poet 
seen, but, what had the poet read?». Queste osscrvazioni, anche se scaturisco
no da contesti ben diversi (cfr., peril Cava, qui, n. 98), crediamo possano vale
re anchc per la valle di Tempe c, in generate, come indicazione della 'impres
sion~' suscitata oggi da questa consuctudine antica del fare letterario. In tali 
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6.2. Lo 'schema generico' del locus amoenus deve essere seguito 
dall'autore classico; che la situazione geografica del luogo nei 
suoi tratti reali - cos\ particolari e suggestivi, come ne! caso di 
Tempe - potesse essere anche piu amoena dello schema in que
stione, oppure contenere elementi radicalmente estranei ad es
so non interessa allo scrittore, cosi come a lui non interessa che 
molti tra i suoi lettori potessero essere in linea di principio a 
conoscenza della 'geografia reale' di Tempe (cfr. § 2.). Anche ad 
essi, infatti, la presenza di uno iato cosi forte non doveva appa
rire priva di motivazioni, ma giustificata dall'intervento dello 
stereotipo tradizionale. 

La stessa tradizione che impone Tempe come locus amoenus 
in tutto l'ambito della classicita, dando a! termine il carattere 
di antonomasia del locus amoenus stesso, e contestualmente re
sponsabile dell'allontanamento della descrizione dalla realta 
geografica e della perdita delle sue caratteristiche specifiche. 
Essa, piu in generale, esaltando un ]uogo ben determinato, ne 
assicura ]'eternita ]etteraria, ma per ottenere cio deve parados
salmente depauperarlo della sua identita reale, dei suoi carat
teri peculiari, proprio quelli, cioe, che ne avevano reso possibi
le l'ingresso nell'ambito letterario primae l'esaltazione poi. Se 
poi alcuni di questi caratteri ricompaiono (come riteniamo che 
accada per Tempe con Catullo ed Ovidio), cio puo avvenire sol
tanto in una maniera che definirei neutra, ovvero indipendente 
dall'insieme organico della 'geografia reale', poiche tali elemen
ti, lo abbiamo vista, sottratti ad ogni obbligo di veridicita geo
grafica, vengono trattati come allusioni letterarie. Anche Tem
pe, quindi, per trasformarsi ne! 'luogo comune di Tempe', nel
l'e.xemplum di Tempe (§ 3.), deve prima adattarsi a! 'luogo co
mune del locus amoenus' nelle sue varie apparenze (§ 4.). L'in
dagine giunge cosi a! punto conclusivo, direttamente legato al 
sentimento della natura degli antichi (§ 5.): tra le 'varie appa
renze' e le categorie di giudizio del locus amoenus non era pre
visto o valutato un paesaggio 'romantico', la cui amoenitas na-

giudizi, naturalmente, non vi deVe cssere aicuna intenzione di istituirc dei pa
ragoni o di giudicare della bonta o mcno delle due Weltanschauungen, ma solo 
di descrivere e possibilmente di capire. 
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scesse dal violento contrasto di due elementi, quale e appunto 
il caso della 'geografia reale' di Tempe. 

6.3. A maggior riprova notiamo ancora che, per trovare partico
lari di descrizione autonomi e indipendenti (e per certa parte 
persino piu vicini a! vero) e sufficiente uscire da questo genere 
e dai topoi ad esso legati. Negli altri due ambiti che abbiamo 
individuato ('paesaggio eroico' e 'passo difficile') la tradizione 
non e certo assente, ma opera con intendimenti e funzioni di
verse, che portano comunque ad una banalizzazione e ad un al
lontanamento dalla realta geografica, con le differenze che i 
nuovi stereotipi inevitabilmente comportano. Avviene cosi che 
due concetti tenuti distinti dagli antichi, come "tOltoYQa<p(a e 
wnottw(a 97

, nella pratica letteraria si sovrappongono, si con
fondono, perdono la loro chiara valenza tassonomica: la de
scriptio si fa positio, il /uogo geografico cade ne! xotvoc:; "t6noc:;. 

6.4. L'esistenza di famosissime descrizioni, tanto letteraria
mente curate quanto fededegne 98

- in cui cioe la retorizzazione 
non travisa i dati geografici " - e la presenza di allusioni isola
te alia 'geografia reale' in due ekphraseis dell a valle di Tempe 
non devono indurre a sopravvalutare le reali funzioni di tali 

97 Cfr.n.l9 
98 Mi riferisco paradigmaticamentc a Orazio, Ep. I 16 (la villa sabina, sui 

cui sito archeologico vedi G. Lugli, La villa sabiua di Orazio, in {(Monumenti 
antichi della R. Ace. dei Lincei» 31, 1926, pp. 458 ss.; cfr. anche W. Wili, Ho
raz und die augusteische Kultt~r, Basel1948, pp. 38-44) c a.P)inio, Ep. VI 31, 16-
17 (la descrizionc del porto di Civitavccchia rispctto all'ekphrasis virgiliana di 
quello di Cartagine, Aen. I 159-161, Lema esaminato con finczza da P.V. Cava, 
op. cif.) cd infine a VIII 8 (le Fonti del Clitumno). 

99 Utili a questo proposito le riflessioni dello Sch6nbeck (op. cit., p. 155: il 
§si intitola significativamenle Rea/e Lmzdschaft gesclzildert als Ideallandschaft, 
pp. 155-166) relative al carme di Orazio cit. alia n. prcc.: «Wir habcn keinen 
Grund anzunehmen, daR Horaz hier iln Sinne idyllisch-bukdischcr Naturschil
derungen idealisiert, aber trotzdem fallt auf, daR diese SChilderung [ ... ] die 
Almospharc der Ideallandschaft atmel. [ ... ] DaB Horaz cs versteht, dicscr an 
eine bcstimmte Rcalitat gebundenen Bcschreibung cinen idealen Zug zu ge
ben, liegt darin begriindct, daR er die N3tur seines Sabinergutes unter dcm 
Gesichtspunkt des locus amoenus sieht u.s.W.». Medesimo il giudizio del Cava 
(op. cif., p. 18) sulla descrizionc del porta di Civitavecchia (cfr. n. prec.): (da 
stilizzazione retorica non si spinge ncanche in lui [scil. PJinio] fino alia altera
zione della vcrita)). 
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elementi: essi, infatti, sono frutto non di 'parentesi di sincerita' 
o di un superamento dei vincoli della tradizione, ma, al contra
rio, di una obbedienza ad essi, obbedienza che comportava, 
nelle ekphraseis maggiormente mimetiche, l'adeguamento a 
dettami meno stranianti di quelli che imposero quasi sempre a 
Tempe il netto distacco dalla realta geografica che e stato qui 
esaminato. 

* Ringrazio di cuore il Prof. Italo Lana per aver scguito la stesura di quc
sto articolo e, insieme con la Prof. Giovanna Garbarino e la Dott. Raffaella 
Tabacco, per avermi offerto suggerimenti sempre preziosi. Grazie al cortese 
intercssamento del Prof. Nino Marinone ho potuto consultare la voce TE~Jtl'l 
nello schedario su disco ottico del Thesaurus linguae Graecae. 
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