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postmodernita, prodigioso caos di duplicazioni e di 'replicanti» culturali, gigante
sco .deposito dei residui· dove si accatastano Ie immagini e Ie memorie mutilate 
di tre continenti (Europa, Africa e America), dove si aggrappano progetti efiction 
pill autentici della storia, e racchiude ne! suo passato quanta di meglio si puo re
cuperare per far fronte al mondo postmoderno. 
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A PROPOSITO DELLA POSTILLA COLOMBlANA C58 
CALL' Y.MAGO MUNDIDI PIERRE D'AILLY) 

Le postille ai testi consultati da Colombo rappresentano, nonostante i molteplici pro
blemi che continuano a suscitare relativamente all'autcnticita, alia lingua, alia data di com
posizione, un'importante fonte, non solo per comprenderc la preparazionc tcorica e la cul
tura geografica di Colombo, rna anche per iIIuminare meglio Ia sua poliedrica personalita 
(Caraci, 1971, pp. 3-15; Galliano, 1986; Taviani, 1988, II, pp. 242-243). 

Varie sono, come e noto, Ie espressioni delle postille: talvolta I'attenzione di Colombo 
si sofferma su pochissime parole, addirittura rileva un termine soltanto (per 10 pill Hnome 
di un flume 0 di un monte); altre volte si concentra sulle informazioni del testo riassumen
dole sinteticamente. Particolarmente significative sono, quindi, Ie postillc in cui Colomho 
aggiunge un'opinione che concorda 0 discorda con il testo 0 ancor pili preziose Ie annota
zioni che sono considerazioni originali, perche richiamano note da lui redatte 0, addirittu
ra, contengono notizie estranee al testo che sta consultando. Appartiene a questa tipologia 
la postilla C58 (Raccolta Colombiana, 1892, I, II, p. 381), apposta da Colombo all' Ymago 
Mundi del cardinale Pierre d'Ailly, cui ho gia avuto modo di accennare in un mio recente 
articolo (Amiotti, 2004, p. 116). 

Nel suo commento al capitolo XIII dell' Ymago Mundi, Colombo, infatti, annota: 

Inde pars orientalis est Ethiopia. Haec sunt gentes que invenit eudoxum 
agades fuit in india et nota quod omnes auctores ethiopos vocant 

omnibus qui nigri sunt. 

E, appunto, interessante sottolineare che iI personaggio chiamato Eudosso (eudoxum) 
non c affatto menzionato nell' Ymago Mundi e che, quindi, la navigazione di Eudosso, na
tivo di Cizico e vissuto nel II sec. a.e. (Amiotti, 2004, pp. 112-116), alla quale allude la po
stilla, con molta probabilita, c stata desunta direttamentc da una fonte antica: forse, come 
gia supponeva iI Buron nel suo commento (Buron, 1930, p. 254), da Plinio (II, 67), autore 
che Colombo conosceva e consultava (Wagner e Carrera, 1991, p. 670) e che, a sua 
ha come fonte Cornelio Nepote, da cui trae la notizia anche Pomponio Mela. 

Ealtrettanto interessante osservare, che la versione risalente a Cornelio Nepote, e 
confluita in Plinio e in Mela, non corrisponde perfettamente alla navigazione che Colombo 
attribuisce a Eudosso. Plinio 67) in modo inequivocahile sostiene che un certo Eudos
so, mentre fuggiva iI re Latim, avrebhe navigato dal Golfo Arabico fino aGades (odierna 
Cadice): 

Praeterea Nepos Cornelius auctor est Eudoxum quendam sua aetate, 
cun Lathyrum regem fugeret, Arabico sinu egressum Gades usque pervec
tum. 
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Una tcstimonianza pressoch€! simile e tramandata da Mela (III, 9, 90), secondo cui un 
certo Eudosso, in epoca antica, mentre fuggiva il rc Latiro di Alessandria, uscito dal Golfo 
Arahico, come afferma Ncpotc, giunse aGades: 

Eudoxum qUidam avorum nostrorum temporibus cum Latnymm regem 
Alexandriae profugeret, Arabico sinu cgressus per hoc pelagus, ut Nepos 
affinnat, Gades usque pervectus est. 

Nella postilla di Colombo, invece, Eudosso percorre una roUa atlantica esattamente op
posta, da Gades verso l'India. 

l'India fu I'obiettivo dei quattro di Eudosso, secondo la dettagliatissima 
versione di Posidonio, che faceva parte del trattato Sull 'Oceano e che ci estata tramandata 
da Strabone (III, 98-100), in modo del tutto divergcnte da quella di Plinio e di Mela, dipen
denti da Nepotc. 

Eudosso "sponsorizzato" dai Tolomei aveva raggiunto, narra Posidonio, nd primi due 
direttamente l'India, partendo dall'Egitto, senza fare scalo nell' Arabia meridiana 

rna sperimentando probabilmente per la prima volta i mansoni di NO e di SE (Casson, 
1944, pp. 119-120; Medas, pp. 60-61). Nel ritorno da! secondo la sua nave fu 
sospinta dai venti oltre probabilmente nella regione africana corrispondente al
!'attuale Somalia, dove si rest: amico della popolazione, annotandone con la curiositas 
ca dell'intellettua!e, che Posidonio metre costantemente in rilievo, Ie caratteristiche lingui
stiche. La sua curiosita fu attratta, soprattutto, dalla prua di una imbarcazione che era scol

con la forma di una testa di cavallo e che i locali dicevano essere la prua di un relitto di 
imbarcazione di naviganti provenienti da occidente CaITO T~C; £arnspac; ITAEOVTWV nvwv Ell] TO 
vavayiov). Al suo ritorno in Egitto, Eudosso, investigando fra gli armatori di Alessandria, 
venne a sapere che 13 prua a forma di testa di cavallo era tipica di picco Ie imbarcazioni di 
Gades, aile quali appunto veniva data il nome di "cavalli" (1rrITot). Oi queste i Gaditani si 
servivano per andare a pesca lungo Ie cost(~ del Marocco oltre il Lisso Codierno Oued 
Lukkos). Alcuni armatori, anzi, credettero di riconoscere nella prua quella di un pescherec
cio che 5i era spinto nella navigazione molto oltre il fiume Lissa e di cui si diceva che non 
aveva mai fatto ritorno: da queste informazioni Eudosso trasse la convinzione che Fosse 
possibile la circumnavigazione dell'Africa. (EK OE ToilTo mJll~aAOvTa. TOV Euoo~ov WC; El'n b 
ITEpiITAOVC; b AI~IK6C;). 

La prua a forma di cavallo, comunque Fosse giunta sulle coste dell' Africa orientale 
CAmiotti, 2004, p. fece, percio, nascere in Eudosso iI desiderio di circumnavigare I'A
frica per giungere all'India, evitando di partire dall'Egitto, dove Ie sue preziose merci al ri
torno dei due viaggi erano state confiscate dai Tolomei. Tomato inpatria, a Cizico, im
barC{) tutti i suoi averi, poi con una rotta mediterranea "canonica" tocco i porti di Dicearchia 
e di Marsiglia e, oltrepassate Ie Colonne d'Ercole, arrive) aGades; divulgando il suo proget
to e continuando a commerciare per finanziare la sua impresa, riuscl ad armare una nave 
di grandi dimen5ioni e due scialuppe. Consapevole della lunghezza del viaggio imbarco 
medici, danzatrici e suonatori. Nonostante I' escamotage psicologico dell'animazione di 

I'equipaggio si ammutino ed Eudosso fu costretto ad approdare rna, per la bassa 
marea, la nave si arena e subl molti danni allo scafo. Eudosso, tuttavia, senza perdersi d'a
nimo dal relitto il per costruire una nuova imbarcazione a 50 remi in 
modo cIa riprendere il suo lungo I 'Africa atlantica, durante iI quale venne in contat-
to con gente di razza etiope, stanziata al contine del regno di Mauretania Codierno Maroc

dal cui sovrano Bogo (probabiJe trascrizione di Bocco) Eudosso si reeD per tentar(~ di 
convince rio a finanziare la sua impresa oceanica. Deluso nelle sue aspettative, Eudosso 
passo nella Penisola Iberica, che era territorio sotto il controllo romano, con l'intenzione di 
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riprendere la sua navigazione oceanica. Di Eudosso, da qui in poi, non si seppe pili nulla. 
Posidonio si limita a dire che chi voleva sapere altre cose doveva eonsultare i gaditani. 

viaggio, che il Desanges (1978, p. 154) colloca con la presenza di Posido
nio clopo ilUO a.c., ehbe luogo probabilmente alia vigilia della guerra giugurtina. 

Dalla lettura del complesso e dettagHato passo di Posidonio emerge che Ie vicende di 
Eudosso sonG conteslualizzate con dal punto di vista cronologico e pienamente 
inserite in una realtil. storica: la versione di Posidonio e, quindi, completamente, attendibile 
(Amiotti, 2004, p. 115). 

Mentre Plinio e Mda affermano che Eudosso avrebbe compiuto la circumnavigazione 
dell'Africa dal Golfo Arabico a Posidonio si limita a esporre il progetto di Eudosso 
di voler compiere una navigazione da Gades verso l'India Cne! senso contrario affennato 
da Plinio e Me!a). 

L'accordo fra Plinio e Mela conferma che iI fraintendimento della rotta eattribuibile a 
Cornelio Nepotc, fonte comune. 

Corretta e, invec{:, la rotta di Eudosso nella postma di Colombo che, inoltre, accenna 
anche agli Etiopi ("Inde pars orientalis est Ethiopia. Haec sunt gentes que invenit eudoxum 
quando agades fUit in india.), citati, come si e nella narrazione di Posidonio: 

"Alla fit TOWO TE yvGJvro, OT! TE 01 EVTau8aliv8poITOI OIlOE.8vClC; ElEV Toic;, 
Ai8imptv, EKElVOC;, Ka\ OT! OIlOPOtEV Tn Boyou BamAE1!(t. 

L'accordo della postma colombiana con la narrazione di Posidonio non presuppone, 
da parte del Grande Navigatore la conoscenza dell'opera di Strabone, nono

stante che il figlio Fernando annoveri fra Ie letture classiche del padre anche Strabone 
(Caddeo, 1973, p. 66) e nonostante che ci siano analogie fra Eudosso e Colom
bo (Amiotti, 2004, p. 116). Entrambi, animati da una curiositas intellettuale, cercavano rot
te alternative a quelle tradizionali per raggiungere l'India: Eudosso, nei due ultimi viaggi, 

da Gades e navigando lungo I'Africa atlantica, Colombo lentando di ·buscar elle
vante por el poniente", attraverso l'Atiantico. 

Entrambi fmono attenti nel captare segnali che potessero confortare la fattibilita della 
101'0 impresa: Eudosso dalla vista della prua del peschereccio gaditano dedusse che I'Africa 

(~ concepl il di navigare l'Atlantico verso l'India; similmente, 
Colombo trasse ispirazione di raggiungere l'India attraverso l'Atlantico, 

segnali, particolarmente interessante e iI ritrovamento di ,un pezzo 
di legname ingegnosamente lavorato, rna non con il ferro, dalla qual cosa e dall'aver per 
molti di soffiato venti da Ponente, conobbe che detto veniva da a!cune isole ch'ivi 
verso l'Occidente fossero" CCaddeo, 1973, p. 74) in cui 5i puo ravvisare un'analogia con il 
rilrovamento della prua gaditana nella vicenda di Eudosso. 

Per portare a termine il loro progetto, sia Eudosso sia Colombo cercarono "sponsoriz
zazioni». II primo dai Tolomei, da Bocco e, infine, dai Romani, il secondo orima alia Corte 
portoghese, successivamente alia Corte spagnola. 

Dalla lettura del passo di Strabone emerge, infine, anche una singolare coinci
denza fra i due navigatori, entrambi attenti alia psicologia dei 10£0 equipaggi. Eudosso, 
prevedendo nel quarto viaggio una lunga navigazione, aveva imbarcato un medico, rna 
con molta astuzia psicologica aveva fatto salire a bordo danzatrici e musici che potevano 
alleviare la noia dei marinai, rna soprattutto evitare il rischio di un ammutinamento. Con al
trettanta preveggenza e acume psicologico, Colombo scriveva nel Giomale di Bordo del 
suo primo viaggio verso Ie Indie, in data 9 settembre 1492, che preferiva evitare di comuni
care resatto computo delle leghe percorse, perch€! i marinai non avessero fastidio per l'ec
cessiva lunghezza della navigazione (Varela, 1989, p. 45). 
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Al di lit di queste sorprendenti coincidenze che stabiliscono un idealefil rouge fra i due 
intraprendenti navigatori, la fonte della postilla C58 non pu<'> essere, come si eaccennato, i\ 
lungo excursus di Posidonio (II, 98-100) tramandato da Strabone, la cui editio princeps fu 
pubblicata nel1516 (Biraschi e altri, 1981, p. 23). 

Con molta cautela si puo avanzare, almeno provvisoriamente, l'ipotesi che Colombo 
abbia fuso la notizia tramandata da Plinio (II, 67) in cui leggeva il nome di Eudosso con 
un'altra notizia, sfuggita al Buron 0930, p, 254) e riferita poco dopo, sempre da Plinio 
67), secondo cui Celio Antipatro (fr. 56 Peter) affermava di avere visto un uomo che navi
gava dalla Spagna verso l'Etiopia con finalitil commerciali: 

Coelius Antipater vidisse se qui navigaret ex Hispania in Aethiopiam commerci gratia, 

Einteressante notare, a questa punto, che questo misterioso personaggio vista naviga
re da Celio Antipatro, importante staricc) romano del II sec. a,C., e stato identificato dal 
Neumann (1886, 387) proprio con iI nostro Eudosso. 
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