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Quale nozione geografica, Dacia2 copre ii territorio abitato fin dalla piu remola antichita dai gruppo 
settentrionale dei traci. Le genti piu note del gruppo settentrionale-tracico, e quale si sono manifestate al 
piu presto dai punto di vista militare e politico, entrando cosi nel centro dell' interesse della storiografia 
greco-romana, sono stati i geti e i daci. La storia di questi due popoli e molto intrecciata: percio, i piu dei 
storici antici li confondono spesso, mentre nella storiografia moderna sono presentati sotto ii nome di 
geto-daci3. In seguito, pure delle altre popolazioni nord-traciche si fanno notare la loro presenza nelle 
pagine delia storia: i costoboci - intorno all' anno 170 d.Cr. e i carpi nel ill0 secolo. 

Le informazioni degli autori greci ,  delle epoche archaica e classica, riguardo alle contrade del 
nord del Danubio erano confuse e insicure. Inoltre, le loro precisazioni sono, ii piu delle volte, casuali 
e velate di leggenda. L'osservazione e valabile pure per le altre zone del mondo antico, come sarebbe 
ii bacino occidentale del Mediterraneo, specilmente per quelle site al piu interno, dove i fonici - i 
primi esploratori dell '  antic hi ta - non si erano addentrati. Un sensibile allargamento dell '  orizzonte 
geografico e stato determinato dalia colonizzazione greca; i temerari navigatori grechi, i quali si erano 
avventurati verso le „Colonne di Ercole" oppure verso la leggendaria Colchide nella ricerca delia 
„lana d'oro", hanno svelato al mondo greco meravigliato l 'esistenza di alcune regioni e di alcune 
popolazioni finora sconosciute. 

La creazione delia sequela di colonie greche sul litorale occidentale del Mar Nero ha portato la 
notizia circa l 'esistenza di un gran fiume: Istros, cosi come Io hanno chiamato i stranieri arrivati 
dall' oltre mare, Danubius-Donaris nella pariata delie genti celtiche, germaniche e traciche, i quali Io 
hanno abitato da tutti e due i lati. Pur se le notizie su questo fiume sono imprecise, tuttavia le fonti 
antiche non esitano considerarlo quale ii piu lungo dell'Europa4• Cosi Io presenta Erodoto: ,,L'Istros, che 
e ii piu grande tra tuttti i fiumi che conosciamo, scorre sempre con Io stesso volume, di estate che 
d' inverno. E ii primo dei fiumi delia Scizia venendo dai tramonto: diventa ii fiume piu grande, poiche 
riceve le acque dei molti fiumi. Tra quelle che Io fanno diventare grande sono i cinque corsi di acqua i 
quali scorrono nella Scizia: uno di questi e chiamato dai sciti Porata, e dai greci Pyretos, poi Tiarantos, 
Araros, Naparis e Ordessos. II primo nominalo tra questi fiumi e grande e, scorrendo verso l 'oriente, 
unisce le sue acque con quelle dell ' Istro. II secondo, al quale i se dice Tiarantos, scorre piu verso l 'ovest, 

1 Questo contributo approfondisce un nostro studio con un titolo simile pubblicato in Rdl 42, 1989, 9, p. 881-888. 
2 Sulla Dacia: Brandis, RE IV, 1901 ,  col. 1448- 1976; J. Fitz, in Der kleine Pauly, I ,  1964, col. 1 355- 1 357; 

H. Daicoviciu, dans DIVR, 1976, p. 2 1 8-221 ;  C.C. Petolescu, dans EAIVR II, 1996, p. 15-20. 
3 L'utilizzazione del concetto di geto-daci nella storiografia romena (la scuola archeologica storica di Cluj 

preferisce - per motivi regionali ,  ma pur sempre ignorando la successione storica - la denominazione di daco-geţi) e 
stata sottoposta alcuni anni fa ad una dura critica da parte di K. Strobel, SCIVA 49, 1998, 1 ,  p. 61 sqq. ;  vedi per i i  
momento la risposta di Al .  Vulpe, in CICSA. Trimestrial al  Centrului de Istorie Comparată a Societăţilor Antice, 
Bucarest, 1 -2, 1998, p. 2- 1 1 .  

4 Vedi Em. Condurachi, Dunărea în orizontul geografic antic, SCIV 20, 1969, 4, p. 533-540. 

Dacia, NS, tome L, Bucarest, 2006, p. 77-84 
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essendo anche piu piccolo. Araros, Naparis e Ordessos scorrono tra questi due fiumi, spandendosi pure 
nell' Istro. Questi sono i fiumi quali scaturiscono dalia Scizia e aumentano le sue acque. II fiume Maris 
scaturisce dai paese <legii agatirsci e si versa pure nell' Istro" (IV, 48)5. L'assenza di una chiara precisione 
nella presentazione <legii afluenti dalia riva sinistra del Danubio si spiega per via delie conoscenze 
geografiche confuse delie fonti dalie quale si era ispirato Erodote. lnfatti, quasi e tutto quello che si 
conosceva alquanto sicuro circa queste regioni; poiche, scrive ancora ii "padre delia storia (V,9): „In cio 
che riguarda la parte che va verso ii settentrione di questo paese, nessuno non potrebbe <lire con 
precisione che tipo gente si trova li, poiche la contrada da oltre Istro si affacia deserta e di una distesa 
infinita. I singoli uomini dei quali abbiamo saputo che abiterebbero al di la dell ' Istro sono una gente che 
si chiamano sigini"6; mentre in qualche altra parte (V, 10): „I traci dicono che la zona dell' al di la 
dell ' Istro e occupata delie api e per causa lor non si puo avvanzare oltre. Quelli che racontano simili 
cose, a mio parere, dicono cose per niente vere. Poiche si sa che questi esseri difficilmente possono 
sopportare îl freddo; mentre io sono di parere che le regioni che si trovano sotto la costellazione 
dell 'Orsa non possono essere abitate per via del freddo"7. 

Per altro, pure le notizie sull' Istro dei scrittori grechi sono assai confuse e contradittorie - partendo 
dalia presentazione delie f oce tramite quali se versa nel mare, fino al corso superiore e alle sue stesse 
fonti. Piu tempo si credeva, per esempio, che l ' Istro si versava tramite una foce nel Mar Adriatico; questa 
confusione e stata conservata dai mito <legii argonauti, i quali, scalpando în salita sul l ' Istro, sarebbero 
giunti al Mar Adriatico. 

L' ignoranza dei greci rispetto alle nostre regioni si spiega mediante ii lor fragile interesse per le 
zone addentrate delia costa e, generalmente, per quelle che si oltrepassavano ii Basso Danubio. Per 
l 'allargamento dell 'orizzonte del mondo civilizzato antico, hanno portato ii !oro contributo decisivo, due 
fattori di carattere politico e militare: l 'espansione greco-macedone e le conquiste romane. L'evento e 
stato rimarcato fin dall 'antichita dai geografo Strabone (I, 2, 1) :  „In verita, molte informazioni di questo 
genere ha offerto ai contemporanei l ' impero dei romani e dei parti, cosi come ha offerto la spedizione di 
Alessandro ai suoi discendenti, almeno stando a quello che ci sta dicendo Eratostene. Alessandro ci ha 
scoperto una gran parte dell' Asia, come pure delie regioni de! settentrione del Europa fino all' Istro; i 
romani ci hanno svelato tutti i territori occidentali dell 'Europa fino al Albis (Elba), fiume che divide in 
due la Germania, e cosi pure le regioni dell'al di la dell ' Istro fino a Tyras". 

Veramente, la sottomissione delia Penisola Balcanica da parte di Filippo 11° e di Alessandro Magno 
ha portato l ' impero macedone - e implicitamente ii mondo greco - a contatto diretto con le popolazioni 
che vivevano al nord del Danubio. Inseguendo i tribali, Alessandro decide di attraversare ii Danubio, 
„contro i geti che vivevano al nord dell' Istro": l 'evento e stato relatato da Tolemeo di Lagos, generale di 
Alessandro, e prelievato da Arriano (Anabasis, I, 3,5). E ii primo riferimento, che si trova in una fonte, 
sui geti dai nord del Danubio. Similmente, in una delie sue scritte (Racconti meravigliosi, 168 [ 1 82]), 
parlando del Danubio, scrive che gela d' invemo per via del freddo, „e gli uomini Io possono passare a 
cavalo, cosi come attraverserebbero una campagna"; e la prima notizia di questo procedimento 
d' invasione, utilizzata dall 'antichita fino al medioevo, contro gli imperi che hanno avanzzato, lungo la 
storia, fino al Danubio. Un momento succesivo, quando i macedoni sono entrati in contatto con i territori 
dai nord del Danubio, e stato ii conflitto militare tra ii diadoco Lysimachos e ii re Dromichaites8. 

5 Per l ' analisi delle piu antiche notizie sui territori dai nord del Danubio, vedi Al . Vulpe, Geto-dacii ca unitate 
etno-istorică în lumea tracă, SCIV A 3 1 ,  1980, 1 ,  p. 5- 1 1 ; idem, Primele menţiuni antice despre geto-daci în lumina 
unei analize istorico-arheologice, Rdl 39, 1986, 9, p. 825-833. 

6 V. Pârvan, Getica, Bucarest, 1926, p. 23 1 ,  li avvicinava al toponimo Singidunum. 
7 Nelle Storie di Erodoto sono ricordati pure i fiumi Carpis e Alpis (IV, 49), i quali si versano nel Danubio 

pannonico (in Tolemeo, Geogr. III, 7 , 1 ,  Carpis e una localita); secondo altri, sarebbe una confusione delle 
denominazioni dei monti Alpi e Carpati e, in conseguenza, ii primo riferimento ai Monti Carpati (Karpa- toj o6roj : 
Tolemeo III 5 ,6 e 8, l ;  vedi Al. Vulpe, SCIV A 3 1 ,  1980, 1 ,  p. 7). 

8 Nella relazione di Diodoro di Sicilia (XXI, 1 1 - 12) ,  Dromichaites e un re trace, mentre nelle Storie di Polibio 
(fr. 102), di stirpe odride. Strabone (Geogr. VIII, 3 ,8), che paria pure dell'evento, dopo Tolemeo di Lagos, ci sta 
dicendo che era un re dei geti. 
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L'avanzzata dei romani, nei territori meno noti dell 'Europa del mondo antico, ha determinato 
implicitamente un allargamento delie conoscenze geografiche degli antici. Ecco un esempio molto 
suggestivo - un evento dell'anno 167 a.Cr. -, estratto dall 'opera di Diodoro di Sicilia (IV 56,8): „II 
passar del tempo ha svelato l ' errore di colora che consideravano che l ' Istro, che si versa tramite piu foce 
nel Mar Nero, e quello che si versa in Mar Adriatico, ha le sue fonti nel medesimo posto. In verita, 
quando i romani hanno vinto la stirpe degli istriani, si e scoperto che ii fiume di qui ha le sue sorgenti a 
quaranta stadia lontano dai mare. Inoltre, la causa di questi smarrimenti dei storici sembra sia stato 
I' omonimia di questi due fiumi"9. 

All'allargamento dell 'orizzonte geografico ha contribuito pure l 'evoluzione delie popolazioni che 
vivevano al nord del fiume, i quali hanno entrato precocemente in contatto col mondo civilizzato. Le 
scoperte dei prodotti arrivati dall ' importo e delie monete, ellenistiche e romane dell'epoca repubblicana, 
riempiscono la carta dell' antica Dacia10. I mercanti greci e romani intraprendevano implicitamente 
un'opera di esplorazioni geografiche, scoprendo cosi al mondo mediterraneo l 'esistenza di alcune nuove 
civilta, con le quali potevano intrattenere un dialogo. Implicitamente, un certo impulso e arrivato pure dai 
nord: ii momento piu importante e stato la tendenza del re Burebista di unificare ii mondo geto-dacico; la 
sua signoria (UQXÎJ) si stendeva molto piu oltre le frontiere etniche dei geto-daci. 

Concomitentemente con le nuove conoscenze geografiche stavano progressando pure le notizie sui 
abitanti di queste regioni. Cosi, in Cesare (De bello Gallico VI, 25, 1 ), troviamo la prima menzione sui 
daci. Ma le piu importante precisazioni li troviamo nella Geografia di Strabone. Dopo che menziona i 
suebi, questi scrive (VII, 3 , 1  (C 294)): „Poi, segue inunediatamente ii territorio dei geti, prima stretto, 
limitato al sud coll' Istro, nella parte opposta coi monti Foresta Ercinica includendo anche una parte dei 
monti" (in Plinio i i  Vecchio, Nat. hist., 12  [25] 80, qui sono identificati i daci). Strabone ci sta dicendo 
ancora che „questi geti abitavano pure sull 'altra riva dell' Istro" (VII, 3, 2 [C 295]). Sempre da lui 
sappiamo che „I geti sono quelli che estendono verso ii Pontus e verso I' oriente, mentre i daci abitano 
nella parte opposta, alia volta delia Germania e verso le sorgenti dell' Istro" (VII, 3, 12  [C 304]). In 
questo modo, i romani, vivendo nelle regioni soleggiate del climato mediterraneo, continuavano ad essere 
dominati dall ' impressione sombra secondo la quale dicevano „i geti ai quali e sempre invemo" 
(hibemique Getae: Properzio, Eleg. IV 3,9 ; vedi pure le incessabile lamentazioni dalie epistole di 
Ovidio)1 1 • 

Negii ultimi decenni dell 'era antica, l ' Impero avanzzava impetuosamente verso ii Danubio; Io 
storico Rufio Festo (VIII, 1 )  ci presenta una situazione generale, ma assai precisa circa la costituzione 
delia frontiera danubiana: et limes inter Romanos et barbaros ab Augusta Vindelicorum per Noricum, 
Pannoniam et Moesiam comstitutum. Invece, la denominazione del paese dei geto-daci col lor stesso 
nome si e fatto aspettare tanto nel pensiero storico geografico antico12• La nozione di Dacia e una 
creazione relativamente tardiva dei eruditi romani ;  la prima menzione la troviamo nei conunenti 
geografici di M. Vipsanio Agrippa (Divisio orbis terrarum e Dimensuratio provinciarum)13, ai tempi 
dell ' imperatore Augusto: Dacia, Getica. Finiuntur ab oriente desertis Sarmatiae, ab occidente flumine 
Vistula, a septentrione Oceano, a meridie flumine Histro. Quae patent in longitudine milia passuum 
CCLXXX, in latitudine qua cognitum est milia passuum CCCLXXXVI (Dim., 8)14• Seguendo le fonti, 

9 In realta, la denominazione di Istros applicata al Danubio, tanto diversa di quella utilizzata dalle popolazioni 
rivierasche (Danubius-Donaris), ha per causa questa falsa impressione, cioe che ii Danubio si verserebbe, tramite una 
foce, nel Mar Adriatico (Diodoro di Sicilia, loc. cit. ) .  

'0 Vedi Io studio riassunto di  I. Glodariu, L 'intensite de l 'influence romaine en Dacie preromaine, TD 5,  
1984, p. 1 50- 155.  

1 1  , 
Cf. AE 1996, 37 1 (= 199 1 ,  408; IDR, I, 86): perpetuae nives Getarum. 

12 I. I .  Russu, Daco-geţii în Imperiul Roman, Bucarest, 1980, p. 10,  nota 2, atrae I 'attenzione su di  
una' iscrizione funeraria di  Atena, del secolo IV0 a.Cr., nella quale si  vede una donna col nome di Alexippa Dakia. 

13 Alfred Klotz, Die geographischen Commentarii des Agrippa und ihre Oberreste, Klio 24, 193 1 ,  3, p. 386-
466; l'edizione di P. Schnabel, Philologus 90, 1935, p. 405-440, non ci e stata a portata di mano. 

14 A. Klotz, loc. cit. , p. 42 1 ;  vedi ibidem, Divisio, 14 e cosi pure p. 4 14, Div. 1 1 .  
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ritroviamo la denorninazione di Dacia, prima delia conquista di questa e delia sua trasforrnazione in 
provincia romana, appena a Plinio ii Vecchio (Nat. hist., I, 47) e a  Tacito (Agricola 4 1 ,  1 ). 

L'istaurazione delia dominazione romana al Basso Danubio rappresenta un momento cruciale nei 
rapporti tra i daci e i romani. II pericolo dato dall'espansione romana ha fatto si che i daci tentassero 
tutt'una serie di azioni militari rapide al sud de! fiume. Mentre, d'una parte, ii poeta Ovidio (Pont. I 8, 
1 1 -19;  IV, 9, 75-80) ci paria dell'assalimento e delia conquista delie citta Aegyssus e Troesmis dalia 
Scizia Minore (Dobrogea), d'altra parte, Vergilio ci sta scrivendo che i daci scendevano dall ' Istro che 
conspirava contro i romani: coniurato descendens Dacus ab Histro (Georg. , II 497). A loro volta, i 
romani hanno iniziato delie spedizioni per rappresaglia al Danubio: la spedizione di Marco Vinicio 
contra i daci e i bastarni15; ulteriormente, la spedizione di Sesto Elio Cato, che trasloco al sud del 
Danubio 50.000 dei geti (Strabone, Geogr. , VII 3 , 10). Suetonio ci ramrnenta che ai tempi di Augusto 
sono state raffrenate le incursioni dei daci, essendo stati ucisi ben tre dei !oro capi e buona parte del loro 
esercito (XXl,2 : coercuit et Dacorum incursiones, tribus eorum ducibuas cum magna copia caesis). 
Questi attachi sono riassunti cosi nel Res gestae divi Augusti (V 30, 7-15 e 44-49): ,,L'esercito dei daci, 
che era passato al di qua del fiume, e stato vinto e messo in scompiglio, sotto le mie auspicie, poi ii mio 
esercito ha attraversato ii Danubio determinando le popolazioni dei daci di sopportare l ' autorita del 
popolo romano (imperia populi Romani peiferre coegit)". Sulla statua dell ' imperatore „delia prima 
Porta" e rappresentata la Dacia 16; similmente, nel Sebasteion dall '  Aphrodisias (in Caria) su una base di 
marmo si puo vedere una rappresentazione allegorica (possibilmente ii fiume /stros) come pure 
l ' iscrizione "Et}vouc;; ..:\aKrov; probabilmente su questa base era fissata una statua fernrninile raffigurando 
la personificazione de! paese dei daci 17• 

Sotto ii regno dei prossimi imperatori, la frontiera danubiana e molto piu ben difesa per via 
dell'organizzazione delia Moesia quale provincia romana (verso ii 15 d.Cr.) e soprattutto dopo 
annessione definitiva delia Dobrogea (l 'anno 46). Di certo, le azioni delie genti transdanubiane non si e 
mai riusciti ad arestarli competamente, cosi come ci risulta dall' affermazione di Seneca (Quaestiones 
naturales, la prefazione, 9), secondo cui, l 'Irnpero non poteva impedire l 'attraversamento dell ' Istro ai 
daci. Ai tempi di Nero, se prendono nuovi provvedimenti di sicurezza, trasferendo al sud del Danubio a 
ben oltre 100.000 transdanubiani da parte di Ti. Plauto Silvano Eliano, ii governatore delia Moesia18• 
Simultaneamente a simili azioni di forza, gli imperatori adottano sempre di piu la diplomazia e 
soprattutto i soldi che dividono di cuore per poter godersi delia quiete alle frontiere. Ma, ii fuoco delia 
guerra sempre latente riesplode con molto piu violenza ai tempi delia crisi politica nella Roma degli anni 
68-69, quando i daci attraversano ii Danubio devastando la Moesia; poi, nuovamente nell ' inverso tra gli 
anni 85/86, quando passano ancora una volta ii Danubio sul ghiaccio. Temporizzato dall ' atitudine meno 
aggressiva di Domiziano, che desiderava mantenersi al principio augusteo delie frontiere naturale in 
Europa (sul Reno e sul Danubio), ii conflitto si riaccende quando alia guida dell ' impero arriva Traiano. 
La sua intenzione di conquistare la Dacia e stata affermata apertamente da lui stesso: Sic in provinciarum 
speciem redactam videam Daciam, sic pontibus Histrum et Euphratem superem (Arnrniano Marcellino, 
XXIV 3,9); anche dopo la prima guerra dacica, i territori conquistati sono legati dall ' Impero tramite un 
ponte, una vera meraviglia delia tecnica costruttiva dell ' antichita (Cassio Dione, LXVIII, 1 3, 1 -6) 19. 

II conflitto seculario tra l ' Impero e le popolazioni transdanubiane sembra chiuso mediante la 
conquista delia Dacia da parte di Traiano e la sua trasforrnazione in provincia. In realta, la pace delia 
provincia e stata minacciata gravemente al sentirsi delia morte dell ' imperatore. II suo successore, 
Adriano, arriva presto in Moesia e risolve ii conflitto per via delie armi o delia diplomazia, a seconda 
delie situazioni. Lui procede ad un ampia riorganizzazione militare e arnrninistrativa delia Dacia, 
creando, tra gli anii 1 1 8-123, tre provincie: Dacia Superior, Dacia Inferior e Dacia Porolissensis. A 

1 5 IDRE I, 102 (= AE 1905, 14; ILS, 8965). 
16 Su questa statua, vecii Bernard Andreae, La Roma antique, Parigi, 1989, p. 45 46, pi. 17;  per l ' immagine 

che puo essere attribuita alia Dacia: R. Turcan, L 'art romain, Paris, 2002, p. 67. 
1 7 Vecii IDR II, 380 (con la bibliografia riguardante). 
1 8 IDRE I, 1 1 3 (= CIL XIV, 3608; ILS, 986; Inscriptiones ltaliae, IV/12, 125).  
19 Vecii D. Tudor, Les ponts romains du Bas-Danube, Bucarest, 1974, p. 47- 1 34. 
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meta secolo in  poi ( 168 d.Cr.), una grande offensiva barbara pigia l a  frontiera romana, da  Reno e fino al 
incontro del Danubio col Mar Nero (vedi SHA, M. Ant. Phil. 22, 1 ) ;  in quel momento le tre provincie 
sono state messe sotto ii comando di un solo govematore di alto rango, consularis trium Daciarum. I 
momenti essenziali della storia delle provincie della Dacia sono state evidenziate pure nelle propaganda 
imperiale, specialmente mediante le emissioni monetarie20. 

La creazione della provincia romana - impiegando un'ampia organizzazione amrninistrativa e 
territoriale - ha determinato una conoscenza dettagliata della geografia e dell'etnografia di questa. 
Purtroppo, Io smarrimento dei Commenti di Traiano sulla guerra dacica ci sta privando della richezza 
delie inforrnazioni sulla Dacia in questo speciale momento della sua storia. A questo punto, ci resta di 
utilizzare ancora la Geografia di Tolemeo, da cui conosciamo alcune notizie piu ampie riguardante la 
posizione geografica e l '  estensione di questo paese (ID, 8, 1) :  , ,Dacia e confinante a settentrione con 
quella parte della Sarrnazia europea che si stende dal monte Carpathos fino al golfo ricordato [ vedi m, 
5,6] del fiume Tyras . . .  ; all'ovest con gli iazighi metanasti dei pressi del fiume Tibiscos [in verita, Tisa: 
vedi III, 8,2] , e a mezzogiomo con quella parte del fiume Danubio che comincia dal versamento del 
fiume Tibisco [evidentemente, Tisa] fino ad Axiopolis, da dove, fino al Pont e alle sue foce, il Danubio si 
chiama /stros". Quindi, Dacia era contigua al sud col Danubio, all'ovest da Tisa, verso il nord dai Carpati 
Boscosi, mentre a est si stendeva fino a Tyras e Borystenes (cf. III, 5 , 1 e 6)21 • 

Tolemeo unisce nella sua geografia informazioni piu antiche (prelievate da Marino di Tyro, 
geografa delia fine del 1° secolo d.Cr.) con delle altre nuove, dall'epoca delia provincia (particolarrnente 
toponimi, alcune di fattura romana). lndifferentemente come, rispetto ai limiti menzionati da parte di 
Agrippa e di Tolemeo, la Dacia romana era molto piu ristretta; da Eutropio (VIII, 2,2) e da Rufio Festo 
(VIII) sappiamo che la provincia aveva una circonferenza (circuitus) di I .OOO.OOO di passi (= 1479 km) 
(l' inforrnazione si riferiva all' intera Dacia romana, cioe ai territori che componevano le tre provincie 
daciche). 

La geografia di Tolemeo abbraccia, come si sa, un numero importante di toponimi, idronimi e di 
etnonimi (tribu daciche). Alcuni nomi di fiumi, noti pure da altri autori di prima e di poi, si sono 
perpetuati in forme avvicinate fino ai nostri giomi22• 

lnforrnazioni sempre importanti sulla geografia delia Dacia romana (toponimia e sistema stradale) 
contiene pure la Tabula Peutingeriana23• Questa rilieva come, dalia via imperiale (quale, passando 
tramite i centri legionari da Singidunum e Viminacium, continuva lunga il Danubio fino al mare), si 
staccano tre vie per la Dacia: la prima parte da Lederata e arriva a Tibiscum; la seconda si sgancia dalia 
via lunga la Talliata, passa per Diema e Tibiscum, giunge a Sarrnizegetusa (Ulpia Traiana), e di qui 
riparte verso l' Apulum e Napoca fino a Porolissum; la terza via parte da Drobeta, percorre l 'Oltenia fino 
a Romula, sale sull'Olt fino all 'uscita dai valico, e di qui continau verso l '  Apulum. Le localita 
menzionate nella Tabula apparvono pure nelle alte fonti, tra le quali le piu importanti sono la Geografia 
di Tolemeo e la Cosmographia dell' Anonimo di Ravenna (sec. VIl0). 

Seguendo ii percorso delia Tabula, osserviamo come alcune localita, disposte sulla via principale di 
Dacia, sono punteggiate mediante una vigneta a due torri: Tibiscum, Sarrnizegetusa, Apulum, Napoca, 
Porolissum. 11 toponimo Tibiscum e registrato due volte: una volta alia fine delia strada quale, partendo 
da Lederata, passa, tra le altre, per Berzovia e Azizis (menzionate da Prisciano, dopo i comrnenti di 

20 Vedi Carmen Maria Petolescu, LIMC 111/ l ,  1986, p. 3 10-3 12, s. v. Dacia. 
21 Come una curiosita, ricordiamo ancora la menzione delia Dacia su un disco di bronza appartenendo ad un 

quadrante solare portabile scoperto in Gallia (Betencourt-les-Dames, nella Picardia) ; sul disco sono incise 
radialmente i nomi delie province dell' Impero, con l ' indicazione delia latitudine. La Dacia e menzionata sulla 
parallela di 5 1° (cf. Tolemeo, Geogr. III, 8 , 1 ) ;  vedi IDRE I, 188 (con gli invii bibliografici). 

22 Vedi I. I. Russu, Etnogeneza Românilor, Bucarest, 198 1 ,  p. 225. 
23 Tra le pubblicazioni piu accessibili a riguardo di questa fonte geografica, citiamo: K. Miller, ltineraria 

Romana. Romische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana, Stuttgart, 19 16; Annalina e Mario Levi, 
ltineraria picta. Contributo allo studio delia Tabula Peutingeriana, Roma, 1967; E. Weber, Tabula Peutingeriana. 
Codex Vindobonensis 324, Graz, 1976 (Kommentar e Vollstandige Faksimile-Ausgabe im Originalformat). 
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guerra del conquistatore delia Dacia)24; poi, ancora una volta sulla via che parte da Diema, passa per ii 
passo Cerna - Timiş e arriva sempre a Tibiscum. Siccome queste due vie si univano a Tibiscum, questo 
finale era considerato un punto importante, essendo marchiato da una vignetta a due torri (piu 
esattamente: Tibiscum dalia via che parte da Lederata)25 . Da tener canto del fatto che pure Tolomeo (III 
8,4) menziona per due volte Tibiscum tra le localita delia Dacia: anche se appare sotto coordinate 
diverse, non si puo trattare di due localita omonime26; probabilmente, la spiegazione dev'essere cercata 
nel fatto stesso che la Tabula Peutingeriana (un prototipo di questa) ha reppresentato una fonte per la 
Geografia di Tolemeo27• 

Le altre toponimi con delia vignetta rappresentano dei punti importanti nella vita del ia provincia: 
Sarmizegetusa era la capitale delia Dacia; Apulum era la sede delia legione XIIIa Gemina e la culla di 
due citta romane (primo, ii municipium Aurelium, e diventato assai presto colonia Aurelia, I' altro ii  
municipium Septimium); Napoca era ii  municipium Hadrianum, poi colonia Aurelia e la residenza del 
procuratore delia Dacia Porolissensis; Porolissum era „la chiave di volta" delia difesa romana sulla 
frontiera settentrionale (ragione per la quale la provincia del nord e stata chiamata Dacia 
Porolissensis), e ulteriorrnente e diventata municipium Septimium. Un certo stupore crea ii fatto che a 
Potaissa, centra legionare dopo l 'anno 168 (quando si e fissato qui la legione ya Macedonica), pai ii 
municipium Septimium e la colonia Septimia, non e evidenziata con la vignetta28; seconda noi, questa 
situazione rappresenterebbe un terminus ante quem per l ' immagine delia Dacia nella Tabula 
Peutingeriana. 

Osserviamo pure che neppure a Drobeta (municipium Aelium Hadrianum, poi colonia Septimia), ne 
a Romula (municipium ii piu tardi sotto ii regno di Marcus Aurelius, colonia probabilmente da Settimio 
Severo), neanche a Diema (municipium credibile sempre da Settimio Severo) non apparvono con delie 
vignette; la speigazione sarebbe che queste si trovavano su una strada di importanza militare e strategica 
secondaria. Tuttavia notiamo che la Tabula registra alcuni toponimi di scarso rilievo (come sarebbero 
quelle site sulla linea dell 'Apus ffomen fino a la Tibiscum oppure da Admutrium e Pelendova di Oltenia), 
con qualche ruolo militare soltanto nell'epoca delie guerre di conquista delia Dacia. 

D'altra parte, osservando che nella Tabula non figura l 'angolo del sud-est delia Transilvania, 
C. Daicoviciu traeva la conclusione che ii modello di questa non poteva essere che un itinerario creato tra 
25 1 -27 1 ,  quando i romani avrebbero perso ii controllo su questa zona29. In realta, mancano pure altre 
strade di importanza militare e strategica, come: la strada sita sul corso inferiore del Mures, che, tramite 
Micia e Parthiscum, portava nella Pannonia lnferiore; la linea di castri dai limes transalutanus (ii cui 
l 'estremita del sud partiva approssimativamente dai dinanzi del centra legionario di Novae); la linea di 
castri dall 'est e dai nord delia Transilvania: pero, oei periodo 245-270, la frontiera del sud-est e dell'est 
delia Dacia era molto piu importante (piu sollecita) dai punto di vista militare che la linea di Lederata
Tibiscum. lnfatti, la rete stradale delia Dacia e descritta molto semplice, riflettendo piuttosto una realta 
dei primi decenni delia provincia. 

24 La tendenza di C. Răileanu (Rdl 30, 1977, 12, p. 2246-225 1)  d' identificare Tivisco (quale e, in realta, un 
ablativo) con la Timişoara di oggi e un errore - sia per ii fatto stesso che qui non ci sono tracce romane. Non si deve 
dimenticare che la Tabula Peutingeriana non e una mappa (come sbagliatamente apparve, per esempio, in Fontes ad 
historiam Dacoromaniae peninentes I ,  Bucarest, 1964, p. 737), ma un itinerarium; poiche Tibiscum si trova al 
incroccio di due vie (vedi piu avanti, net testo), e giusto che questo toponimo si presentase ben due volte. 

25 Similmente e ii caso a Talliata, da dove si prende la strada che passa lungo la Diema per ii Tibiscum. 
26 Una localita Tibisca e stata registrata da Tolemeo (III 10,6) a sud del Danubio; R. Vulpe Io ha identificato 

nella Dobrogea (vedi pure Al. Suceveanu, Iuliana Bamea, Dacia (N.S.) 27, 1993, p. 162). 
27 Vedi in questo senso E. Polaschek (RE Suppl. X, col. 759), ii quale sta presupponendo, tra le fonti possibili 

di Tolemeo, un possibile itinerario imperiale. 
28 Contrariamente, osservando che ad Axiopolis e accompagnata da una vignetta („encore plus elaboree"),  

Al .  Suceveanu (Dacia NS 27,  1993, p .  172) arriva alla conclusione che questa citta di  Dobrogea ha potuto accedere 
al titolo di municipium (riportando in questo senso alcune prove epigrafiche). 

29 C. Daicoviciu, La Transylvanie dans l 'Antiquite, Bucarest, 1 945 , p. 184, nota 2. L'ipotesi e stata sviluppata 
da E. Manni (L'lmpero di Gallieno, Roma, 1949, p. 30-3 1) ,  ii quale, în base ad alcune osservazioni circa la frontiera 
renana, giungeva alla conclusione che questo modello non potrebbe essere anteriore all'anno 260. 
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Tutto questo ci spinge datare I '  editio princeps della Tabula30, nella quale e stata inclusa pure la 
Dacia, molto piu presto di come si era creduto fino adesso; tenendo conto pure della ripetizione del 
toponimo Tibiscum in Tolemeo (l 'errore suggerita dai malinteso da parte del geografa alessandrino net 
raddopiamento di questo toponimo nella Tabula), consideriamo che la Tabula Peutingeriana puo datare 
dalia prima meta del 11° secolo. II momento piu probabile ci sembra essere ii regno dell ' imperatore 
Adriano, ii quale ha percorso, durante i suoi viaggi, l ' impero dall ' inizio alia fine. La perdita delia Dacia 
(nel periodo di Gallieno - Aureliana) ha fatto si che la riattualizzazione di questo modello nel IV0 secolo 
non includesse mai piu l'evoluzione anteriore del sistema militare-stradale delia seconda meta del 11° 
secolo e delia prima meta del III° secolo d.Cr. 

Dopo l ' abbandono delia Dacia, l ' imperatore Aureliana ha creato al sud del Danubio suam Daciam, 
„la sua Dacia" (Hist. Aug., Aurelianus 39,7), come una diversione politica - per lasciare l ' impressione 
che la Dacia continuava ad esistere quale provincia e soprattutto per mostrare all'opinione publica che la 
popolazione romana non era mai stata abbandonata in cattivita quale preda ai barbari. La rinconquista 
delia Dacia transdanubiana (Dacia restituta; vedi Paneg. Lat. III 3; Giuliano I' Apostata, Caesares, 24) 
resta un sogno sempre piu lontano. Parzialmente, ii possesso romano delia Dacia e stato ripreso durante ii 
regno dell ' imperatore Costantino ii Grande31 ; durante ii regno di questi e poi dei suoi successori, la 
presenza romana diventa effettiva non solo sulla linea del Danubio, ma pure nell' intemo; territori 
importanti (ii Banato, l 'Oltenia, la Valacchia, ii sud delia Moldavia) sono stati legati dall ' Impero trarnite 
un ponte fatto costruire sul Danubio, a Sucidava32• 

Un particolare interesse per la geografia dello spazio carpato-danubiano, per la fine del IIl0 secolo, 
ci mostra un' iscrizione proprio delia Frigia, che comprende la cariera di un certo Aurelio Gaio, soldato 
durante ii regno di Diocleziano33• Elencando le provincie e le citta vistate in occasione del servizio 
militare (che Io ha portato da un capo ad altro dell ' impero romano), lui ramrnenta pure delia Carpia: ii 
paese dei carpi, dove arrivasse senz'altro durante le battaglie sostenute nell'epoca delia tetrarchia con 
questa gente. 

Sirnilmente, nel l '  iscrizione di Aureii o Gaio troviamo la prima menzione della Gothia. Siccome, i 
goti non si erano addentrati ancora sul territorio delia Dacia (visto che i carpi e i daci stabiliti nella ex 
provincia stavano proprio sulla via delia loro espansione), questo nuovo termine geografico si riferisce 
verosimilimente alte regioni del nord delie foce del Danubio e delie lagune del Nistro e del Bug, da dove 
questi lanciavano le loro razzie di preda sull ' Impero. La prornissima menzione delia Gothia l ' incontriamo 
ad Agostino (De civitate Dei, XVIII 52), in riferimento alia persecuzione di Atanarico; qui, ii termine 
allude soltanto al territorio delia Moldavia meridionale e delia Valacchia. 

Evidentemente, e antiquata l ' afferrnazione di Orosio (I 2,53): Dacia ubi et Gothia, perche la data 
quando scriveva la sua opera (inizio del V0 secolo), i goti erano gia stati cacciati via dai territorio della 
Dacia dagli unni (vedi pure Isidoro di Sevilla, XIV 4,3)34• 

Una serie di inforrnazioni anacroniche scopriamo pure a Iordanes, ii quale nota nella sua Getica 
(74): Daciam dico antiquam, quam nune Gepidarum populi possidere noscuntur. Quae patria in 

30 La datazione della Tabula Peutingeriana e dibattuta ancor'oggi. A parere di K. Miller, ii manoscritto 
medioevale avrebbe quale base una mappa dell 'Impero romano eseguita dopo ii 360; secondo Annalina e Mario 
Levi, Tabula ha cunosciuto piu tappe di redazione, dei quali la prima ai tempi di Settimio Severo e l 'ultima 
dell'esecolo V0; mentre stando a E. Weber, dalla carta di Agrippa deriverebbe I' ltinerarium Antonini, aggiomata nel 
IV0 secolo, la quale ha rappresentato nient'altro che la fonte Geografo di Ravenna e, mediante una copia del IX0 
secolo, si sarebbe giunti alla Tabula che riporta ii nome di Conrad Peutinger. Vedi un riassunto delle discussioni, 
con tutti le fonti bibliografiche, nello studio pubblicato da Alexandru Suceveanu e Iuliana Bamea, Dacia NS 37, 

1993, p. 167- 1 7 1 .  Vedi pure Doina Benea, Dacia pe Tabula Peutingeriana, in ln memoriam Dumitru Tudor, 
Timişoara , 200 1 ,  p. 1 35- 149. 

3 1 Vedi D. Tudor, Oltenia romană4, Bucarest, 1978, p. 41 5-455.  
32 Idem, Les ponts romains, p. 1 35- 166. 
33 AE 198 1 ,  777 (= IDRE II, 384). 
34 C.C. Petolescu, EAIVR, II, p. 200. 
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conspectu Moesiae sita trans Danubium corona montium cingitur, duos tantum habens accessus, unum 
per Boutas alterum per Tapas35• Haec Gotia, quam Daciam appellavere maiores, quae nune, ut diximus, 
Gepidia dicitur, tune ab oriente Aroxolani, ab occasu /azyges, a septentrione Sannatae et Bastemae, a 
meridiae amnis Danubii tenninabant. E evidente che i lirniti delia Dacia sona quelli descritti da Tolemeo 
- poiche nel secolo Vl0, quando scriveva Iordanes, le genti registrati da lui non si travavano piu nei posti 
menzionati e alcuni non c'erano piu sul palcoscenico delia storia. Le conoscenze geografiche di Iordanes 
sulla Dacia erano, a quanto pare, molto imprecise, altrimenti non si puo spiegare la ragione per Ia quale, 
dopa che aveva affermato che questo paese si confina all'oriente con i rossolani e all'occidente con gli 
iazzighi, ancora nota pure che questi due popoli erano divisi soltanto dai fiume Olt (Aluta). E molto 
possibile che Io storico goto prendeva in considerazione la Dacia intracarpatica, quella di cui e valabile 
I' affermazione ci oe che era circondata da una corona montium e dove, infatti, dopa la disfatta <legii unni, 
avanzassero i gepidi. Per altro, anche se anunettiamo che Iordanes si riferirebbe ad una situazione piu 
antica, degli anni piu prossirni alia perdita delia Dacia, la sua infirmazione non e piu sostenuta dalie 
scoperte archeologiche36. 

In conclusione, si puo osservare che la Dacia, quale nozione geografica ed etno-lingvistica, e 
apparsa nello stesso tempo con I' affermazione nella storia delia stirpe nord-tracica dei daci come pure 
dall ' imposizione laro quale autorita incontestabile, per l ' incirca due secoli, nello spazio carpato
danubiano. Essa e esistita e si e mantenuta fin quando e rimasto questa base etnica. D' ora in poi, trarnite 
I' assirnilazione e la romanizzazione dei daci, I' antica denorninazione continua a restare soltanto nel 
riccordo dei letterati. 

35 Vedi idem, Trecătorile Carpaţilor meridionali în antichitate, Lumea Veche 2, 1996, p. 217-2 19. 
36 Vedi Gh. Bichir, Rdl 38, 1985, 12:  sul territorio di Oltenia mancano le prove delie antichitâ sarmatiche 

(p. 1 166), mentre in Banat (p. 1 173) i sarmati si sono inoltrati appena dopo l 'abbandono delia Dacia. 
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