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44

Introduzione
di Lucio Milano

Siamo da tempo abituati a considerare il Vicino Oriente anti-
co come la “culla della civiltà”, se non altro per il fatto che
questa etichetta ha fatto la fortuna editoriale di centinaia di li-
bri. Eppure questa definizione ci mette oggi a disagio, nono-
stante l’affascinante prospettiva di poter risalire nel tempo –
grazie ad un’enorme quantità di fonti scritte e di testimonian-
ze archeologiche – a vicende che in quella parte del mondo
precedono di millenni la formazione delle “civiltà” classiche.
E il motivo del disagio è proprio nel binomio “culla” e “civil-
tà”, che ha a lungo dominato la cultura dell’occidente e che
implica un assunto molto semplice: che quella “civiltà” per
noi rappresentata dall’eredità del mondo classico, prima gre-
co e poi romano, abbia alle spalle qualcosa di più antico a far-
le da premessa. Tanto meglio se questo qualcosa è al tempo
stesso geograficamente lontano (o almeno relativamente lon-
tano), ma culturalmente congruo, come è il caso di quelle an-
tichissime popolazioni del Vicino Oriente che utilizzavano la
scrittura, che costruivano città e praticavano contabilità e
commercio. Peraltro la nozione di “culla”, cresciuta assieme
alle grandi collezioni di antichità orientali che nel XIX e XX
secolo hanno arricchito i maggiori musei europei e statuniten-
si, non è destinata a scomparire presto, perché, per motivi af-
fatto differenti da quelli della storiografia occidentale, serve
oggi per molti versi a rafforzare l’orgoglio nazionale dei gio-
vani Stati presenti nella regione. 
Chi leggerà le pagine di quest’opera si accorgerà fin dall’ini-
zio che un tale approccio alla storia del Vicino Oriente non ha
alcun senso. In primo luogo perché si è straordinariamente
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