
Note properziane 

Di Luigi Alfonsi 

Interessante sotto molti punti di vista e l'elegia 11 26a, il sogno panroso di 
Properzio. Entriamo nel vivo dell'elegia e eomineiamo a vedere eo�e tutti i parti

eolari fin dall'inizio eospirano ad un dupliee fine: tra il vicli ... in somnis ed il 

fraeta ... ca1'ina si polarizza il sentimento deI poeta. E un sogno questo, eon tutte 

le neeessarie irrealt, a dei sogni, eon quel ehe di impossibile, di evaneseente, di 

ineonsistente ehe e proprio dei sogni. Gia l'ambiente, il mondo artistieo aequista 

quindi un suo tono assolutamente slegato dalle eose 1e quali assumono prospettive 

nuove, inunaginarie, fittizie. Cinzia vive gia nellnito qui: te in somnis. Il sogno 

ha sue Ieggi e sue dimensioni: tutto vi appare piillontano, eioe in una sospensione 

rarefatta. Cinzia e qui mea vita, proprio eome altrove in earmi di piu ardente pas

sione e di (11 3, 23; II 20, 11) piu sospirato desiderio: e la vita ehe v-iene meno al 

poeta. Il rompersi della Ga1'ina ehe trasporta Cinzia pare assumere, anehe nell'abile 

disposizione dei termini (/1'aeta, mea vita, ea1'ina) un valore simbolico: 130 navicella 

della vita ste3sa di Properzio si rompe eon quella della sua donna. Un intima soli

darieta spirituale lega, nella vita ed oltre la vita, il poeta 301]30 sua ispiratrice. 

Naturalmente tutti i particolari troppo crudi si attenuano: e pare ehe la stessa 

selvaggia natura scatenata attorno alla piceola nave si ingentiliEea al contatto di 

quella creatura bella e gentile, di quella vita ehe e vita non solo per se ma per un 

altro. Tanto meglio se la determinazione Ionio allude, come vuole Roth teinl, 

ad un viaggio effetivamente compiuto e non e un termine di quella generiea geo

grafia esornativa e eoloristica di eni spesso si dilettano i poeti augustei: ma il mare 

toccando Cinzia e diventato 1·0S2. Cinzia nello sforzo deI nuoto e stanea. Essa eom

pare in tale atteggiamento ora per 130 prima volta, qui in questa elegia: evoeata, 

prima, dalla trepidazione deI poeta, ades so in questo agitarsi che vien meno 

nell'immen 0 mare. Piceola fragile cosa, senza difesa e risorse, nell'ampia distesa 

deI mare: il partieolare Ionio per noi non corrisponde a realta effettiva, ne limita, 

ma anima, tende dare una tal qua]e ereclibilita e eonsistenza alla rappresentazione. 

Cinzia sola ed abbandonata non ha piu l'altera superbia ehe ]e e solita. L'atte

nuazione, l'ingenti1imento, il tone sfumato e lieve (proprio dei sogni!) dalle cose 

va a lei: essa ora si umilia, eonfessa. lVIenti1,i e fateri sono due verbi essenziali nella 

lingua d gli erotiei, e riflettono due momenti fondamentali e eollegati della loro 

amorosa istoria. Cinzia frequentemente mentiva (I 15,35; 11 17,1): e 130 «confes-

1 Die Elegien des Sex. Prope?·tius, erklärt von M. Rothstein, vol. 12, Berlin (1920),375 
n. 1; e Butler-Barber, The Elegies 0/ P1'Opertius, Oxford (1933), 234, n. 1. 

2 Rothstein, op. cit., 374 s. n. 1: «Ros nicht der Tau, s o ndern allgemein da,s \iI\ asser, hier 
das 1eer.» 
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sione» e p.er questi poeti una Iiberazione. Cinzia qui confessa tutte 1e sue menzogne, 
piu che per paUl'a della presunta punizione divina3, per un bisogno dell'anima, 
per sentirsi accanto quasi, neUa desolazione deI momento, il suo amato in una 
riconquistata purita di affetti, in un anelito di sincerita spirituale, nella pieta di 
un ultimo pensiero e di un ricordo fedele per chi, tradimenti a parte, era plU sempre 
stato il suo pitl sincero, anzi l'unico suo grande affetto: e?'1'ata fate?'i (I 9, 33/4) 

e sempre un sollievo, dice Properzi04; e per riacquistare Cinzia irata, pur avendo 
ragione, peccasse fatetu'i' (11 25, 19) dice ancora il poeta. Ora, per quella corris
pondenza voluta di situazioni, COS! frequente nell'elegia di Properzi05, e Cinzia 
che confessa. L'azione procede drammatieamente serrata e eoerente: prima Cinzia 
era stanea, esausta: ha appena avuto tempo di eonfidare, di eonfessare tutto il 
suo animo (oh romantieo fascino dell'ultima confessio ne deI euore davanti alla 
morte!) ehe, si direbbe quasi sfinita nello sforzo, non puo piiI tenersi a galla: il 
nec posse ha qui un valore ed un'efficaeia solitamente traseurate, mentre assai 
bene esprime l'impossibilita fisica di tollere comas ormai inzuppate d'acqua. Siamo 
COS} giunti, attraverso una abilissima 'XAlpar al punto piu teso della situazione: 
a Cinzia ehe quasi sta per sparire sott'aequc1.lVla il sogno non giunge a tanta esaspe
razione drammatica: e qui l'immagine della be]la faneiulla ehe risehia d'affogare 
suggerisce l'evoeazione del mito di Elle. Entrano in esso elementi strettamente 
pittorici e eoloristiei (i flutti purpurei eome sono chiamati eon aggettivazione 
omeriea6 ehe offrono un bel contrasto all'aurea avis; e ne viene illuminato i1 
mare di vividi ed aurei bagliori in una sceneggiatura fantasmagoriea); ele
menti plastiei (Elle «agitataJ) dai flutti: nel qua1e verbo e imp1icito l'essere tras
cinato e insieme «il tlubamento interiore», si cf. II 15, 32 e I 7, 5) ehe tanto . 
attirano il poeta alessandrino COS! eompiaciuto della fisiea be1lezza e dei suoi ri-
verberi e gioehi luminosi7; elementi pitl spiceatamente interiori co me il bisogno 
di evadere da un momento troppo crudo, di eostituire un sottile intermezzo ehe 
plachi e ehe impedisea alla situazione di precipitare. Si dira ehe il mito e qui fuori 
posto � ehe raffredda l'ispirazione � Non direi: abbiamo detto all'inizio ehe attra
verso 11 sogno tutta la seena e gia stata proiettata in un'atmosfera eh irrealta, di 
fiaba. Il trapasso al mito e quindi naturale e tanto pi tl quando si tenga presente 
10 «stile nobile)) dell'elegia properziana per e.ui la donna percle in generale il eon
torno cruclo dell'etera per sublimarsi in un monclo di piiI alta eoncezione8 e di 
piu eletta uguaglianza. Questo trapasso al monclo mitieo, tanto pitt naturale nel 

3 Rothstein, op. cit., 375 n. 3. 
4 Su questo verso si veda L. Alfonsi, L'elegia di P?'ope' rzio, M ilano (1945), 31. 
5 Si veda ancora L. Alfonsi, Par'eTga pr-oper'tiana; Retmctatio e Tichicvmo in P1'openio, 

in Rendiconti Istituto Lo:mbardo Scienze e Lettere 1944/45. 
6 Rothstein, op. cit., 375 n. 5. 
7 E, Bignone, L'epigrammcL gnco, Bologna (1921), 160 riguardo anche a Catullo. 
8 Si veda anche E, Reitzenstein, Wi1'klichkeitsbild und Gefühls ntwicklung bei P?'operz, 

in Philologus Supp!. 1936, 44 riferendosi aJla «monumentalizzazione)) s condo il term i ne 
usa 0 dal Fränkel. E per il ca,rattere deI mito e dei (cKunstmitteh in Orazio si veda W. Theiler, 
Das ßiusengedicht des Horaz, in Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, 
Halle (1935), 1-2. 
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nostro «sogno)) e anehe reso eonereto dall'immediato aeeostamento in aeeusativo 
di qualem Hellen anziehe qualis Helle, osservato da tutti i commentatori 9; ehe se 
pure e modo della ccUmgangssprache))lo (cf. l'italiano: ccquale Elle))) pero traduee 
perfettamente questo interferire deI mito nella realta, e questo rapido trascolorare 
a sua volta della realta nel mito. Il poeta salottiero sapeva felieemente usare della 
galante mitologia ben nota aHa sua donna: qui Cinzia ed Elle sono una sola persona, 
ne sai dove finisca il quadro relativo alla prima, aHa reale, per iniziarsi l'altro 
relativo aHa seconda, all'immaginaria. Ma breve eil mito: l'intermezzo serve solo 
a sospendere momentaneamente la eoncitazione ed a preparare un abile passaggio 
ad una intonazione ed un ritmo poetieo lievernente diverso. Properzio viene a p ar
lare di se ehe fin ad ora e apparso muto spettatore di eos! tragiea scena. E eontinu
ando e sviluppando appunto il paragone preeedente terne ehe una sorte analoga 
a quella di Elle toechi a Cinzia: ehe anehe ad essa toeehi di dare un nome ad un 
mare e di essere rieordata dai naviganti. Ma non pare ehe egli se ne rallegri: anzi 
q�lam timui! - egli diee - questa eventualita (torte!). Ma qui, in una fusione in
sieme di tono sentimentale e di galanteria un po' ironiea -, ehe e uno degli ineanti 
piu caratteristiei deI seeondo libro delle elegie, in eui il puro abbandono ideaJiz
zante deI primo libro si e spezzato!l1 - il poeta pur nel sogno si direbbe gradual
mente ritorni aHa realta e si riguardi eon un leggero sorriso. Egli fa voti non ad 
una ma a pili divinita insieme deI mare : Nettuno, Dioseuri, Leucotkoe .. Aparte 
Ja finale in thoe (come Cymotkoe) bene spiegata dal Rothstein12, l'aggiunta iam 

dea ehe riehiama all 
, 
omerieo modo ... 

. . . Kaopov {)vyai17e Y.,a}J.tacpveo� '!vw, 

AEVY.,o{}i1J, 1] netV psv E1JV ßeOiO� avo�Eaaa, 

vvv 0' aAo� EV ncAaYEaat {}EWV E� EjUpOeE ill-lfj�. (E 333ss.) 

vuole continuare in modo galante l' adeguazione di Cinzia alle donne deI rnito: 
la vuole eonsiderare in potenza una divinita (cf. Plessis, Etudes c?'itiques SU1' P1'O

pe1'ce et ses elegies, Paris [1884J, 141 n. 2). Il tono e qui quindj di una galanteria 
ehe sorride e si alterna al tragieo e eupo dei versi preeedenti. A segnare, nel ritorno 
appunto delle tinte paurose, il distaeeo 0 meglio la diversita della dupliee andatura 
liriea di questa singolare elegia, sta l'at tu deI v. 11 ehe bene si eapisee qui, meno 
beue se si aecettasse la trasposizione deI Bährens13 dei versi 11-12 dopo il 18 in 
eui J'at non spiegherebbe il contrasto e male si allineerebbe senza suffieienti motiv i 
al sed deI v. 17. Senza dire ehe sono proprio il bel volto piangente ed implorante 
di Cffizia, la sua ultima disperata e reiterata invoeazione al norne dell'amato, le 

9 Ro�hstein, op. cit., 375 n. 4; Butler-Barber, op. cit., 234, n.5. 
10 Si veda J. B. Hofmann, Lateinische Umgangssprache, Heidelberg (1926), 70. 153. 104 

per l'attrazione deI pronome. 
n Mi riferisco per Ia dimostrazione piu compieta al mio libro, gia citato L 'elegia di Pro

pe1'zio, 37 e SS. 
12 Rothstein, op. cit., 376 n. 9 <<Und den in den Namen der Meergöttinnen mehrfach vor· 

kommenden Begriff der scbnellen Wellenbewegung
' 
enthält». 

13 ButIer-Ba,rber, op. cit., 234 n. 11-12 pensano dello spostamento deI Bährens «perhaps 
rigbtly». 
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braccia sollevate con un ultimo sovrumano sforzo (vix) che implora aiuto, che 
avrebbero potuto richiamare maggiormente l'attenzione dell 'intraprendente 
Glauco: gli ocelli di Cinzia mai erano tanto belli quanto in quegli ultimi momenti 
di disperato orrore e di cieca fede. Glauco le avrebbe portato aiuto ma diviniz
zandola, portandosela via 

esses Ionii fa c t a  puella maris (v. 14). 
Tragicita e squisita raffinatezza aIessanclTina (le avventure amorose di Glauco -
su cui si cf. Ath. VII 296 a - avevano forse offerto spunto al Glauco di Cal limaco! 14 ) 
si compenetrano eon Ia ricerca anche artistica deI poeta nel distico seguente, il 
cui esametro termina con I'onomatopea Ne'reides inc1·epitatrent - quasi un mormo
rio maledico15 -, e il pentametro e di perfetta fattura nella corrispondenza dei 
due aggettivi (( can,dida und cae'rula entsprechend der Farbe der Welle und des 
'Vellenschaumes)) dice finemente il Rothstein, p. 377 n. 15) e nel valore sottil
mente evoeativo dei due nomi greei trascritti nell'originale con vivida ricchezza 
di vocali16. Nonostante Ie tremende attese annuneiate nei vv. 11-12 noi sentiamo 
gia che il pericolo e scomparso, ehe Cinzia non peru'a tra Je acque; perche e'e 
Glaueo dopo tutto ehe penserebbe a farne una dea. Dal pauroso siamo passati 
all'ironico. Comunque la eertezza della saIvezza non c' e ancora, il pericolo non 
e ancora deI tutto stornato. Sed . . .  ma eeeo iJ miracolo: miracoIo che riguarda 
Cinzia come e rivelato dal tibi (tutta questa elegia e in fondo un rivolgersi all'amata 
in seconda persona, tranne eüme veruemo l'ultimo distieo17) che bene si allinea alle 
corrispondenti forme negli esametri dei tre distici ehe precedono (v. 11 tu; v. 13 

tuos; v. 15 tibi). E stato finemente osservato che iJ v. 17 di Properzio 
sed tibi subsidio delphinum cU'rretre vidi 

richiama palesemente anche nell'uso deI verbo il v. 16 deI frammento euforioneo 
deI Thxax18 

14 Rotbstein, op. cit., 377 n. 13. 
15 Per la finale di cinque sillabe e cliscussioni relative si veda F. Plessis, Etudes c1"itiques 

SU1' P1'opene et ses elegies, Paris (1884) 142 e 144 s. 
16 Per questi effetti si veda J. Marouzeau, Tmite de stylistique appliquee a u  latin, Paris 

(1935) 87-88. 
17 Si veda a l  riguardo W. Abel, Die AnredefoTm liei elen 1'ömischen Elegikem, Diss. 

Berlin (1930) 11 e ss. per II 26 b. 
18 Il papiro pubblicato da G. Vitelli e M. orsa, Fmmmenti di poemi di E�tf01-ione in 

Annali R. Scuola Jorlllale Superiore di Pisa (1935) 3-14 e stato reeentelllente ristudia,to 
da V. Bartoletti, EufoTione e Pa1·tenio, in Riv. di fil cl. 1948, 26-36, ehe i serve dei pre
eedenti studi di P. {aas, K. Latte, D. L, Page; e per il nostro passo, si veda � Torsa-\ i elli, 
art. cit., 10 e Bartoletti, art. cit., 31. Altrettanto si veda ora A. Bariga,zzi, I jmmmenti ell,
jo'rionei del papiro jioTentino, in Aegyptus (1947) 53-107, e speciallllente l)er i nos tri versi 
66-69. Per i problemi generali posti dal Thmx di EuforionE? si veda a .n ehe : A. Barigazzi, 
EuphO?"ionea, in Athenaeulll (1948), 34-41. Per simile roodo di inserire riferito in proprio 
eitazioni quasi letterali da trattazioni gr eehe si veda anebe a proposito di II 22, 41 con 
Eronda I 41 osservato da Butler-Barber, op. eit., 227 n. 41-42, e anche da Euforione Pro
perzio II 34, 92. 

19 O[t> voJaro� Maas; o[t> aJ..,uJaro� V.-N.; o[t> o Zo,u Ja7:o� Latte. Si confronti a,nche p r il 
salvataggio di Apriate ad opera di un deliino, Plutareo MOT. 163 A. ,ui,uvr;,uat OE xai JWQcl 
Awßiwv dvoQwv d%ovaa� aW7:17Qiav uvo� %6Q1J� -Uno odcpivo ix -&aAclaa1]� YC1!ia{}m (Vitelli
Norsa, art. cit., 10 n. 2). 



94 Luigi Alfonsi 

Si puü anche aggiungere che la reminiscenza che Properzio ha unita a questa clj 

un altro atto di cptAavlfrjwlda dei delfini 

qui, puto, A'rioniam vexnat ante lyram 

pUD confermare la supposizione, avvalorata dal v. 17 di Euforione 

aJßl� Zv' dd[ c5]W,u8'V • . .  

cbe il poeta greco fonte di Properzio si indugiasse «a ricamare sul veccruo tema 
della rplAav{}ewn{a dei delfini)) (BartoJetti, 31). Quali le conseguenze di questa 
preziosa scoperta che proviene da Euforione? Il Rothstein (377 ll. 17) aveva in
tuito - anche se non ne aveva comprese Je ragioni artistiche - che qui dice «die 
Erfindung des Dichters ist offenbar durch ein wirkliches Gemälde unmittelbar 
bestimmt worden)) ed aveva pensato a pitture parietali campane: qui la reminiscen
za e invece semplicemente letteraria. Ma e interessante notare come l'interferenza 
tra la realta ed il mito qui risulti completa: e come Properzio abbia trasferjto 
senz'altro a Cinzia tratti che in un prezioso poeta come Euforione erano di perti
nenza di un racconto leggendario: il mito qui si traspone aHa vicenda reale. Ne 
risulta tanto piu dichiarata la massima naturalezza con cui in Properzio si passa 
al mondo fantastico e come non sia affatto esterno il frequente richiamo a figure 
dell'antica tradizione. Ma crediamo ancora che il frammento di Euforione ci aiuti 
ad interpretare meglio l'ultimo distico. Ci si pUD chiedere come mai Properzio 
proprio nel momento in cui vedeva Cinzia salvata sia stato in procinto di gettarsi 
dalla rupe: e Bährens infatti proponeva di anteporre ai vv. 19-20 gli 11-12 co] 
che non si spiegherebbe logicamente come Cinzia possa' essere detta peritura, dopo 
che gia sta per essere salvata da un delfino ... esperto in ben riuscite imprese di 
salvataggio! Si e risposto per difendere il testo tramandato: «iam nicht mit Bezug 
auf das unmittelbar vorhergehende Distichon, sondern im Anschluß an die ganze 
Schilderung der immer dringender werdenden Gefahr)) (Rothstein 377 n. 19): 

ma iamque e troppo collegato a ciü che immediatamente precede per poter per
mettere troppi arzigogoli. Meglio quindi, se mai, con Butler-Barber pensare 
«that Propertius is describing a dream)) (234 n. 19): e che quindi la logica rigorosa 
non vi e ricruesta20• Per altro si confronti il v. 14 di Euforione: 

cl� äAa &tfl�va�c: %a�
' f!.ly{Atno� �?q� �1�q[ 1J� (Maas) 

es so corrisponde su per gill a 

iamque ego conabar summa me mitterre saxo (v. 19) 

Naturalmente qui Properzio ha trasferito a se (perche qui diversamente non poteva 
essere) quanto in Euforione era riferito ad Apriate (U'VE� ,uiViOl Ecpaaa'V &w%o,uiv1]'V 
Eavi�'V eZ'!pat in Partenio c. 26 degli 'E(J. naß.). Ma la coerenza logica ? Se proprio la si 
vuole ad ogni costo, si puü pensare che Properzio non abbia voluto essere da meno 

20 Da questa dimostrata dipendenza da Eufoiione risulta assolutamente destituita di 
qualsiasi fondamento l'atetesi dei vv.13-18 sostenuta da Heimreicb (Plessis, op. cit., 142 ss.). 
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deI delfino nell'aiuto aHa sua donna e ehe abbia, anehe attraverso l'aeeentuato 
valore di ego, indieato ehe pure lui stava - eon grandi risehi! - per aeeorrere a 
sostenerla. Ma eeeo, improvviso, il risveglio, nella paura. Si potrebbe pensare a 

quel tipieo e pediente alessandrino per eui l'azione giunta al suo vertiee deeanta 
improvvisamente21. E non sarebbe l'unieo easo in Properzio. 1\1a qui" e piuttosto 
da vedere un aneoaooxrrrov ehe benissimo si inquadra in quelJ a venatura lieve
mente ironiea ehe abbiamo vista essere aHa base dei miti e ne rappresenta la logiea 
eonelusione proprio nel momento stesso in eui il tragieo parrebbe eulminare. 
L' elegia aequista eos1 un'ineonfondibile nota di elegante patetieita: il poeta q ui 

aJ]e volte, eon uno sdoppiamento feliee della sua personalita" ehe nel primo libro 
era rimasto eireoseritto alle elegie agli amiei22, si abbandona ai suoi sogni, ma 
nel eontempo ne sorride, e l'avventura appassionata tende a smorzare nel tono, 
risolvendo il tragieo nel delizioso e nel garbato. 1\1a il sogno, l'ineanto e un po' 
rotto qui in eonfronto alla monobiblos. Il risveglio nell'elegia ehe abbiamo esa
minata, pare un po' il simbolo dell'arte properziana, in una sua seeonda fase. 

* * 
* 

Lo stesso earattere di abbandono non pero deI tutto trasognato ma in un eerto 
momento misto di ironia, si direbbe retrospettiea, e nell'elegia III 14. Reeentemente 
si e osservato - e giustamente23 - ehe il partieolare della nudita delle faneiulle 
spartane eompare in modo esplicito primamente in Properzio, laddove nei passi 
universalmente citati di Senofonte (de rep. Lac. I 4) vi e la semplice esposizione 
deI fa,tto ehe le faneiulle separatamente rieevevano un' edueazione hsiea eguale 
a quella dei masehi; in Euripide (And?". 595ss.) si aggiunge il partieolare della 
promiseuita eoi masehi, semplieemente. E se ne e tratta la eonclusione ehe Pro
perzio eon questo suo eomportamento indipendente si rivelerebbe insieme ben 
lontano dal preeetto eallimaeheo dell' a,uagiV(!O'v ovo& adow e dalle diretti\ e 
augustee. Si potrebbe osservare ehe gia PlutaTeo, per un easo analoga (anehe se 
non proprio di gare!) parla delle donne spartane (Lyc. 14): YVfl'Var; iE JW,Uncv8tV 
xal n(!Or; lE(!Otr; TWtV o(!xüaf}m xal Cj.08tv TQW 'V8W'V nago'Viwv xal f}8wflB'VW'V ... 
e ehe la figurazione di Elena: 

inte'r quos H elene nudis capere a?'ma papillis 

fertur nec f1'attres erubuisse deos (vv. 19-20 ) 

eoineidendo eon Lueiano, dial. deO'!". 20, 14 YVflvar; Ta no}'},a xal na},aWT(!txf] 

e eon Ovidio, Her. XV (XVI) vv.149-150 (0 151-152) (ehe non e escluso per altro 
abbia tenuto presente an ehe PToperzi024): 

21 Il procedimento ebene illustrato da E. Bignone, Teoc1·ito, Bari (1934) 366-367. 
22 Si veda L. AJfonsi, L'elegia di P1"OpeTZio, op. cit., 28 ss.: ed in queste elegie si che c'e 

talvolta l'ironia e 10 scherzo. CL I 13. 
' 

23 I. Lana, Sull'elegia 111 14 di Pmpe1"zio, in Riv. di fil. cl. 1948, (37-45). 
24 Lana, art. cit., 44 n. 1. 
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m01'e tuae gentis nitida dum nuda palaestrra 

ludis et es nudis jemina mixta viris 

puo msinuare molto legittimamente il sospetto di un esemplare alessandrino a 
noi seonoseiuto, Anzi il eonfront025 eon IV 3, 43: 

felix Hippolyte! nuda tulit arma papiZla 

(pur trattandosi qui di un Amazone, ed anehe Elena e le Spartane sono paragonate 
proprio alle Alnazoni, vv, 13-14:) puo suggerire ehe ci sia stato anehe qualehe esem
plare artistieo eon una raffigurazione fissa del tipo de]]a guerriera26, DeI resto 
dato ehe in epoea storiea gli atleti nelle gare erano effetivamente nudi27, il ragiona
mento analogieo alle donne e 1egittimo: e Properzio (ehe, eallimaeheo quanto si 
voglia, e sempre un poeta) poteva �iferire, eon anaeronismo ehe gli sarebbe stato 
probabilmente perdonato dal suo stesso maestro, ad epoea mitiea eostumi seriori 
senza offendere l' a/uaerv(jOY ovbsy actbw: in quanto tale uso era pure attestato! 

Plastieo compiaeimento a parte, tanto earatteristieo ripetiamo di un poeta 
a1essandrino eome i1 nostro28, si puo eredere ehe 1a gara di donne ed uomini nudi 
fosse un ronoe;, eome devevano essere tradizionali le applieazioni dieiam eOS1 
erotiehe di questo US029, Ma qui il ronoe; e animato, perehe eerti motivi pur tradi
zionaJi trovano rispondenza in situazioni ehe i1 poeta a1trove ha riferito a se ed 
alla sua particolare vicenda, eOli la tecniea earatteristiea del1a rispondenza ehe 
abbiamo gia segnalata per Properzio30, Ai vv, 23-24: 

nec timo?' aut ulla est clausae tuteZa puellae 

nec grravis auste1'i poena cavenila Vi1'i 

eorrisponde in 11 23, 9 ss, : 

ce1'ne1'e uti possis vuZtum custodis a1'nari 

Ah pereant si quos ianua cZausa iuvat! 

25 Suggerito opportunamente da Butler·Barber, op. cit., 299 n, 19. E si veda infatti in 
questa stessa elegia vv. 13-14 q�wlis Amazonidum nudatis bellica mammis / The1·modontia· 
cis tu'rba lCLvatu1' aquis. 

2 6 Si veda Rothstein, op. cit. , II 237-238 n. 43: « Als Amazone erscheint sie (Hippolyte) 
hier, wie in der späteren Kunst und bei den römischen Dichtern regelmäßig, mit en blößter 
rech er Brust, ·während umgekehrt Sta ius gerade hervorhebt, daß jetzt pectom palla tota 
latent, sie also die kriegerische Tracht abgelegt hat.» 

27 Lo ammette anche il Lana, art. cit., 39-40. 
28 Molto finemente qui il Rothstein, op. cit., II 118-119 introduzione nota: ( So wird es 

Properz an Vorbildern nicht gefehlt haben, als er die längst abgestorbene Sitte in seiner 
\\ eise behandelte, vom Standpunkt des Erotikers, den vor allem die bequeme Gelegenheit 
zur Anknüpfung von Liebesverhältnissen interessiert, und mit unverkennbarer Freude an 
der plastischen und malerischen Schö�heit lebhaft bewegterFrauenkörper. In der Schilde· 
rung der verschiedenen körperlichen Ubungen, bei denen sich die Phantasie des Lesers an· 
mutige Mädchengestalten in schneller und kräftiger Bewegung vorstellen sollte, wird man 
den Kern und den Reiz des in seinem Gedankenbau sehr einfachen Gedichtes sehen dÜTfen.» 

29 Rotbstein, op. cit., I I  118 in roduzione. '-
30 L. Alfonsi, Pa1'e1'ga p1"Ope1·tianCL ecc., art. it. 



e III 12, 17 

:N ote propertiane 

eustodum et nullo saepta timme, placet 

Nee dieet: «timeo, prope/ra iam su/rgere, quaeso; 

injelix, hodie vi'r mihi rrure venit)). 

quid jaeiet nullo munita puella timo're3l. 

Il longae nulla 1'epulsa mm'ae (v. 26) rieorda 

nee sinit esse mo?'am si quis adi're velit 

di II 23, 16 e l' 
excludit quoniam sors mea «saepe veni)) 

di 11 25, 2. Nel 
nullo p1'aemisso ile 1'ebus tute loquaris 

ipse tuis (II 14:, 25-26) 
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e un riferimento indubbio a 111 6 dove Ligdamo e rappresentato a {are da inter
mediario tra i due innam'Jrati in rotta32• Per le Tyriae vestes di l'od01'atae eura 

molesta eomae33 si veda aneora (oltre III 13, 7-8): 

quid iuvat o'rnato p'roeede?'e, vita, eapillo 

et tenues Ooa veste movere sinus 

aut quid Orontea e'rines pe1'jundere mU?'1'a (I 2, 1-3) 

e tutto il eontenuto del1'elegia ehe e una ricerea di semplicita contro gli espedienti 
ehe falsano l'autentica e schietta bellezza: 

nee sinere in p'roprriis 1nembra nitere bonis? 

nudus Amo1' f01'mae non amat a1'tifieem (I 2, 6 ss.) 

e per la «turball (v. 29) ehe circonda Cinzia, si pUC> avvieinare quanto detto in 
I 11 sugli adoratori ehe la insidiavano a Baia. E per le jaeies e i ver'ba 'rogandi, 

si eonfronti I 5, 13 ss.; 11 25, 15 eec. 
Il motivo topieo corrisponde quindi alla rappresentazione ehe Properzio comune

mente ha data della sua storia d' amore. 
Ma l'applicazione dieiamo cos! pratica non ci pare urti espressamente in nessun 

programma di riforma. Sparta per gli antichi passava come la eitta per eccellenza 
degli eroi e della virtu34. E Ja nudita sehietta delle donne e spesso apparsa, in scrit-

31 I riferimenti sono anehe in Rothstein, op. eit., Ir 122 n. 23 e il primo anehe in Butler
Barber, op. cit., 299 n. 23-24. Si noti poi ehe Properzio la si rassegnava eonforme al motivo 
epigrammatieo-eomieo e di Cereida (si veda pure L. Alfonsi, 1\ ote properziane, in Aevum 
[1945] 367-369), all'amoTe venale, mentre qui sogna in liberta amori non di strada. Si rieor
di perb riferito a Cinzia ut solet amota labi custode puella (I 11, 15) ma DV ha amoto. 

32 L. Alfonsi, L'elegia di P1'operzio, op. eit., 55; E. Reitzenstein, Wirklichkeitsbild eec., 
op. eit., 62 ss. 

33 La correzione comae e di Canter per domi di O. 
34 Si veda M. Pohlenz, De1' Römer Gaius bei Kallimachos, in Philologus 90 (1935), 

122; G. Pasquali, Te1'ze pagine stravagcmti, Firenze (1942) 94 e 103 su Roma ehe da Timeo 
in poi emula Sparta « quale eitta della virtu eroiea». 
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tori latlni di tendenze romantiche, come una prova di onesta semplicita e di sanD 
costume morale. Si veda ad esempio nella Gerrrnania di Tacito: partemque vestitus 

sUperi01"is in manicas non extend�tnt, nudae brachia ac lacertos: sed et p1·oxi11W 

pa1'S pecto?'is patet. Quamquam severa illic matrimonia nec ullam 11w'rum pm·tem 

magis laudaveris ( 17,2 - 18, 1). Lo stesso atteggiamento e in Properzio. Per lui 
Ja nudita delle donne spartane alle gare e espressione di una vita plU onesta, di 
un amore non gia immorale, ma senza infingimenti, autentico, sincero. E il trionfo 
deI cuore sul caleolo, in una ricerca di piu profonda eticita che sostituisee l'imme
diatezza deI sentlillento al pe.so delle ipocrite apparenze. Questo atteggiamento 
pare beue visibile nei versi di un non spregevole poeta deI settecento italiano, forse 
i3pirati preeisamente aHa nostra elegia di Properzio: « Sparta, severo ospizio - di 
rigida virtude -, trasse a lottar le vergini - in su I'arena ignude - Non di rossor 
si videro - contaminar la gota: - e la vergogna inutile - dove la colpa e ignota» 
( Solitudine). Proprio COS! sembra dire Properzio: oltre il eompiaeimento estetieo 
per la plastieita dei corpi rappresentati nei piu diversi atteggiamenti e'e 10 stesso 
pensiero sulla inesistenza della vergogna, dove, non essendovi eolpa, non e'e il 
male e Ja malizia: . , . non infames exe?'cet cm'pore laudes. Ed il rapporto aperto 
eon la propria donna (ne qui si parla infatti di faeili avventure, anzi si eondanna chi 
e circumdata tU'rba) pare infatti il riconoseimento anehe pubblieo di questo unieo 
legame basato sul sentimento e non sull'esteriorit� della legge: 

Lex igitu?· Spartana vetat secedere amantes 

et licet in t?'iviis ad latus esse suae (21-22). 

Il eostume spartano eelebrato qui da Properzio si riso1verebbe dunque in un'ideale 
sogno di unita nell'amore liberamente ed intimamente sentito (si cf. anehe Tibullo 
11 3,  35-36 pur par1andosi di dei: lelices olim, Veneri cum le?·tu1· aperte / servire 

alte?"nos non puduisse deos) ed in un desiderio, in esso, di fedelta e di tranquillita 
senza ansie e sussu1ti (cf. vv. 31-32): ehe e i1 motivo profondo dell'amore proper
ziano fin deI primo libro. Opportunamente il Rothstein35 mette. in collegamento 
questa e1egia ehe propone ad esempio un antieo eostume spartano eon il quadro 
rela tivo ai costumi delle donne indiane neU' elegia preeendente: 

Felix Eois lex fune1'is una maritis 

quos AU?'01'a suis ?'ub?'a colorat equis (II 13, 15-16 ss.) 

eon quanto segue ehe e pieno di nostalgieo desiderio per un mondo femminile di 
fide Evadni e di pie Penelopi. E nell'elegia a questa preeedente, la 12, si esalta 
la lides di Galla eontrapposta all'avidita deI marito Postumo. Tanto per mostrare 
ehe tutto il eomp1esso porta ad interpretare piuttosto questa elegia nel senso di 
un rimpianto per uu mondo di piu sineera ed aperta onesta, senza falsi pudori, 
dove la eolpa e ignota ed i1 cuore pUD avere immediatamente il suo appagamento 
seuza ostaeoli artifieiosi; ne le donne sono veuali eome aRoma (cf . I I I  13). Sparta 

35 Rothstein, op. cit., II 118; L. Alfonsi, L'elegia.di Prope1"zio, op. cit. 61-62 e si vedano 
ancora i vv. 2588. di III 13. 



Note propertiane 99 

e quindi in Properzio la citta ideale della virtu femminile, e Roma non aVTebbe 
che da profittare imitandone i costumi: per 10 meno il nostro poeta ]a amerebbe di 
pitl. Ma il poeta e qui proprio deI tutto convinto � Si e proprio deI tutto abbando
nato aHa sua bella fantasia descrittiva � Non direi: e la prova e anche nel fatto che 
l'e1egia fa impressione di non propone affatto un problema mora1e ma di insistere 
solo sull'aspetto erotico della questione e di correre dietro all'unico pensiero del
l'amore da soddisfaTe. Gli e ehe anche qui siamo a meta strada tra il sogno e 10 
scherzo: i1 poeta in parte indulge a1 suo nostalgico ideale, in parte sia pure lieve
mente ne ride36. Gli ultimi due versi sono al riguardo assai significativi anche per 
la ripresa dei termini iU1·a e bono da1 primo distico 37. E mai possibile che Roma 
possa imitare Sparta (tOTes ... imitata pero!) � E varrebbe tanto unicamente perche 
Properzio 1a avesse «piu earall f Il poeta qui dichiara, con questa ce botta)) conclusiva 
ehe egli e nella realta e che e il primo a diffidare deI suo sogno, che rimane eome 
uno svago momentaneo. Anche Augusto, crederei, non aveva di che offendeI'si di 
questi vagheggiamenti cui i1 poeta stesso non dava eeeessiva importanza. 

36 Si veda G. Krokowski, De Propertio ludibundo, in Eos (1926) 86: « • •• elegiis animum 
poeta ad iocos proclivem mani.feste prodentibus ut el. II 12; II 29 a; III 14; IV 8 al . . . ». 

37 Rothstein, op. eit., II 123, n. 33. E per l'apostrofe a Roma nelI'ultimo distico, si veda 
W. Abel, op. cit., 93. 
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