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Simonide fu un grande poeta ed esercito una grandissima influenza sullo svolgi
mento della poesia greca. Percio ogni scoperta di nuovi versi di questo poeta non 
puo non essere salutata con grande gioia. I papiri d'Egitto sono stati finora piutto
sto avari nei riguardi degli elegiaci arcaici e nei riguardi di Simonide sotto ogni 
aspetto. Solo recentemente sono stati restituiti alcuni sicuri frammenti delle 
sue odi corali, editi dal Lobel in Ox. Pap. 2430-2434 (vol. XXV [1959] 45-101). 
Appunto perche il pap. 2327, contenente 31 frammenti di poesia elegiaca, edella 
stessa mano deI pap. 2430 (I/lI sec. d. C.), il Lobel ha pensato a Simonide anche 
per i frammenti elegiaci (pubblicati prima in Ox. Pap. XXII [1954] 67-76, insieme 
ad altri frammenti poetici in dialetto ionico), ma senz'alcuna convinzione, indotto 
a suggerire quel nome, come per dovere d'ufficio, soltanto da quella coincidenza 
materiale. E cosi R. Merkel�ach, nel dare notizia deI pap. 2327 in Arch. f. Pap.
forsch. 16 (1956) 88, ha omesso ogni accenno a Simonide, accettando la designa
zione generica dell' editore come frammenti anonimi di elegia arcaica, non essendo 
riusciti, ne l'uno ne l'altro, a trovare un nesso di pensiero in qualche parte. Nessun 
altro, per quel che io so, si e occupato di questi importanti frammenti. 

Sulla loro arcaicita non c'e nessun dubbio, ma io credo d'essere riuscito a pro
vare che essi appartengono a Simonide. La mia interpretazione risale all'anno dopo 
la pubblicazione deI vol. XXII degli Oxyrhynchus Papyri, ma ho tardato a farla 
conoscere nella speranza che si trovassero nella medesima raccolta altri pezzi di 
queste elegie: si sono trovati, come ho detto, frammenti di odi corali di Simonide, 
ma di elegie niente ancora. Pertanto, dopo sette anni, conviene che faccia cono
scere la mia interpretazione. 

Le notizie antiche sulle elegie di Simonide non sono ne molte ne chiare, non solo 
per 10 scambio frequente dei termini «elegiall e «epigrammall, ma anche per la cor
ruzione dei testi che le riguardano. Si sa che il poeta canto i grandi avvenimenti 
storici deI suo tempo celebrando i caduti nelle battaglie di Maratona, delle Termo
pili, dell' Artemisio, di Salamina, di Platea, non solo per mezzo di epitafi ma anche 
di componimenti piu ampi. In distici elegiaci era sicuramente la poesia per i morti 
a Maratona, come si ricava dall'anonima Vita Aeschyli 81: anijee �e wr; 'Iee{J)va 
"aTa Twar; p,ev vnO 'A{}rJVat{J)v "a7:aanov�a(]{}eir; "ai 1jaa'YJ{}eir; vüp (JvnLoqm'Ae'i, xaTa 
�e ivtovr; sv Tlp elr; ToVr; EV Maea{}iim u{}v'YJxoTar; SAeyeÜp �aa'YJ{}eir; Etp,{J)vt�n· TO 

1 p. 4 ed. Aesch. Wilamowitz = p. 1 19, 43 Westermann, Biogr. Gr. 
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yae eAsysio'll nOAV Tfj� nSel TO aVflna{}i� AsnT6T'fJTO� flsdxstv {}eAst, ;; TOV AlaxvAov, 
w� erpafls'll, eaTl'll dA).6-reto'll. Si puo e si deve eoneedere ehe il eollegamento deI 
viaggio di Esehilo in Sieilia eon la seonfitta

'
per opera di Simonide sia una sempliee 

ipotesi degli antichi, non molto eredibile deI resto, essendo suffieiente a spiegare 
quel viaggiola fama deI principe siraqusano, il quale amava invitare alla sua corte 
i grandi artisti de] tempo; ma non ci sono seri motivi per dubitare della gara e della 
vittoria di Simonide: di elegie di Esehilo a proposito di Maratona e parola in Plut. 
Quaest. eonv. I 10, 3, e una vittoria deI poeta di Ceo non sorprende affatto per la 
sua maggiore eapaeita di esprimere eon delicatezza i sentimenti e di eommuovere 
gli ascoltatori, eome nota 10 stesso biogr�fo di Esehilo. Puo esservi qualehe ineer
tezza se le poesie fossero semplici epigrammi, eome crede per esempio il Bowra2, 
il quale vuole rieonoseere i due componimenti in gara nei due epigrammi trovati 
negli seavi deli'agora di Atene e pubblieati nel 19333• Senza entrare in una diseus-

� 

sione partieolareggiata, diro soltanto ehe non e neppllr eerto ehe i due epigrammi 
si riferiseano aHa battaglia di Maratona4 e ehe in sehol. Aristoph. Pae. 736 e eon
servato il distieo di un'elegia di Simonide ehe sembra riferirsi alla vittoria di Mara
tona (fr. 81 B = 61 D): naea Ta Etflw'lItoov be TW'lI • EASyetw'lI· 

sl �' äea Ttflfjaat, (}vyaue L1t6�, 8aTt� äetaTo�, 
�fjflo� 'A.{}'fJ'lIatw'll e�sdAeaaa fl6'l1o�. 

Disgraziatamente il distieo suseita non poehi problemi. L'attribuzione deI fram
mento all'elegia di Maratona fatta dal Bergk e stata giudieata dal Diehl, dietro le 
orme deI Wilamowitz, S. u. S. 144 n. 2, temeraria. Ma in favore si puo osservare 
ehe solo a Maratona gli Ateniesi potevano attribuirsi tutto il vanto della vittoria, 
e ehe percio eon quel riferimento si eapisce bene il pentametro5• D'altra parte, 
se Simonide supero Eschilo per la)«delicatezza della compassione», questo appariva 
da una poesia in un disereto numero di versi piuttosto ehe da quei pochi versi in 
cui e raechiuso solitamente un epigramma. Inoltre ad un' elegia, non ad un epi
gramma conviene la sentenza deI

-
fr. 82 B = 63 D, e la fonte informa ehe essa 

2 Greek lyric poetry (Oxford 1936) 355s. Oosl giB. E. Hiller, Philologus 48 (1889) 235ss., 
senza riferirsi naturalmente ai due epigrammi recenti. 

3 J. H. Oliver, Hesperia 2 (1933) 480 = 88 A e B in Diehl, presso il quale vedi la biblio
grafia. Il secondo epigramma sarebbe di Eschilo conforme all'opinione di J. L. Myres, 
Simonides, Aeschylus and the battle 0/ Marathon, Antiquity, A quart. Rev. of Arch. South
ampton 8 (1934) 176; v. anche AJPh 56 (1935) 192ss. 

, Lo vogliono i piu, ma lf. Hiller v. Gärtringen, Hermes 69 (1934) 204ss. riferisce il primo 
alle vittorie di Platea e Salamina. W. Peeck, ibo 339ss., pur riferendo i due epigrammi a 
Maratona, respinge l'attribuzione deI primo a Simonide e del secondo ad Eschilo. 

5 Dall'imitazione di Arist. Pac. 736ss. si Ö' oVv d"o, nlla ,tf,lfjaat, {}&yaTCI! Llto" öan, 
ügta,o, I "Wf,lrpöor'5töri.a"aAo, dll{}l!w1twv "al "'Aswo,a,o, Y8Y8v'l,at, I ü';to, elllal <prJa' svAoyla, 
f,!€yri.ATj' ° öu5ri.a"aAo, rjf,lüw pare di dover dedurre ehe in Simonide Bono caduti due versi 
(un pentametro e un esametro), in cui comparivano la reggente di nf,lfjaat (81,,0, ean), 
l'oggetto di e';e-riAsaaa (qualcosa come «questa grande impresan) e un pensiero come: sono 
degno di grande lode, percM questo io popolo d'Atene solo compii. Anche il termine eiJAoyla 
ehe e nel passo di Aristofane ed e una parola pindarica (N. 4, 5; I. 3, 3; 6 (5), 21; 0. 5,24), 
poteva essere in Simonide, al quale e attribuito l'epigramma in A.P. 7, 253, in onore di 
Ateniesi caduti per la patria, contenente la fraBe dY'il!avl'O, eiJAoy[Tj (se non e di Simonide, 
e tuttavia ispirato a quel poeta). 
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riguardava i caduti di Maratona6• Dunque nessun dato della tradizione e'impedisce 

di affermare ehe Simonide ha eelebrato i caduti di Maratona in un'elegia, anzi ci 
sono buone ragioni per pensare cos1. 

Quanto alla poesia per i caduti alle Termopili, il fr. 4 B = 5 D ci assicura ehe 
era un canto corale. ehe era un'elegia il compon,imento per Ia vittoria di Platea 

sappiamo con altrettanta sieurezza da Plut. De Herod. mal. 42 p. 872 E, dove 
sono eitati alcuni distiei, ehe non eonvengono affatto ad un epigramma, e si 
aggiungono queste parole -cav-ca ... eAeyeia y(!aq;w'/l la-co(!rl"Ce'/l. 

Sui componimenti per Ie battaglie all' Artemisio e a Salamina si Iegge in Suda s. v. 
'r '51. \ 1 , - A '51. 51. 11 • T? ß 1 \ A 1 ß 1 1 �tftW'/ltu'YJ� ... 'Xat YBY(!an-cat av-ce!> LJW(!tut utaAS'XTtp 'YJ Haft vaov 'Xat LJa(!StoV aatASta 
'Xai Ei(!;ov '/lavftaxta 'Xai fJ en' 'A(!7:Cfttattp '/lavftaxta !5t' lAsyeta�, fJ 15' lv IaAafti'/lt 
fteAt'XW�. Da una notizia eome questa e molto difficile sceverare il vero, ma sem
bra di poter dedurre almeno ehe Ie due poesie erano scritte in metro diverso, e 
poiche risulta da Priscian. De metro Ter., Gr. Iat. III 428 (fr. 1) ehe era melico il 
canto per Ia battaglia navale aIl' Artemisio, ne segue ehe quello per Salamina era 
elegiaeo. Questa eonclusione deI Bergk7 e confermata dai nuovi frammenti, contro 
coloro - e sono i piil - ehe considerarono quella poesia un'ode corale8• In conclu
sione, anche riguardo alla poesia per Salamina non ci sono nelle notizie traman
date valide obiezioni eontro Ia sua forma elegiaca. Bia per questa sia per quella 
in onore dei caduti aMaratona decidono i nuovi frammenti, i quali io attribuisco 
a quelle due poesie non fondandomi sulle osservazioni precedenti, ma sul loro 

eontenuto. 
Il Lobel ha gia ottenuto qualehe risultato sotto l' aspetto paleografico aecostando 

aleuni frammenti (1. 2. 3); ma si puo progredire ancora attraverso 1'interpreta
zione per alcune felici concordanze coi Persiani di Eschilo e con Erodoto. Sulla 

posizione deI fr. 1 non ci devono esser dubbi: essa e suggerita dal fatto ehe nell'inter
vallo fra Ia col. I e Ia col. II deI fr. 2 si Iegge ]sUq;a'/l7:t'/leO'/l, ehe e da riferire 
(1'editore Ia eonsidera una semplice possibilita) a eAsq;a'/l7:t[ di fr. 1, 5. Contro 

1'eventuale obiezione ehe Ia parola si trova vicinissima aHa r. 7 di fr. 2 col. II e 
potrebbe riferirsi a AeVX[ di quel verso, si deve osservare ehe a sinistra della parola 
in questione c'e nel papiro un buco e ehe forse c'era un'altra parola. Insomma era 
notata una eorrezione 0 varia Iectio riguardante due parole di fr. 1,5, come vedre-

6 Schol. Greg. Naz. or. II in Iulian. 169 D ... Uyet t511 "al Et/ww{t5rr; ... Sv smyeaftpan 
errOivn avrep snl Toir; Maeaf}(iYVt neaoiiat TWV'A1Jrrva{wv ... Giustamente il Bergk intese elegia 
invece di epigramma. Diversamente Hiller, Philologus 48 (1889) 242s. Il verso e citato e 
interpretato a p. 75. 

7 PLG III 424: egli corregge il testo invertendo Ie due designazioni: fJ sn' 'Aeufttatcp 
fteAt"wr;, fJ 15' sv EaAapi'Jlt Dt' eAeyelar;. 

8 Schmid-Stählin, Gesch. d. Gr. Lit. I 1,509; C. M. Bowra, Greek lyric poetry 358; H. Frän
keI, Dicht. U. Philos. des frühen Griechentums2 363, ecc. Seguono il Bergk invece Croiset, 
Hist. de la litt. gr.2 II 338; Geffcken, RE III A 191, 47 S.V. Simonides. Anche il Wilamo
witz, S. U. S. 144 ammette l'esistenza dell'elegia per Salamina, non seguendo il Bergk 
nell'interpretazione deI passo di Suda, ma attribuendo ad un'elegia, non ad un epigramma 
come voleva il Bergk, i distici riguardanti Democrito di Nasso (fr. 65 D.: v. p. 67). In Plut. 
Them. 15 e parafrasata un'espressione deI componimento di Simonide, ma non e possibile 
stabilire il metro. 
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mo apiegando quel verso. DeI resto nello stesso intervallo di colonne, poco sotto, si 

Ieggono altre varianti, sicuramente riferibili alla colonna di sinistra; e alla colonna 
di sinistra, come di consueto, si riferiscono Ie varianti in fr. 17 B, 20. 27. 31, e 

anche in fr. 19, dove pure, come nel nostro caso, Ia variante deI v. 2 si estende fino 
a toccare l'inizio deI verso nella.colonna a destra sullo stesso allineamento. 

Ma facciamo precedere I'interpretazione deI fr. 31, il quale contiene l'inizio di 
alcuni versi con riferimenti cosl specifici che possono costituire il fondamento 

dell'interpretazione generale. 
fr. 31 co1. II 

[ .]w . .. [ 
:r?VTo�6a[ t 
ndOwvra[ t 
w� vno O'UA[ nlYYo� 

5 natO'Lv M17[ �wv 
CPevW(v) 
CPowtuw[v 
1}AU[ 

2 et 4 ed.; reliqua ego. 8 fort. 1}).f}CW: 

E evidente che qui e parola di una gueITa coi Persiani, come mostra anche il 
fr. 27 co1. II. Gli eserciti di Dario e di Serse, com'e noto, comprendevano popoli 
orientali di varie nazionalita: Persiani, Medi, Frigi, Fenici, ecc.; ma qui Ia parola 

novToß6at limita il campo dei riferimenti e richiama subito Ia nostra attenzione 
sulla battaglia di Salamina. Il vocabolo non era noto prima; ma, come ha notato 
l'editore, ha il suo parallelo piu vicino nel pindarico ne'oß6al� (N. 9, 34): come 
questo equivale a ne'o#uxo� «soldato di fanteria», cosl quello senz'alcun-dubbio 

significa vav#axo� «soldato di marina»; secondo l'uso omerico infatti ßo�, come 
aVT�, equivale a #um. Il particolare della tromba poi si .incontra nella descrizione 

della battaglia di Salamina che Eschilo mette in bocca al nunzio persiano: nella 
notte precedente i Persiani per ordine deI re bloccarono tutti gli stretti intorno a 
Salamina per impedire ai nemici di fuggire, ma al mattino udirono il clamore dei 
Greci modulato come un inno, che risuonava chiaramente dalle rocce dell'isola, ed 
ebbero paura perche credevano che quelli voles8ero fuggire, mentre essi cantavano 
e� paX'YJv OepWVT8� eVtpVXCP UaeO'el. Infatti, eccitati dal suono della tromba, comin
ciarono a battere coi remi Ie onde, a ritmo vogando contro i nemici (395 S8.): 

O'UAnlY� �' aVTfi nuvT' euüv' enerpAeyev. 
e'Mv� �e uwn'YJ� eOUlU&� �V'JIe#ßoAfi 
" ä' ß' 

> " enatO'av /I,#'YJV eVxLOV eu U8/l.eV#aTO� ... 
Allo stes80 momento si riferisce Ia congiunzione temporale deI nostro fr., v. 4 

w�: quando al suono della tromba si slanciarono contro i Medi, Frigi, Fenici... 

Per Ia perifrusi natO'Lv M��wv cf. fr. 27 co1. II 15, epigr. 101 B = 119 D nai�e� 
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'Af}rJvalwv, Aesch. Pers. 402 7lait5e� 'EAA�VWV, cioe "EAArJVe� (anche in Pind. Isthm. 
4, 54 b, Eur. Hec. 930), Hdt. 1, 27 oE Avt5wv 7lait5e�, 5, 49' IWvwv 7lait5e�. E' una sem
plice variazione dell'omerico vle� 'AXatwv per 'AXatol (11. 1, 162, ecc.): cf. anche 
<5v<1't'�vwv 7lait5e� H. 21, 151 per M<1't'rJvot. La circonlocuzione poi si sviluppo grande
mente in frasi come oE Cwy(!acpwv 7lait5e� ((i pittori»: Plat. Leg. 769 B), 7lait5e� 
la't'(!wv, erJ't'6(!wv (Luc. Dips. 5, Anach. 19), ecc. 

La significativa corrispondenza deI particolare della tromba con Eschilo ci per
mette di concludere con sufficiente sicurezza che la battaglia navale contro i Per

siani cantata nella nostra elegia e la battaglia di Salamina, non per esempio quella 

all' Artemisio. 

In conformita con questa conclusione si puo illustrare bene il frammento piu 
ampio, 1 + 2. 

fr. 1 + 2, col. I 

5 

10 

] . ovt5e. 7le(![ 
] .. [ ],ueVO� 

0]'Ö <5vva,uat tpv�[ wv] 7lecpvAay,u8vo� elvat 07lrJt56� 
X(!V<1W7UV t5e LI be[ rJv ai't5]o,uat axvV,ueVO�, 

e1� 0.0 't'a 7l(!dm<1't'a Llto[� o<1l]r;ov dno ,urJ(!w[v 
�],ue.e(!rJ� eMov .e(!,u[ a.' ava ]��etrJ�. 

,,]!'t;l[v Jeep <5' SAecpav.l[veov "al sfl,l]<1ye.O CP?[ivt� 
• . • . .  ] <5' S" vtcpat5wv[ l]t5eiv 

.]  . � �(!vxe V??[ ]fJßetV 
]VOt. 

ax(!t. ]OcpVAA.ot� 
]" 

quot versus desint inter I et 11 col. incertum 
col. II e?"[ 

"a[ 
0.[ 
ocp((a �. [ . ] . [ 

5 Aetßet 15' S" ß. [ 
"at"eve:>.t[ 
"e"At,u8v? � Aevx[ 
xahn[ O't]v xa(!t�[ <1aat� 
. [ ]e'Öavf}ea 7lAe[�a,ueVO� adcpavov 

10 ,uo[ ] 15' E,ue(!6ev't'a Atyvv :[(e) 
a(!.�[e7lea] vw,uwv YAwaaav a[ 

(b) .wvt5e. [ 
w"o,u�[ 
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co1. I 3 init. ed. 1pVX[rov] ego 4 Llt,,[TJV ed. al'6]o,ual ego 5 ego (e� ed.) VF.!.l[ et & supra ve pap. 
6 init. ed. reliqua ego 7 ,,]va[v]eov pap. ]eUtpavrtveov pap. in marg. dext. "vaveov 6' e),e
tpavrl[veav r -eltl]aYeTO ed. ["vavewl 6'] iÄetpavrtveov in marg. suspicatus est Merkelbach 
tpt?[/VI� ego tp�[ ed. 8 ex. gr. wanee] 6' ex vltpa6wv [n6vro� d'4aVeO� l]6eiv 9 ifev"e vr!o[v 

w 
"al draaOa),ov] fJßew 1 IIeeawv ... ? in marg. d. veov6. [JI 10 in marg. d. ame1JeßTJ[ 12 in marg. 
d. a"eo:rweo/� et paulo infra a:e[eono),o/� ed. 

co1. 11 3/4 ötp[ea ,uiv ... 1 ötpea [6]8? 5 n supra ß in ),elßel pap. 8 ego 9 ed. cl. Hom. " 168, 
Aristoph. Lys. 790 10 �o[vaTJ'] 6' l,uee6evra ),lyVv 1'[(e) ... ol,uov: cf. Hom. Hy. in Merc. 451 
dy),ao� ol,uo� dOI6i)� (cf. 0 429), Pind. O. 9, 47 lye1e' ent!wv atpw ol,uov ),lyVv, Call. Hy. 1, 78 
),ve1]� ev el66Ta� ol',uov� 11 ed. (b) 2 n supra" pap. 

ParIa il poeta stesso in prima persona : v. 3 tn'J1Jap,at, 4 ]op,at, 6 eloo1J, ma anehe a 
norne di altri: 6 �]p,ede1'J�' Ci<'> eonviene assai bene ad un'elegia affidata al poeta 
eon un inearieo uffieiale, eome poteva esser quella in eui era eelebrata la vittoria 
di Salamina. 

Il poeta sente eome un dovere di giustizia rieordare per norne tutti quelli ehe 
hanno perduto la vita per la patria e, non potendo farlo, ne e addolorato e ehiede 
seusa a Diee, pensando all'immenso bene della rieonquistata liberta. Il poeta si 
esprime in maniera plastica : on1'J()6� e eolui ehe segue eostantemente : TeX1JW1J 
on1'J()6� e detto un pedagogo in Eur. Med. 53; in Soph. O. C. 1093 Artemis e 
nvx1JOar:txTW1J on1'J�o� e),aqJw1J. Cosl gli astri sono seguaei della notte (Theoer. 2, 166 
dadee� ... 1JVXTO� onaoot ), Pan e seguaee di Cibele (Pind. fr. 95, 3 Sn. MaTeO� 
p,E.ya),a� ona�e). Nella lingua militare dn1'J()6� e l'attendente (cf. l'omerieo onaw1J): 
Soph. Tr. 1264, Eur. Ale. 136. Come il eanto e eompagno delle eorone e del valore 
(aotM aTEqJa1JW1J aeeTW1J TE .. . on1'J�6�, Pind. N. 3, 8), cosl il poeta nella sua eelebra
zione vorrebbe aeeompagnare i eaduti in battaglia, difenderli dall'oblio, eon vigile 
eura, per non dimentieare nessuno e per tributare a eiaseuno la lode meritata. 
Cfr. Horn. Il. 23, 343 neqJV),ayp,ivo� elvat (clausola) «essere prudente», 10 stesso 
senso ehe il partieipio ha in Xen. Hell. 7, 5, 9; ma nel nostro easo la parola ha 
earattere di aggettivo, eorne xexe'YJP,ivo� d1J�e in Horn. Od. 17, 347 e Hes. Op. 
317, 500, p,ep,1J1'JP,e1Jo� in Hom. Hy. 5, 283 (eitati dall'editore). Da quest'uso e nato 
l'avverbio neqJV),ayp,ivw�. Invece di 1pvX[ W1J] si potrebbe avere anehe vroX[ ai�]: Hom. 
Hy. in Mere. 450 eyd> Movanaw on1'J�6�. 

Il verbo at�]op,at eonviene molto bene per il senso e per 10 spazio (äC]op,at sembra 
brevius) : in Horn. Il. 1, 21 Chryses suppliea gli Atridi e gli Aehei ehe gli restitui
seano la figlia &C6p,e1Jot Llto� v[01J iX1'Jß6Ao1J 'An6),),w1Ja: cf. aneora 24, 503, Od. 
9, 264; 17, 401; 21, 28, eee. E il timore di Dio, ehe non abbia a eolpire per qualehe 
errore, in questo easo per l'omissione dei nomi dei eaduti; di qui il trapasso al 
senso di «ehiedere, ottenere perdono da qualeuno (Twa)>>, eorne termine teenieo nel 
linguaggio legale ateniese (Dem. 43, 57, eee.). 

Il valore temporale di e; 01) e garantito da Ta neWnGTa «subito da quando», 
«Iin dal momento ehe» : Horn. Od. 1 1, 167 s. a),),' aU1J exw1J d).6.),1'Jp,at otCm, Je; 01) 
Ta neWTta{}' in6p,1'J1J 'Ayap,ep,1Jo1Jt �tcp I" IAt01J el� eVnWAo1J, Il. 1,6e; 01) Mj Ta neWTa 
�taGT�T1'J1J eetaa1JTE 1 'ATeet�1'J� Te ... xal �io� 'AXt)'kv� (nella prineipale e' e un tempo 
storieo). Poiehe nella proposizione prineipale e'e un presente (ai:oop,at) e nella 
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temporale un aoristo (e1&)')I), sara da dare al presente un valore di continuita ((con
tinuo ad avere timore»). L'epiteto xevaiimt� (di Latona in Aristoph. Th. 321; 
xevawnck e il sole in Eur. EI. 740) forse vuol richiamare, oltre la bellezza della dea 
e il pregio di quel che rappresenta, anche l'eta deI xevaoVv yevo� uv#eomwv, che 
era tale proprio per effetto di Dice. 

In v. 6 si pensa subito a -r8ep,ara &VAet'Yj�: cf. Sim. 88 A, 4 D (iscrizione per i 
caduti di Maratona 0 di Salamina, trovata in Atene) 'EAAu[(Ja p,n] naaav &VAto[V 
rjp,ae Metv] e fr. 101 B (119 D, dove e posto fra gli epigrammi piu recenti): 

nat(Je� 'A#'Yjva{wv lleeawv aieaiov B�OUaaVie� 
1feueaav ueyaA8'YJv naie{(Jt &vAoavv'Yjv. 

Naturalmente il motivo della liberta e fondamentale e, per co SI dire, d'obbligo 
nelle poesie per i caduti per la patria (v. ancora fra gli epigrammi attribuiti a 
Simonide 100 B = 1 18 D, 102 B = 122 D, 103 B = 123 D, 107 B = 96 D, 140 B 
= 107 D); ma la forma ionica e &VA'Yjt'Yj (Anacr. 114 B = 90 D wAeaa� (J' fjß'Yjv 
up,Vvwv naie{&� &VA'Yjt'Yj'JI, codd. &VAet'YjV, Hdt. 6, 12) e d'altra parte il poeta 
avrebbe potuto dire senza difficolta &vAoaVv'Yj�. Inoltre davanti alle tracce che 
convengono a (J 0 a A e visibile la parte superiore di un'asta verticale; restano 
quindi esclusi con &vAet'Yj� anche �Aet'Yj� (cf. Leon. A. P. 9, 80, 4 ov(J' l(J{'Yjv elMia� 
dUAet'Yjv) 0 (JvauAet'Yj�; e anche detuet'Yj�, non eonvenendo le traece a u. 

Piu difficile da spiegare e la menzione di p,'Yjeo{. Penserei a qualcosa di equiva
lente a dno YOVUiWV (<<lontano daHe ginocchia di Zeus»), eon aHusione aHa volonta 
divina; cf. l'omerico #ewv BV yovvaat ueirat Il. 17, 514; Od. 1, 267, ecc. Ma perche 
non yovvwv che conveniva per la metrica ed e forma omerica (Il. 1, 407. 517; 
21, 71,  ecc.) 1 I.a lacuna e breve, 4 1ettere, da riempire con un aggettivo corto come 
{}etwv, ehe per<'> e, a dir poco, scialbo. 

L'affermazione deI v. 3 sembra presupporre la citazione per nome di qualcuno 
dei caduti in battaglia, tra quelli che maggiormente si distinsero 0 che ebbero 
l'audacia di attaccare per primi. Tra i frarnment.i in distici di Sirnonide uno ricorda 
un eroico combattente di Salamina (136 B.·= 65 D.): 

Ll'Yjp,6xetio� ielio� rje�e flUX'YJ�, Öie nG.e IaAap,tva 
"EAA'Yjve� M�(Jot� avp,ßaAov B1' neAuyet. 

nevie (Je vija� [Aev (Jnwv, [Ui'YjV (J' vno xete6� 
evaaio ßaeßaetxij� Llwe{(J' aAtaXop,ev'Yjv. 

I dne distici sono stati considerati un epigramma, ma ci<'> e escluso da ie{iO�, 
che sarebbe arbitrario giudicare un errore di dittografia : sarebbe strano ehe il 
poeta ricordasse lIDO corne terzo, tralasciando i primi due. L' errore proviene dalla 
fonte, Plut. De Herod. mal. 36 p. 869 C, dove i versi sono chiarnati epigrarnrna; ma 
la citazione, come altre ibo 872 D, Them. 15, non deriva da una lettura diretta, 
bensl dalle fonti storiche9• Il frammento dunque e da considerare, col Wilamowitz 

D Cf. Wilamowitz, S. u. S. 144 n. 2. Ammette cio anche H. Schläpfer, Plutarch und die 
kla88i8chen Dichter (Dias. Zürich 1950) 36s., pur concludendo ehe Simonide era noto diretta.
mente a Plutarco essendo uno dei Buoi autori preferiti. 
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e il Diehl, come proveniente da un'elegia; e poichC il Iatto riguarda la battaglia di 
Salamina, diventa probabile l'appartenenpa del frammento alla nostra elegia. 
Poteva precedere non di molto i versi deI fr. 1 + 2 col. I, in questo modo: il poeta 
ricordava per norne i primi tre guerrieri ehe si slanciarono all'assalto dei nemicPo, 
poi accennava alla mischia generale rammaricandosi di non poter. menzionare 
singolarinente tutti i caduti, come richiederebbe la giustizia. Anche in Hdt. 8, 84 e 
tramandato chi fu il primo ad attaccare, Aminia deI demo di Pallene (secondo la 
versione ateniese, non quella eginetica). E questi e ricordato ancora dallo storico 
(8, 93), il quale descrive la battaglia come una gara di valore fra Ateniesi ed Egineti, 
insieme all'atenie:se Eumene e all'egineta- Policrito, fra i combattenti ehe piil si 
distinsero. Ne 10 dimentica Plutarco, Them. 14, ehe 10 dice pero deI demo di Decelea 
e gli Ia uccidere il capo della Hotta persiana, Ariamene; ma come primo ad aHon
dare una nave nemica e menzionato l'ateniese Licomede, ehe dedico un naeaarJfla 
di quella al dio Apollo (c. 15). In Eschilo, Pers. 409 s. non compare il norne di 
nessun combattente, ed e naturale dato ehe paria un nunzio persiano; ma e detto, 
come risposta ad una domanda specifica di Atossa (350 ss.), ehe fu una nave greca, 
non persiana, a procedere per prima all'assalto: �eeB Cl' sflßoAijr; 'E),),'YjlltX-Y} vavr;. 
C' era dunque nella tradizione il motivo dei primi guerrieri greci ehe affrontarono 
i Persiani nella battaglia di Salamina, e non c'e da meravigliarsi se alla formazione 
di esso ha contribuito Simonide. Quanto alla presenza di particolari deI genere, 
troviamo un confronto istruttivo nel frammento conservato delI' elegia per i caduti 
a Platea (84 B. = 64 D.). Qui il poeta riferiva 10 schieramento dei reparti (nel 
primo distico sono ricordati i Corinzi ehe tenevano il centro) e passava in rassegna 
le schiere 0 singoli combattenti,che si erano distinti nella lotta (a questo scopo, in 
due distici sono menzionati ancora, a mo'di elenco, i Corinzi)ll. 

Nei vv. 7 -ss. vedo una descrizione coloristica della battaglia: il colore cupo deI 
mare e delle navi impeciate capovolte, il bianco avorio dei Hutti spumeggianti, 
il rosso porpora deI sangue; un miscuglio di colori ehe dava al mare un aspetto 
indistinto. Conviene citare per ragioni di contrasto artistico Eschilo, Pers. 418 ss. 

vm:tovTo Cle 
axaqnJ VBWV, I}a),aaaa Cl' ovxh' �v lCleiv, 
vavay{wv nA�l}ovaa xat q;6vov ß(!OTWV. 

Qui c'e un eleneo di cose, in Simonide invece l'impressione visiva sorgente dal 
colore di quelle cose, e risulta percio piil eHicace. Piil vicino a lui e Timoteo, dove 
al coloristico e aggiunto l'elemento auditivo, Pers. 32 ss. 

10 Narra Erodoto 8, 46 ehe per suggerimento deI trierareo Demoerito, avoQo, -rüW aa-rwv 
ooxlftov, le quattro navi ehe Nasso aveva mandato ad unirsi eoi Persiani passarono ai 
Greei. Il personaggio dunque ehe aveva fatto trionfare il sentimento delia eomune stirpe 
nel momento deI pericolo (i Nassi, osserva in quel luogo Erodoto, erano Ioni originari di 
Atene) era ben degno di essere cantato da Simonide. 

11 ehe i versi citati da Plutarco derivino da due luoghi diversi delia medesima elegia, da 
spiegare nel modo detto (la lacuna e dopo il primo distico), fu riconosciuto da tempo dal 
Blass (v. Bergk, PLG III 424) ed e stato accettato dai critici. 
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La correzione marginale sembra suggerire una variante, come nota il Merkel
bach, [xvavüp (J'] eÄ8q;av-r:{v80v rispetto a xvav80v <5' eÄ8q;avn[vüp deI testo. 

Intendo vlq;ac; deI v. 8 nel senso generico di «tempestal>, indipendentemente 
dali'idea delia neve, come in Eur. Andr. 1129, Aristoph. fr. 199, 7; in Pind. Isthm. 
4 (3), 17 1'uso e metaforico :  -r:eax8'ia vlq;ac; :noU,uoto. Anche in Simonide la battaglia 
ha suscitato l'immagine della burrasca. Penso percio ad un paragone : wa:n8e] 
<5' ex vlq;a<5wv <wome per effetto di tempeste». Cf. 'I.'yrt. 1, 28 s. D. oZ (J' wc; ex :no[v-r:ov 
avv vlq;a]<58aal Llu3c; I xVf-la-r:a (dal modello omerico Il. 12, 278 ss. wau vlq;a(J8C; 
XlOVOc; :nbt-r:wat {}af-l81at I iJ,uan X8l,uSeÜp ... , dove si parIa di vera neve). In Simonide 
l'immagine sorgeva piu facilmente, perche descriveva una battaglia navale, mentre 
in Tirteo e descritta una battaglia terrestre12• 

Nel verso seguente iJeVX8 ... iJßew conviene ottimamente alla nostra ricostru
zione : e l'iJßetc; dei Persiani, frenata e fiaccata nel mare di Salamina. Si veda l'epi
gramma di Simonide (132 B = 100 D) in onore degli Ateniesi vincitori dei Beoti 
e Calcidesi nel 506: (Jsa/-lfp ev axvvo8vn m(J'f/eüp eaßwav iJßew I :na'i<5sc; 'A{}r;va{wv. 
Piu difficile e la ricostruzione deI verso, anche per la correzione segnata in margine. 
Il segno sopra 8 in iJevxs a mala pena puo essere un punto, cioe un segno di pausa, 
come l'ha inteso l'editore: non e consigliabile staccare iJßew da iJevxs. Sara, piut
tosto un richiamo alla nota marginale 0 una correzione nelI'interlinea, dove il 
papiro presenta un buco, per esempio l'aggiunta di un v, il quale sarebbe neceSSR
rio se le prime due sillabe di iJevx8 formassero il secondo piede dell'esametro, ex. 
gr. : aÄÄ' lx]?c; iJevxsv V??[v �<5' v:nse1Jq;avoll] iJßew (soggetto e il mare menzionato 
nel verso precedente). Ma la correzione marginale vsov(J.[ ]l, ehe pare riferirsi a 
"??[, suggerisce una cesura xa-r:a -r:ov -r:el-rov -r:(!OXa'iov, ex. gr.: 1}v :nav-r:]C?c;, iJl!VXS 
V??[ v (Je xat ä{) Ätov ] iJßew In sl!awv, oZ -r:' e:neßav ( cf.la nota marginale s:nsß'f/[) • EÄÄ&(Ja 
<5r;aof-lsvot(1). La parola veov potrebbe riferirsi a Serse, la cui tracotanza ancora 
una volta dopo Dario fu fiaccata dai Greci, ex gr.: 1}v :nav-r:]�c;, iJevxs veov <5' �[-r:]l 
Xoteavov] iJßI!W I IIsl!(}wV ... Ci sono pero difficolta a far cominciare la nuova propo
sizione con iJl!vxs leggendo (Je, perche alla fine deI v. 7 il papiro ha un punto e 
d'altra parte un'integrazione come 1}v :nav-r:]�c; sembra troppo lunga (bastano 5 
lettere). In ogni modo, se restano molti dubbi sui particolari, il pensiero generale 
ci pare guadagnato. 

In seguito l'editore giustamente ha visto un accenno a dei monti nella correzione 
marginale Ux(!O:nO(!OlC;, corretto a sua volta in Ux(!O:nOÄOlC;, epiteto di montagne 
questo, non quello, in Horn. Il. 5, 523, Od. 19,205. E cosi Uxl!t-r:oq;vÄÄoC;: 11. 3, 868 

12 Inveee ehe da un aggettivo l'inf. l&iv poteva dipendere da un verbo, eome �ev 
( = i�ijv) l&iv, sc. :n:MOV. Si pUD pensare anehe ad un altro motivo, a qualeosa eome 
:n:MO,] f)' ix vupa!5c»v («dopo la tempesta») ijavxo, �ev l]&iv, ma preferiseo l'interpretazione 
d�. . 

llassisch-philol��98 
Seminar dol' UmversiW 

ZÜRICH. 
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iJ(!O� axerrotpVAAov. Penso al paragone con una caduta di alberi sui monti (ev o15eeaw 
auetTOcpVAAot�) per effetto di una violenta tempesta 0 tagliati da boscaioli, per 
illustrare il grande numero di navi affondate e di nemici uccisi. In Aesch. Pers. 
427 ss. allo stesso scopo si legge il famoso paragone marinaresco della mattanza 
dei tonni: 

\ ( G 
.
) -"'" {} I _'!. ' , {} I ß ' L _ _ Tot sc. raeCl u waTe v'V'Vov� -'i TW tX vwv ONJP 

ayaim uwnwv {}eavftaa{v T' eeetn{ wv 
" " ,. enawv, eeeaxt."ov. 

Questo tratto di forte verismo fu suggerito dall'ambiente, trattandosi di una 
strage di marinai� l'immagine simonidea da,ll' epos omerico. 

Verrebbe la tentazione di collocare qui il fr. 5 integrando in armonia: 

i} ntTvv lv ß�a[ arw' i} ev o15eeaw axetTOcpVAAot� 
., I I [ VAOT0ftot Taft 0'11 

'1 
noUov Mjewa[ 

Il paragone e omerico, come ha visto l'editore: 11. 13, 389 ss. ifetne !5' w� 8-re TU; 
!5ev� fietnev i} axeew{� I 1}e nt-rv� ßAo.d}e�, T�V T' o15eeat dUTOve� äl ' !5ee� I eUw/-Wv 
neAiuwat ve�ueat, v�wv elvat. Hes. Op. 807 VAoT0/-WV ... Tafteiv, Th. 870 o15eeo� 
ev ß�aarJaw13. Per<'> non e possibile collocare il frammento nel punto indicato, 
perche il fr. 5 e la parte inferiore di unacolonna (e chiaramente visibile il margine 
inferiore vuoto). Infatti, poiche il fr. 2 e la parte superiore di una colonna (e visi
bile il margine superiore; in fr. 1 oltre il margine mancano due versi), la colonna 
verrebbe a constare solo di 13 0 14 versi, e questo e inammissibile, data la scrittura 

"\ 
deI papiro. Il fr. 27 presenta 18 versi di una medesima colonna, e ne mancano ancora 
ne11a parte superiore. 

I vv. 7 ss. suonano come un inno di gratitudine al mare che ha fermato la traco
tanza dei barbari invasori. Dopo questo poteva venire il canto deI vento, che sul 
far della sera si lev<'> alle spalle dei Greci e agevol<'> la fuga dei Persiani, conforme 
alla narrazione di Erodoto (7, 96). In Imerio si accenna due volte (3, 14 e 13, 32) 
ad un passo di Simonide in cui veniva celebrato il vento. In 3, 14 c'e un contesto 
di pensieri molto caratteristico: a proposito dell'invocazione deI vento da parte 
degli Ateniesi per il viaggio della nave panatenaica, sono aggiunte queste parole: 
<5 !5e entyvov� olf-lat T'YW olue{ml w�v, f)v Etf-lwv{!5'fJ� aVTq> n(!Oafjae f-leni. T�V {}aAa-t
Tav, auoAov{}ei. Con slancio retorico l'autore afferma che il vento asseconda la 
preghiera, memore deI canto che Simonide gli aveva innalzato dopo il mare, cioe 
dopo aver celebrato il mare: come questo aveva spezzato la potenza navale dei 
barbari, cOSI il vento soffiando da ovest aveva cooperato ad allontanare la minac-

13 Le parole del'ultimo verso si potrebbero interpretare come 3I:oÄÄOv 151] e' w" una ripresa 
deI paragone alla maniera omerica ((cos1 in verita»); ma sopra 'TJ il pap. oltre l'accento acuto 
ha il segno dello spirito tenue e sopra (0 un accento circonflesso. E un caso simile alI'omerico 
Jl. 2, 289 w, Te Y<le 1},Od. 3, 348 e 19, 109 w, Te TEV 1)? In tutti e tre i luoghi e un paragone: 
«come in verita»; i codici hanno I) e gl'interpreti sono perplessi. In tal caso: 31:0).).011 15' 1} 
(scritto 1)) e' w" e in verita cos1 ... » 
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cia14• 11 passo di Simonide evidentemente era celebre. Ma il motivo deI vento nella 
battaglia di Salamina era tradiziona.le : oltre che in Erodoto, compare in Eschilo 
a proposito della ritirata della flotta nemica (480 s. vawv ye -rayolTwv AeAet/lpbwv 
(1'/)�'Y)v I �aT' oV(!Ov owe eimooflOv areovTat qmy�v), dove il vento favorevole alla fuga 
dei Persiani e 10 stesso avef-lo� l;iqm(!O� di Erodoto; in Timoteo sono lanciate due 
volte imprecazioni contro il vento da naufraghi persiani (vv. 90 sS.; 144 ss.), la 
seconda volta dopo che la flotta era fuggita e la vasta distesa marina era piena di 
rottami, di cadaveri, di lamenti (97 SS.)15. 

Non vorrei pero che quest'ipotesi su un particolare oscurasse la conclusione 
generale, che cioe nel fr. 1 + 2 a, il piil ampio che abbiamo, e celebrata una batta
glia navale. Sara quindi quella stessa di cui e parola nel fr. 31 (questo dovra pre
cedere il pezzo 1 + 2), cioe quella di Salamina. 

Contro questa conclusione non offre ostacoli ne il fr. 3, se veramente e da collo
care nella lacuna sotto il fr. 2, co1. I, come suggerisce l'editore con qualehe dubbio, 
ne quel ehe e conservato della co1. 11. Non si conosce la lunghezza della colonna deI 
papiro, e pertanto non si puo stabilire con esattezza quanti versi manchino nella 
lacuna tra la prima e la seconda colonna. Approssimativamente possiamo dire 
quasi una ventina, se calcoliamo la colonna di circa 30/32 versi : uno spazio suffi
ciente per contenere il fr. 3 ed altre cose. Nel fr. 3, ehe presenta la fine di alcuni 
versi, c'e ancora un accenno al mare (v. 2 ]ota 1JaM.oo'Y)�); in seguito ]ovoa no(!Ov 
(v. 3, meglio ehe ]ov� ano(!Ov), ].uevo� ey{}a neeava� (v. 4, per nee�va�, ma la 
presenza di forme attiche non deve meravigliare), e� Tif-levo� nOAv]�ev�eov l�ovTo 
(v. 8, varia lectio naAoof-lvov) possono far pensare (e una semplice supposizione, 
con la quale si vuol mostrare ehe non ci sono ostacoli contro la tesi generale) alla 
ritirata di Serse con l'esercito di terra16• Eschilo dopo la descrizione della strage 
sul mare e l'uccisione dei barbari per opera di Aristide nell'isoletta di Psittalea, 
rammenta la fuga disordinata della flotta nemica e la ritirata delI' esercito terrestre, 
falcidiato da ostacoli di ogni genere, fino alla Tracia (vv. 480 ss.). Con il nostro fr. 3, 
4 ev1Ja neeava� cf. v. 485 �te�neew.uev e� Te CPw�iwv X1Jova, 492 s. e� Te Ma�eMvwv I 

xweav arpt�of-lea1J', en' :4Uov no(!Ov. In particolare Eschilo indugia sul passaggio 
dello Strimone gelato : �evaTaAAonijya �t(l no(!Ov neefl. OTeaTo� (v. 501): molti 

14 Giustamente il Wilamowitz, S. u. S. 208 respinge l'interpretazione dello Schneidewin 
(seguito dal Bergk, fr. 25) che c'era anche un peculiare canto di Simonide al vento. In 
ogni caso dovrebbe esserei un rapporto con il canto per il mare, e questo 10 si pensa bene 
nel corso di una medesima poesia. Il Wilamowitz pero attribuisce i due luoghi di Imerio al 
canto melico per la battaglia all'Artemisio, dove era celebrato Borea venuto in soccorso 
degli Ateniesi memore della loro parentela (fr. 1 B = 1 D; cf. Hdt. 7, 189). Ma il Bowra, 
op. cit. 359BB., con ragione mi pare, OBserva che il vento apoBtrofato da Imerio e un vento 
diverso da Borea, che deve Boffiare Bulla nave dnaA6� (Hirn. 13, 32) non tempestoso, e 
riferisce i paBsi dei retore aHa poesia di Simonide per Salamina, che egli pero considera un 
canto corale. 

16 Ma in Timoteo, che ha lavorato anche molto di fantasia, il vento e presente un po'do
vunque come elemento di ostacolo e di paura per i naufraghi persiani: cf. anche v. 45. 70. 

16 L'ultimo verso dei fr. 3 mi ha fatto pensare anche al TelleJJo� di Eracle a Maratona, presso 
il quale erano accampati gli Ateniesi (Hdt. 6, 108. 116). In tal caso il fr.3 appartelTebbe 
aH'elegia per Maratona; ma per ora non conviene trascurare l'indicazione paleografica del
l'editore. 
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perirono nei gorghi, perehe il sole eauso la rottura deI ghiaeeio (p,Eaov 7CO(!OV &ij"e 
505), eosieehe poehi giunsero in Traeia. L'episodio non e noto da altre fonti, ne 

si puo affermare ehe eomparisse in Sirnonide; ma si puo faeilmente eredere ehe, 
mentre in Erodoto (8, 1 13  ss.) la ritirata di Serse si eompie in 45 giorni e senza seri 
ostaeoli, sull' origine di molti partieolari leggendari, tendenti a mettere in rilievo il 

earattere d'una fuga disordinata e segnata dalla punizione divina, abbia influito 

l'immaginazione popolare e dei poeti nell'appassionata esaltazione della vittoria 

di Salamina, di eui anehe la ritirata terrestre era una eonseguenza. 
E dal eontrasto nasceva spontaneo il eommento17• Per questo Esehilo oso porre 

la seena dei Persiani a Susa, nella eapitale stessa dell'impero, feee eomparire l'om
bra di Dario a eondannare l'insensata impresa deI figlio, e infine mostro sulla 

seena 10 stesso re Serse, ehe, reduee dalla fuga in abiti dimessi, meseola i suoi la
menti eon quelli deI suo popolo. Anehe in Tirnoteo il eommento piu effieaee eon
siste nella rappresentazione finale (Pers. 186 ss.) deI re ehe, vista la flotta in fuga, 

si butta a terra bruttando il suo eorpo e sfogando un amaro lamento sulla sua 
sventura. Diffieilmente Simonide rinunzio ad una rappresentazione simile di tanto 

effetto. Proprio il rieordo della ritirata puo faeilitare in qualehe modo la eompren
sione deI trapasso a quel ehe e detto nei versi frammentari della eo1. II. Serse 
fugge verso quell'Ellesponto dove aveva eontemplato la grandezza deI suo esereito 
e della sua potenza, ma quanto era eambiato! Quanto amaramente risuonavano 
vere le parole di Artabano, quando seonsigliava il re a traversare 10 stretto! 

I 
Appunto nella eo1. 11 vorrei vedere una rievoeazione di quell'episodio, quale 

eommento effieaeissimo a tutta l'impresa disastrosa di Serse. 
Erodoto (7, 44ss.) narra ehe Serse, giunto ad Abido, volle vedere tutto il suo 

esereito e la sua flotta; gli Abideni gli eostruirono una loggia di marmo sopra 
un'altura, e il re di la pote eontemplare tutto l'Ellesponto eoperto delle sue navi, 
la spiaggia e la pianura di Abido eoperte dei suoi soldati. Davanti a quello stupendo 
spettaeolo si diehiaro feliee, ma improvvisamente seoppio in laerime, lamentando 
eon 10 zio paterno Artabano la preearieta della vita e delle eose umane. Non e 
chi non veda quanto eonvenga quell'episodio al mesto sentenziare di Simonide18• 
Quel segno premonitore della futura seonfitta e il eommento piu effieaee all'vßet� 
persiana: veramente ae-ne7C'IJ� fu la lingua ehe pronunzio quelle parole: v. 11 ae-n
[em�a] (forse eon 'YJ sopraseritto a Ba, da eonsiderarsi monosillabo, eome in eVavOea 
di v. 9) vwf-twv yAwaaav. Non si sa chi sia il soggetto, forse quello stesso ehe sta 
disteso su qualeosa di bianeo, v. 6 "e"Atf-teVO� Aeme[q:J, eioe il re: cf. Hdt. 7, 44 "at, 
7C(!Oemmot'YJr:o yae e7Ci 'JeOAWVoV e7C{r;'YJCJe� avr:q:J r:avr:n 7C(!OeU�e'YJ Al&ov AW'JeoV' .•• 
b{}avr:a w� leer:o ... Anehe eiheof-t7C[ eonviene bene19• Gli altri partieolari, ehe hanno 

fatto pensare all'editore alla deserizione di una festa, non si trovano in Erodoto, 

17 Un intervento personale deI poeta sembra di dover riconoscere in fr. 3, 6 ]Otllt "t.l.ev8-o[v 
e sotto quest'aspetto si puo anche giustificare l'integrazione <1TJetpdvwv nel verso seguente. 

18 Cf. fr. 6 D. 7. 9, ecc. 
. 

19 Pero l'aggettivo e corretto ne11'interlinea in wnowz[. Che il frammentino b sia da co11o
care nella Iacuna della co1. II e assicurato da11e fihre deI papiro. 
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ma potrebbero essere il frutto dell'immaginazione deI poeta, il quale avrebbe posto 
l'episodio ricordato da Erodoto dentro la cornice di una festa per aumentare il 
contrasto, rappresentando Serse mentre, in mezzo ai canti, col capo coronato, fa 
Jibagioni (v. 5 'A.dßet), fiducioso nell'esito dell'impresa2o• 

Il pensiero corre spontaneo anche ad una festa in Atene dopo la vittoria. Erodoto 
(8, 121 ss.) parla di sacrifizi agli dei e offerte di doni a Delfo, di corone di olivo a 
Sparta ad Euribiade e a Temistocle. Ma il singolare ('A.eIßet, "e,,'A.tfJ-bo�, 'IIwfJ-wv) 
malamente si riferisce ad un personaggio, anche di primo piano com� Temistocle, 
nella celebrazione festosa di un intero popolo. In ogni caso 1'incertezza non pre
giudica la tesi generale, che nell'elegia era cantata la vittoria di Salamina. 

Come autore di essa, viene subito in mente Simonide. Che fosse un poeta famoso 
mostrano incontestabilmente le numerose correzioni che compaiono dovunque nel 
papiro ; nel fr. 7 c'e una coronide ad indicare la fine di un componimento e l'inizio 
di un altro. Siamo di fronte ad una raccolta di elegie di un poeta importante, sul 
quale il lavoro filologico si era esercitato a lungo. D'altra parte un modo di senten
ziare e d'intervenire personalmente nel canto come quello notato in questi versi 
conviene ottimamente a Simonide, poeta di una personalita cosi spiccata da non 
accettare supinamente la tradizione in nessun campo, correggendo massime arcai
che e risolvendo gravi problemi con una maggiore profondita di sentimento e con 
un equilibrio pratico ammirevole. Per opera sua 1'elemento gnomico acquisto una 
maggiore estensione. L'intervento personale deI poeta nella lirica corale e tradizio
nale, e anche negli inni detti omerici 1'aedo, pur narrando epicamente un mito, 
interviene personalmente in principio e alla fine. Ma non deve neppur meravigliare 
di trovar questo in un'elegia ufficiale: canto pubblico era 1'ode corale, canti 
pubblici erano le elegie per Maratona e per Salamina. Anzi proprio questa viva 
partecipazione deI poeta all' evvenimento, con l' espressione dei sentimenti in un 
pacato sentenziare in cui la fede religiosa e filtrata attraverso un'umanita vasta e 
profonda, dovette essere la causa principale della vittoria di Simonide su Eschilo 
neHa celebrazione della vittoria di Maratona: questo era po eta piu rude e piu 
aspro, senza la duttilita psicologica dell'altro; quello, non questo, andava diretta
mente all'animo degli ascoltatori, che nell'ebbrezza deI trionfo non dimenticavano 
la dovuta compassione e riconoscenza verso gli artefici della vittoria e la proclama
vano pubblicamente per bocca deI poeta. 

«Zeus solo possiede il rimedio per tutte le cose» suona un frammento elegiaco 
di Simonide (87 B = 66 D), e in maniera simile un altro (82 B = 63 D): <mon 
subir danno in nuHa e di Dio solo, come 1'aver successo in tuttO». Entrambi con-

20 Per il plurale XatT'I}[tlJ't]v xaet![aaat, (per la metrica cf. co1. I 7) con riferimento ad una 
sola persona cf. Hom. ll. 10, 15; 14, 175; Pind. N. I, 14; Bacch. 17, 105. Epico e l'uso di 
xae[et, riferito ad una parte deI corpo (( bello))): x. "de'Y}, {te-rwnov, ne6awnov ll. 22, 403 ; 16, 
798 ; 1 8, 24, x. {ttAea Arch. 10, I D. Ho integrato considerando il v. 8 un esametro. Cib e 
assicurato dal v. IO, ehe e evidentemente un esametro, come e un pentametro il v. II. Dunque 
i versi pari sono esametri. v. 9 evavfHa e trisillabico; altrimenti mancherebbe la cesura 
pentemimera e ci sarebbe soltanto Ia tritemimera. 

. 
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. vengono bene alle elegie patriottiehe: il poeta eommenta la sorte dei soldati eaduti 
e eerea di eonsolare i parenti e i eoneittadini addueendo la preearieta della eondi
zione umana. Pu<'> essere una sempliee eoineidenza, ma non posso fare a meno di 
notare la possibilita ehe nel nostro papiro, fr. 6, 8, dove si leggono le lettere ]e,uax[, 
ci fosse proprio la sentenza deI fr. 87 B = 66 D :  ZeV� nav'U.ov avro� cpaJe,uaxla 
,uoVvo� lXel. I numeri pari dei versi dell' esiguo frammento, eome ha notato l' edi
tore, sembrano eontenere appunto i pentametri. Questo paeato sentenziare sulla 
sorte dell'uomo, ehe nella sua fragilita e eapaee di eompiere imprese grandiose 
sorretto dai nobili sentimenti della liberta e della patria, andava diritto al euore e 
rasserenava nell'ideale il dolore deI momento. Tale grazia e tale souplesse sono 
proprie dell'arte di Simonide ed escludono, per esempio, ehe sia Esehilo l'autore 
dei nostri frammenti. 

Tra i frammenti non aneora menzionati lIDO e degno di molta attenzione, il 
fr. 27, ehe eontiene alcune lettere finali di una eolonna (in v. 1 integro lJ"01rl'O : 
cf. fr. 3, 8) e l'inizio di aleuni versi di una seeonda colonna. 
eo1. II 621 ß[ ]nroAe[,u 

10 

6 ego 8/9 ego 1l/12 ed. 

r��[ ]aea[ 
ocpe' ano ,uev M'I]I5[ wv 
"al IIeeawv '  Llweov 15[(e) 
natat "al 'HeaxM?V�[ 
oE] 15' end e� nel5tov [ 
el]�wnol l5' lcp[ a ]ve� 

]eeau[ . ] . v![ 

L'editore ha pensato ad una battaglia terrestre in eui si seontrarono Persiani e 
Spartani. Senza dubbio i nail5e� ' Llweov "al 'Hea"Äiov� sono i Peloponnesiaei, 
seeondo una eireonloeuzione gia illustrata a proposito deI fr. 31, ma neMov mi fa 
pensare aBa pianura di Maratona. Alla battaglia ehe avvenne cola gli Spartani 
non parteeiparono; anzi, riehiesti di aiuto, rifiutarono addueendo la seusa ehe 
potevano useire in guerra solo eol plenilunio (Hdt. 6, 106). I,a vittoria di Maratona 
fu merito tutto degli Ateniesi, ehe ebbero solo l'aiuto, per partieolari ragioni, 
di un eontingente plateese (Hdt. 6, 108). Ma gli Spartani dopo il plenilunio si 
affrettarono a raggiungere Atene e, benehe fossero arrivati in ritardo per parteei
pare aBa battaglia, I,ueteovro ö,uw� ße�aaaßal roV� M�&v� ' iAß6vre� l5e e� TOV 
Magaßwva iße�aavro. /leu}. l5e alviovu� 'Aß'YJvatov� "al ro lleyov avrwv anaAAaa
aovro ontaw. A questo partieolare credo ehe si riferisea il nostro frammento. 
Interpreto i vv. 11 ss. eos1: ed essi quando giunsero nella pianura e furono spetta
tori deI eampo di battaglia, meravigliati lodarono grandemente gli Ateniesi. 
L'ammirazione e Ie lodi degli Spartani per i vittoriosi Ateniesi sono un eommento 
effieaeissimo aHa grandezza c1ell'impresa. 

21 Precedono lettere di 5 versi, ma disgraziatamente l'inizio e stato divorato da una lacuna. 
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Quanto ai partieolari, cf. Horn. 11. 15, 653 etaw:rrot �' 8yeyo'V'r:o yewy, quindi = et� 
oma f/Jayey = 8f/JaY'YjO'ay. L'aeeento aeuto su M forse vuole indieare la lettura 
�' ef/Jayey. Nel v. 6 poteva esserei qualeosa eome #[e�aaa#at] :7lTOU[,uoV . . . .  T6:7loy 
(eon #e'Yj- monosillabo; forse un pentametro, perehe sembra un esametro il v. 9). 
In 0f/Jea di v. 8 si potrebbe vedere una finale in relazione eol desiderio degli Spar
tani. Ma e inutile voler preeisare troppo: basta il eonfronto eon Erodoto per eon
cludere ehe qui molto probabilmente abbiamo un pezzo della famosa elegia di 
Simonide per i eaduti di Maratona. E la eonelusione e eonfermata dal fatto ehe 
nel papiro e'era, eome abbiamo visto, 1'elegia per la vittoria di Salamina. Infatti 
la eoronide ehe presenta il fr. 7 prova ehe il papiro eonteneva una silloge delle 
elegie di Simonide. ehe queste fossero raeeolte in un libro a parte mostra 10 sehol. 
Arist. Pae. 736, dove vien eitato un distieo di Simonide per doeumentare un'imita
zione di Aristofane eon queste parole: 1ttletl ELpWY{&V 8'X TWY • EJ..eyetwy22• E' da 
eredere ehe l' ordine delle poesie fosse eronologieo, almeno per quelle ehe eelebra
vano avvenimenti storiei. Pereio i primi due versi deI fr. 7 (restano solo due lettere 
all'inizio) dovrebbero essere gli ultimi dell'elegia per Maratona, altri due (resta 
qualehe lettera) i primi due dell'elegia per Salamina, a meno ehe si dia il easo, 
difficile ma non impossibile, ehe il fr. 7 provenga da un luogo lontano deI papiro 
rispetto ai frammenti piiI ampi ehe abbiamo attribuito alle due elegie per Maratona 
e per Salamina. 

Degli altri frammenti darei volentieri alla prima poesia, quello, gia citato, con
tenente 1'immagine degli alberi abbattuti da legnaioli in un boseo per deserivere 
1'ampia faleidia dei eombattenti. Il paragone si addice meglio ad una battaglia 
terrestre, anche per la riproduzione deI motivo deI rumore ehe e presente nella 
similitudine omeriea imitata da Simonide. Per il fatto ehe erano menzionati dei 
eavalli (se realmente era eosi) nei fr. 8 e 19, non si puo senz'altro affermare ehe 
essi riguardano la battaglia di Maratona: anehe nell'elegia per Salamina, abbiamo 
detto, poteva esserei parola della ritirata dell'esereito terrestre di Mardonio. Alla 
battaglia di Maratona 0 di Platea si riferira la eitazione di Simonide (fr. 66 D) 
�vJ..a 'Xat ;..aov� 8mßa).).WY, trovata in un eommento all'Iliade, Ox. P. 1087 eol. II 
39 (vol. VIII p. 105), a documentazione della forma J..clO� «sasso)). Probabile e 
1'appartenenza alI'elegia per Maratona deI fr. 81 B = 61 D riportato a p. 62; 
aneor piu probabile quella deI Ir. 82 B = 63 D p'Yj�ey apaereLY 8aTL #eov "at :7lclYTa 
'XaToe'!?ofw, riportato da uno scholion a Greg. Naz. II or. in Iulianum 169 D. Nel 
passo di Gregorio (35, 705 Migne) apaeTayeW signifiea « peccare)) in senso morale : 
essere senza peccato, dice l'autore, e al di fuori della natura umana, ma ravvedersi 
dopo il peeeato e migliorare e dell'uomo buono. Non clissimile e il senso in Phalar. 
epist. 129, ma in Simonide (riportato dallo scholion eon un semplice «anehe)): 
UyeL �e "at ELpWYt�'Yj�) e diverso; si commenta, credo (v. p. 73s.), la morte dei 
caduti in battaglia: solo Dio e immortale e non subisee affatto perclite ed ha un 

22 Vedi Wilamowitz, S. u. S. 144. 
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successo completo; percio la perdita dei valorosi combattenti sia sopportata cO] 
rassegnazlOne ... 

Dopo la citazione delI' esametro nello scholion si leggono queste parole : Aiyet'at 
(Je vnee e;metaXtA.tov� pev u{}va:vat növ IIeeaoyp avnp Maea{}WVt, 'A.{}'Yj'pa{wv (38 
beat'ov xai e'Lxoat neo� t'oi� Bvvea, xat at'eat''rJYov Eva t'Ov Et'rJGtxMa. Queste notizie, 
che trovano riscontro in Hdt. 6, 1 14 e 117 e che non servono affatto ad illustrare 
il testo di Gregorio, sono in relazione con la sentenza simonidea. Ma. non ci si vede 
a]tro rapporto se non ammettendo che essa si riferisca ai eaduti di Maratona. 
E dunque eonfermata la veridicita della notizia eontenuta nella prima parte dello 
scholion, ehe il verso proviene da una poesia di Simonide Ent t'o'i� Maea{}wvt neaovat 
t'wv 'A.{}'rJva{WV23. Che poi il verso eompaia anche nelI'epigramma per i morti di 
Cheronea riferito da Dem. cor. 289, questo non depone contro l'autenticita simoni
dea, anzi eonferma l'interpretazione data della sentenza : 

8 ss. Enet {)v'rJT:oi� EX Llto� fjlJe xe{at�. 
P'rJlJev upaeuiv Eau {}ewv xai nallt'a xat'oe{}of5v, 

EV ßtot'fj (= av{)eaJ7Cov ovm) p,oieav (J' ovu qmyeiv lnoeev. 
Non voglio entrare nei particolari deI problema riguardante quest'epigramma24 

ne voglio attribuire a Simonide i tre versi eitati, ma mi pare ehe l'anonimo epi
grammatista abbia imitato Simonide, il maestro deI genere, ampliandone il pen
siero e riproducendo un verso intero. 

Naturalmente VOITemmo sapere di phI su questi insigni documenti della storia 
e della poesia greca, ma speriamo in altri doni dell'Egitto. 

23 Cib e negato per esempio da Schmid-Stählin, op. cit. I 1, 509 n. 4, anche per il fr. 81 B 
= 61 D citato a p. 62. La poesia propriamente e detta nello scholion «epigramma)), ma e 
da intendere «elegia)). 

24 Vedi Bergk PLG II 331-335. 
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