
P. Bodmer XLVII: un acrostico alfabetico 
tra Susanna-Daniele e Tucidide 

Di Antonio Carlini e Micheie Bandini, Pisa 

I. Nota sui duefasäcoli contenenti P. Bodmer XLV, XLVI, XLVII 

e P. Bodmer XXVII 

U na deserizione dei manufatto a eui appartiene P. Bodmer XLVII edito 
ora per la prima volta da Miehele Bandini e stata gü'i proposta nell'Introdu
zione all'edizione degli altri testi ehe aeeompagnano I' Aerostieo alfabetieol. La 
rappresentazione sehematiea e questa: 
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Cf. A. Carlini, 11 papiro di Tucidide della Bibliotheca Bodmeriana (P. Bodmer XXVlI), Mus. 
Helv. 32 ( 1975) 33ss. (= Papiri letterari greci, Pisa 1978, 67s.); A. Carlini e A. Citi, Susanna e la 

prima visione di Daniele in due papiri inediti della Bibliotheca Bodmeriana: P. Bodm. XLV e 

P. Bodm. XLVI, Mus. Helv. 38 ( 1981) 8 l ss. Sul problema (assai dibattuto) dell'origine dei 

Papiri Bodmeriani si puo ora vedere Papyrus Bodmer XXXVlll. Erma: 11 Pastore (I-Ill 

visione), edito eon introduzione e eommentario eritieo da A. Carlini (con la eollaborazione di 

L. Giaeeone), Appendice: Nouvelle description du Codex des Visions par R. Kasser, avee la 
eollaboration de G. Cavallo et J. van Haelst (Cologny-Geneve 1991) 29 n. 4; Append. 120s. Nel 

lavoro The Pachomian Monastic Library al lhe Chester Beatty Library and the Bibliothi!que 

Bodmer (The Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, Oeeasional Papers 19, 
1990, 1-27), teso a dimostrare ehe i Papiri Bodmeriani eostituiseono il fondo piu importante 
della prima biblioteea monastiea fondata nell' Alto Egitto da Paeomio all'inizio dei sec. IV 
d.C., James M. Robinson si pone anehe il problema (4-5) della presenza di «non-Christian 

texts in a monastie Iibrary, such as the Homerie and Menander material .. e giustifiea questa 

presenza dieendo ehe puo trattarsi di materiale Iibrario ehe e entrato nella biblioteea «as gifts 
from outside, perhaps eontributed by prosperous persons entering the Orden,. Robinson 
nomina Omero e Menandro, non nomina Tueidide, ma proprio Tueidide (P. Bodmer XXVII) 

ehe eonvive in uno stesso faseieolo con Susanna e Daniele mostra ehe si tratta di produzione 
interna, non venuta da fuori eome dono. Chi ha eopiato I'inizio dei VI Iibro di Tueidide, 

utilizzando fogli lasciati Iiberi da chi aveva interrotto la trascrizione di Daniele, aveva da
vanti a se un esemplare dell'opera tueididea. I testi c1assiei appaiono dunque perfettamente 

integrati nel fondo dei Papiri Bodmeriani. 
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Come appare nello schema, so no ricostruibili due fascicoli, ciascuno di tre 
bifogli sovrapposti; il prima ternione ha perduto i due fogli iniziali. Ce conti
nuita di testo tra l'uno e I'altro fascicolo: la saldatura e assicurata dal versetto 
53 di Susanna che comincia a f. 6b e continua a f. 7a. Se il prima fascicolo non 
poteva che essere un ternione, il secondo, a rigore, potrebbe aver perduto uno 0 
piu bifogli centrali; conviene per<'> dire che sono i primi due righi della pagina 
di un foglio conservato (8b) che sono stati presi a modello per quella sorta di 
esercizio di trascrizione che troviamo nella parte superiore della pagina che 
ospita l'acrostico alfabetico (f. IOa)2. 

I due fascicoh Bodmeriani probabilmente non sono mai entrati a far parte 
di un codice vero e proprio, non sono mai stati legati insieme: erano stati 
preparati, con altri, per la trascrizione, affidata a mano professionale, di testi 
veterotestamentari (noi abbiamo dall'inizio Susanna che figura come I Visione 
di Daniele, ma i due fogli iniziali perduti potevano contenere parte di un altro 
testo); la trascrizione di Daniele si e per<'> interrotta bruscamente per cause a 
noi sconosciute e sono rimasti cosi bianchi i tre fogli finali dei secondo fasci
colo; anche nell'ipotesi della perdita di uno 0 piu bifogli centrali, si deve 
sempre postulare I'incompiutezza della trascrizione di Daniele. 

La mano che ha vergato Susanna-Daniele pu<'> essere attribuita all'inizio 
deI sec. IV, se non alla fine dei sec. 111; a distanza di qualche tempo un altro 
scriba ha utilizzato il secondo fascicolo nei due ultimi fogli liberi per iniziare la 
trascrizione in una matura cancelleresca dei VI libro di Tueidide3. Si pu<'> 
pensare ehe 10 seriba, impegnato in un programma di traserizione piu ampio, 
sia andato oltre il 3' capitolo dei VI libro di Tucidide in un altro fascieolo, ma 
nulla e rimasto. 

Ai due seribi di buona qualifieazione professionale ehe hanno eopiato 
rispettivamente Susanna-Daniele e Tucidide si contrappone la mano rozza che 
ha vergato I'acrostieo alfabetieo nel foglio centrale di destra dei seeondo fasci
cola (f. lOa), affrontandolo ai versetti 16-20 di Daniele I. Anehe se mancano 
prove, sembra verisimile ehe P. Bodmer X LVII venga come terzo, che eioe 10 
scriba abbia aggredito l'unico fogho rimasto libero e l'abbia sfruttato per la sua 
privata traserizione la cui ampiezza era faeilmente ealcolabile (24 righi). 

E. G. Turner nell'importante volume The Typology of the Early Codex4 
propone una sua diversa ricostruzione dei manufatto Bodmeriano e anehe 
dopo l'edizione deI papiro di Tueidide (P. Bodmer XXVII) mantiene dubbi 
sull'esistenza dei due faseieoli individuati come ternioni: «Parts of two or 
possibly three gatherings survive. Gathering l and the beginning of 2 eontain 
Susanna in Greek. It is followed by some other apoeryphal work, and then the 
beginning of Daniel, perhaps extending into gathering three. After a blank 

2 Cf. A. Carlini e A. Citi, Mus. Helv. 38 ( 1981) 82 n. 4; M. Bandini, infra p. 161. 
3 Cf. A. Carlini a A. Citi, Mus. Helv. 38 ( 1981) 83. 
4 University of Pennsylvania Press 1977, 8 1. 
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page, Thucydides VI, 1-3, was copied, breaking off where the gathering ends. 1t 
is impossible to say whether the whole of Thucydides VI would have been 
copied in a series of subsequent gatherings. [Addendum 1975. The Thucydides 
section and a note on the other contents have now been published by A. 
C arlini, Museum Helveticum 32 (1975): 33ff. Carlini represents the g atherings 
as <terniones). On an earlier personal inspection I could not satisfy myself that 
this was the correct m ake-up, and I believe other reconstructions to be pos
sible, but shall not argue them here.]» 

La descrizione diversa che dei manuf atto Bodmeriano da E. G. Turner ha, 
forse, una spiegazione: nell'occasione della preparazione dell'edizione di Su
s anna-Daniele, hanno potuto essere collocati alcuni ampi frammenti prima 
v aganti e questa collocazione, che ha consentito in alcuni casi l a  parziale 
ricomposizione, in altri la  piena reintegr azione di cinque fogli (ff. 4ab, 5 ab, 
6ab, 7ab, 8ab), esclude l a  presenza di un terzo fascicolo. Tra Sus anna e D aniele 
non si interpone alcun a opera apocrifa; tr a Susanna e Daniele c'e piena conti
nuita, come si puo vedere da cio che si trov a all a  fine dei testo di Susanna (f. 
7b), il titoletto (öpucrv; ß) che si riferisce in realta alla I Visione di Daniele, il 
cui testo inizia nella pagina successiva. La  collocazione di Susanna prima 
dell'inizio di D aniele, attestata dal manufatto Bodmeriano, e presuppost a gia 
dal Commento a Daniele di Ippolito e probabilmente da Origene, e verificabile 
fisic amente, oltre che nelle antiche versioni, nei piu import anti maiuscoli (B A 
Q). Solo in Girolamo, in un maiuscolo t ardo (V) e in alcuni minuscoli, J'episo
dio di Susann a viene posto alla fine di Daniele, prima di Bel et Dr aco5. La  
trascrizione di Daniele non poteva estendersi a un terzo fascicolo, come dice 
Turner, perche la seconda meta dei secondo fascicolo e occup at a dall' acrostico 
alf abetico e da Tucidide. 

La  compresenz a di testi cosi divers i nel manufatto Bodmeri ano e senza 
dubbio singolare; si e sempre proposto il confronto con il codice miscellaneo 
P. Barc. Fond. S. Luca Evangel. 149-157 + Duke University P. Robinson inv. 
201, costituito da 28 fogli, che contiene parti della I e della 11 Catilinaria di 
Cicerone, il Psalmus responsorius in latino, una anafora, una preghiera euc ari
stica e altri testi cristiani in greco, il poemetto Alcestis in latino, m a  va fatto 
presente che i fascicoli Bodmeriani non costituiscono una miscellanea 'organi
ca', data J' assenza di un piano editoriale, non costituiscono una miscellanea 
'disorganica' data la  profonda diversita di mani attive in tempi diversi. Corret
tamente A. Petrucci colloca il manufatto Bodmeriano tra i casi «di apparenti 
miscellanee»6. Resta in ogni caso la  presenza reale di un manoscritto tucidideo 
nella bibliotec a, dal prevalente contenuto biblico e patristico, di un centro 

dell' Alto Egitto. Il nostro scriba, copiando da quell'antigrafo i primi tre capi-

5 Cr. A. Carlini e A. Cili, Mus. Helv. 38 ( 1981) 865. 
6 A. Pelrucci, Dal libro unilario al libro miscellaneo. in Tradizione dei classici. Tra�(ormaziolli 

della cultura. a cura di A. Giardina, Sociell! romana e impero lardoanlico IV (Roma/Bari 
1986) 1785. 
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Tavola I. P. Bodm. XL V/XLVI/XL VII, fase. II 

sinistra: f. 9b! (Dan. I, 16-20), destra f. 10a! (massime morali) 
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Tavola 2. Pap. Bodm. XLVII, cf. Tav. I, destra 
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toli dei VI libro, ci ha fatto conoscere le radici antiehe di un ramo tradizionale 
'eccentrico', prima nota solo da un manoscritto recentior e dalla traduzione dei 
Valla7. 

A. C. 

7 Cf. G. B. Alberti, Problem i di critica testuale (Firenze 1979) 10ss. 

2. Edizione critica e commento di P. Bodmer XL VlJ* 

Il testo qui considerato occupa il recto dei quarta fogho di un ternione 
proveniente probabilmente da una localitä dell' Alto Egitto a est di Nag Ham
madi 1 e contenente an ehe, vergati da mani ben diverse, il testo biblico di 
Susanna (I, 53 't00� uhiotJ� - fine), Daniele (I, 1-20 Kui 'tOu�) e, dopo un foglio 
bianco ehe segue le nostre esortazioni morali, l'inizio dei VI libro delle Storie 
di Tucidide 2. 

Il fascicolo ha perduto il margine esterno con parte della superficie scritta, 
ma due fogli integralmente conservati dei fascicolo precedente, recanti il testo 
di Susanna, consentono di conoscere le misure originarie dell'intero foglio, di 
cmI5,5xI8. 

La scrittura dei nostro testo, disposta a piena pagina, e diritta. Dato I'an
damento molto irregolare dei rigo, non e definibile un rapporto fra rigo di 
scrittura ed interlineo; quest'ultimo e ora ampio, ora dei tutto inesistente. Le 
lettere, ad eecezione di I, P, <1>, tp, n, si possono riferire ad un modulo qua
drato, nel quaIe sono inscrivibili anehe le rotonde E, e, 0, c. Il bilinearismo e 
interrotto solamente dal <1>, ehe si prolunga sia superiormente ehe inferior
mente; talvolta 10 Y interrompe l'allineamento con la parallela superiore. L'a
spetto generale della scrittura e sobrio, eon forme un po' rigide. Pur nella 
rozzezza dell'esecuzione, sembra collocarsi nel clima grafico della cosiddetta 
maiuscola bibliea, sebbene non possa essere inserita nel suo canone per I'as
senza di contrasto nello spessore dei tratti a diverso andamento e per 10 Y, ehe 
non oltrepassa la parallela inferiore. L'omega tende ad assumere la forma ad 
ancora (v. versi 8 e 17); tal volta il tratto orizzontale eentrale dell'epsilon esce 

• Un ringraziamento particolare va al prof. Antonio Carlini, ehe mi ha affidato questo lavoro e 
mi ha assistito in ogni sua parte; poi a M. Aubineau, F. E. Consolino, E. Giannarelli, J. Irigoin, 
S. Lilla e F. Maltomini, ehe mi sono stati generosi di osservazioni e eorrezioni. 
Sul problema dell'origine dei Papiri Bodmeriani, cf. supra p. 158 n. I. Qualehe elemento utile 
aHa diseussione porta ora anehe P. Bodmer XL VII, dato ehe le esortazioni morali in versi 
sono rivolte a un destinatario femminile. Sulla fondazione di ordini monastiei femminili in 
Oriente nel sec. IV informa l'Introduzione all'edizione dell'/tinerariu m Egeriae, a eura di 
Nieoletta Natalueei (Firenze 1991) 17 nn. 4 1-42, eon bibliografia preeedente. 

2 Per I'edizione dei due testi bibliei e del testo tueidideo, cf. supra p. 158 n. I. 

11 * Museum 
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dal cerchio ideale (ai versi 6, 13, 14 e 21). Non e impiegato nessun segno 
diacritico, salvo le paragraphoi che distinguono i 24 versi in 6 quartine. In 
qualche caso sembra affiorare la tendenza alla separazione delle parole. Pre
senti i compendi dei nomina sacra KC e GC (ai versi 5, 8, e 15). 

La scrittura, che chiaramente non e opera di uno scriba di professione, e 
databile probabilmente alla seconda meta de I IV secolo. Cf. P. Bouriant 5; 
P. Oxy. XIII 1600; P. Ant. I P. 

In alto nel fogho, al di sopra dell'acrostico, e trascritto da altra mano il 
testo di Daniele I, 5 (Kai ÖtEcaSEv . . .  1PU1tESll<; 10), interrotto all'inizio dei terzo 
rigo. Questa stessa mano aggiunge al di sotto: 01t(o<; 10 K(Upi)cp öOsu< V > 
öwao[).1EV (cf. Apocalisse 19, 7 ÖWaW).1EV Tr,V öOsuv m'r,0, sc. KUP1CP 10 ,)E0 
T]).1WV; ma si tratta di una locuzione diffusa nel Vecchio e Nuovo Testamento). 
Segue il nostro testo, consistente, come si e detto, in una serie di esortazioni 
morah disposte in forma di acrostico alfabetico e trasmessoci, per quanta ho 
potuto accertare, in quest'unico testimone. 

aywvu KE1).1Evov ßAE I a j1t[ 
ßÖEAuaaou rcuvca KOa).1tKa rc[ 
YEVOU KUA" YEVOU ao<p" U).1[ 
öOsuv AUßE Tfj<; 1tUP,)EVOU lli�[ 

5 EV K(Upi)cp KUUXW).1EVll <pUAuaaE ).1,,[ 
ST111laOv w<; eXEt T] ypU<PT] 11luyI 
�t)o<; yAUKU!Vj ).1f:1'ayuTCll<; Kai [ 
t)upaEl ,)(E)0 1:0.. 1:Ti<; aK).1Ti( <;> TTl!ajpoua[u 

{ÖOU vOllaov w<; cro<pT] 1:a PT][).1uca 
10 KUAO < v > YU).1EIV 1:r,v rcUP,)EVOV [ 

AUMIV ).1E,)' ayvtiu<; ).1E1:pwa[ 
).10vT]V AUßEIV Kui lOU<; 1:P01t[ OU<; 

V1Kll<P0P0<; Yf:VOU KUATi < <; > a,)AT]q[ EW<; 
SEV1SE 1:0< V > rcEV1l1:U, xuipou 1:O [ 

15 Cl yap AOY0<; 1:0U K(upio)u a1t�ouaw[ 10<; 
1t<la1 Ö1ÖOU<; rcupouaiq,[ v 

Pll1:W<; vOllaov w<; ao[ <PT] 
ao<piuv eXElv Kui ayaTC1][v 
1:T]v rcupt)Eviuv ci KpU'"�[T]aEt<; 

20 U1t0).10Vr,v Kui ayaTCllv [ 

<pUAuaaE 1t<laUV eV1:0A["V 
3 Cf. G. Cavallo, Ricerche sul/a maiuscola biblica (Firenze 1967) tavv. 43. 47-48 e pp. 65. 67. 
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5 <jlUAu<;E pap. 6 sTjTT!aEV pap. EXt pap. 8 uupat pap. 
18 EXtV pap. 

I 0 YU�ll v pap. 
23 flE'tuYVtU<; pap. 

II AUA1VflE'tUY-
VlU<; pap. 12 �HJlVTjV pap. Außt v pap. 

I ßAEllouau conieci: ßAEllE Aubineau 7 ll\a'tEw<; sive EAll\80<; Aubineau 10 KpElaaov 8E fl� 
conieci e.g. I I  flE'tpouau Carlini: flE'tP\W<; Aubineau 13 KaA�<; aUA�aEw<; conieci: KUAw<; 
aUA�auaa Lilla 24 Ei<; wo<; aiwvu<;, afl�v conieci e.g. 

Gli acrostici si diffondono nella letteratura greca a partire dall'eta ellen i
stica; nella forma alfabetica sono pero di diretta derivazione giudaica (cf. le 
Lamentazioni di Geremia; Proverbi 31, 10-31; Ecc1esiastico 51, 13-29; i Salmi 
9. 24. 26. 110. 111. 118. 144) e trovano spazio soprattutto nella poesia cri
stiana4. Acrostici alfabetici cristiani nella letteratura greca antica sono l'lnno 
di Metodia d'Olimp05, il carme I 2, 30 di Gregorio di Nazianzo6, i testi di P. 
Bouriant 1 (IV sec.)?, P. Amherst I 2 (IV sec.)8, P. Bero!. inv. 8299 (IV sec.)9, 
P. Köln IV 172 (inv. 3261, dei IV-V sec.)IO. 

La letteratura bizantina ne offre un gran numero 1 I. Nella letteratura latina 
celebre il Psalmus contra partem Donati di S. Agostino; sono autori di acro
stici alfabetici Commodiano, Ilario di Poitiers, Sedulio, Fulgenzio di Ruspe, 
Venanzio Fortunatol2. 

4 Esempi di acrostici alfabetici nella letteratura greca non cristiana sono i carmi dell'Antologia 

Palatina IX 385 (Stefano il grammatico), 524 e 525 (inni adespoti a Dioniso e ad Apollo, 
composti intorno al 500 d.C.); P. Oxy. I 15 (sec. III d.C), XV 1795 e XLII 3004 (sec. I d.C). 
Serie di acrostici sono poi trasmesse fra le sentenze attribuite a Menandro, v. S. Jaeke!, 
Menandri senlenliae (Lipsiae (964) IX 7s. 12s. 20. In generale sugli acrostici v. E. Graf, 

Akrostichis, RE I ( 1894) 1200- 1207; A. Kurfess/Th. Klauser, Akrostichis, RAC I ( 1950) 235-
238; J. Werner, Akrostichon, Der kleine Pauly I ( 1964) 222s.; F. Dornseiff, Das Alphabet in 

Mystik und Magie (Leipzig/Berlin 2 1925) 146-151; E. Vogt, Das Akrostichon in der griechi

schen Literatur, Antike und Abendland 13 ( 1967) 80-95; E. Courtney, Creek and Lalin 

Acrostichs, Philologus 134 ( 1990) 3-13. Sugli acrostici alfabetici v. D. N. Anastasijewic, Alpha

bete, BZ 16 ( 1907) 479-50 I; e in particolare su quelli parenetici id., Die paränelischen Alpha

bete in der griechischen Litera/ur (Diss. München 1905). 
5 Cf. M. Pellegrino, L'inno dei Simposio di S. MelOdio mar/ire (Tori no 1958). 
6 MG 37, 908-9 10. A Gregorio sono attribuiti anche altri due alfabeti parenetici non compresi 

ne! Migne, v. M. Geerard, Clavis Pauum Craecorum (Brepo!s, Turnhout 1974) vol. 11, p. 193 
(CPC 3040 e 3041). L'attribuzione e incerta, ma sono comunque antichi. 

7 P. Collart, Les Papyrus Bouriant (Paris 1926) 17-27. 
8 The Amherst Papyri, ed. B. P. Grenfell/A. S. Hunt, part I (London 1900) 23-28. 
9 C Schmidt/W. Schubart, Altchristliche Texte, BKT VI (Berlin 1910) 125s. 

10 Kölner Papyri, Band 4, bearbeitet von B. Kramer, C Römer und D. Hagedorn (Opladen 1982) 
35-56. 

I I Nella produzione bizantina e da collocare anche un acrostico alfabetico trasmesso nei codici 
al termine dell'Antho!ogium di Stobeo, ma ritenuto da Hense aggiunta posteriore all'etil di 
Fozio: v. O. Hense, Joannis Siobaei anthologii libri duo posteriores (Berolini 1974) III 1144ss. 

12 Cf. anche un inno dei IV secolo alla Vergine Maria in G. H. R. Horsley, New Documenls 

J!lustrating Early Christianity 11 (North Ryde 1982) 141- 146. 
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Sul piano dei temi trattati, al nostro testo possono esse re avvicinati quat
tro carmi di Gregorio Nazianzeno di esortazione alle vergini (Carm. I 2,1-4)13 
e I' Esortazione ad una vergine di Evagrio Pontico 14. Quello della verginita e 
poi uno dei maggiori temi della letteratura greca ascetica dei IV secolo; vi 
scrissero ancora, fra gli altri, Atanasio di Alessandria, Gregorio di Nissa, Basi
lio di Ancira, Giovanni Crisostomo. 

Ma I'originalita deIl'acrostico dei papiro Bodmer rispetto a tutta questa 
letteratura sembra consistere nel suo rifarsi, forse direttamente, a temi e lessico 
dell'epistolario paolino, in misura maggiore di quanta non sia naturale atten
dersi in questo tipo di testi. 

Il prima verso dell'acrostico richiama il tema della vita cristiana come 
uywv, presente molte volte in S. Paolo (Phi I, 30; 1 Ti 6, 12; 2 Ti 4, 7; cf. in 
particolare Hb 12, 1 TpeXW/lcv TOV 1tpoKd/lcvOV T]/lLV uy&vu). L'espressione EV 
KUpte!> KUUXW/leVll, al v. 5, riecheggia 1 Co 1, 31 e 2 Co 10, 17 0 KUUXW/lcVOC; EV 
Kupicp KUUxucr1)wI5. La iunctura dei v. 20 U1tO/lOVJ1v Kui UYU1tllv e tipicamente 
paolina: cf. 1 Ti 6,11; 2 Ti 3,10; I Th 1,3; 2 Th 3, 5; Tit 2, 2; 1 Co 13,7. AI v. 9 
(e probabilmente anche al v. 17) WC; cro<pT] richiama Eph 5, 15 1.111 ffiC; UcrO<pOl 
UM' ffiC; cro<poL Ancora ß8cAucrcrccr1)m (= abominari, come al v. 2), KOcr/llKOC; (v. 
2), uyvdu (vv. 11 e 23) e PllT&C; (v. 17) sono termini presenti nel NT soltanto in 
S. Paolo; e la chiusura dell'acrostico e quasi formulare nelle lettere paoline: cf. 
Gal 1, 4-5 ; 1 Ti 6, 16; Hb 13,21; 2 Ti 4, 18. 

Tra i valori espressi nell'acrostico nell'ambito della 1tup1)cviu, ha partico
lare risalto quello della cro<piu (vv. 3. 9. 17. 18, e cf. anche il v. 6 ST]Tllcrov ffiC; 
�Xcl T] ypu<PT]). Cio potrebbe far pensare ad un ambiente gnostico; si ricordi ehe 
la stessa biblioteca ospitava, insieme al nostro, un testo come la Visione di 
Doroteo, di ispirazione non lontana da testi gnostici 16. 

Prima di passare ad aicune osservazioni puntuali resta da affrontare un 
ultimo probierna, quello della struttura metrica dei nostro testo. Si tratta ine
quivocabilmente di versi giambici, sia pure con varie irregolarita spiegabili 
con l'attenuarsi dei senso della quantita 17. Non possono pero essere trimetri, 

13 MG 37, 522-642. 

14 CPG 2436, v. H. Gressmann, Nonnenspiegel und Mönchsspiegel des Evagrios Pontikos (TU 
39, 4) (Leipzig 1913) 143- 165. All'eta bizantina appartiene una serie di O,iXOl rcupmVE'rlKOi 

trasmessi sotto il norne di Giovanni Crisostomo: v. I. B. Pitra, Juris ecclesiaslici Graecorum 

hislOria et mOllumenta II ( Romae 1868, risl. 1963) 170 (� CPG 4746). 
15 L'espressione deriva da Geremia 9, 22-23. Nel NT per<'> i termini Kuuxaoum, KuuXllllU, 

KUUX1l0l� sono usati solo da S. Paolo, eecett uati due easi nella lettera di Giacomo. Cr. 

c. Spieq, Note di lessicograjia neolestamentaria I (Breseia 1988) 874-883. 
16 Cr. The Vision 0/ DorOlheus (P. Bodmer 29). ed. by A. H. M. Kessels and P. W. van der Horst, 

VChr 4 1  ( 1987) 3 13-359. 
17 Cf. Grenfell e Hunt a proposito di P. Amherstl 2 (op. eil. a nota 8) 24: «The hymn belongs to a 

period of transition when the old principles of prosody were giving way, and the new ones 

were asserting themselves, but as yet everything was fluetuating and uneertain.» Cr. anehe 
M. Pellegrino, op. eil. (a n. 5) 32; C. Sehmidt/W. Sehubart, op. eit (a n. 9) 126; Köhler Papyri, 

Band 4, eil. (a n. 10) 39ss. 
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troppo brevi, come dimostra il v. 5; I'ipotesi piu probabile e che si tratti di 
versi giambici di tre metra e mezzo come quelli adoperati da Metodio 
d'Olimpo e da Gregorio di Nazianzo (Carm. II I, 30)18. 

v. I Probabilmente ßAB1tOUOU, cf. Ignat. Oiac., Oe Adami lapsu ( M G  117, 
1164) 'Aywvw;, (it)AU Kui 1tUAUtOIlU1:U ßAB1t(üv. Su uywv v. anche Basilio 
di Cesarea, Oiscorso ai giovani, a c. di M. Naldini (Firenze 1984) 11 8 Kui 
TWiv 0" 00v uywvu 1tpOKEtot)m1tuV"Cwv uywvwv lleyt01:0V vOllt�EtV XPEWV 
con il commento a p. 151 s., ed. E. Norden, Die antike Kunstprosa (Leip
zig 21915, rist. Darmstadt 1983) 11 467. NeI De virginitate di Giovanni 
Crisostomo ( M G  48, 533ss.) piu volte ricorrono i termini uywv e at)ATlOt� 
in specifico riferimento alla verginita consacrata; Cristo e I'agonoteta 
(UywVOt)EWUV1:0� 1:013 Xpt<J1:0U, ibid. col. 561). ' Aywv in q uesto sense 
specifico e anche nel Simposio di Metodio d'Olimpo, ad es. 156 (p. 74 
Bonwetsch) 11" U1tOOEtAtUOUom 1:0V uywvu 1:0V 'OAllll1tlUKOV UATlt)W� 
owt)Afjom 1:fj� UyvEiuS. V. ancora Greg. Nyss., Vita S. Macrinae, p. 392 
Callahan (Gregorii Nysseni Opera, vol. VIII, 1, Leiden 1952): Macrina 
applica a se stessa I'espressione paolina di 2 Ti 4, 7 1:0V KUAOV uywvu 
T]yWVtollut. Cf. J. Juethner, Agon, RAC I ( I950) coll. 188s.; J. O. Ells
worth, Agon: Studies in the Use of a Word (Oiss. Univ. California, Berke
ley 1971). 

v. 2 Sull'aggettivo KOOlltKOS v. I'articolo di H. Sasse nel Grande lessico deI 
Nuovo Testamento, vol. V (Brescia 1969) 954-958. 

v. 4 Per I'accentuazione di AcißE cf. Herodiani technici reli quiae, ed. A. Lentz 
(Lipsiae 1867) 1431 1:0 08 Auße Kui iot O�llVOIlEVU 'AntKU 801:1. 1:a yap 
KOtVU Wt)1:WV ßap0VE1:Ut. F. Blass/ A. Oebrunner, Grammatica del greco 
dei Nuovo Testamento (Brescia 1982) 70s.; B. G. Mandilaras, The Verb 
in the Greek Non-Iiterary Papyri (Athens 1973) 289. 

v.5 Cf. anche Greg. Nyss., Oe virginitate, ed. J. P. Cavarnos (Leiden 1952) 
256 1:0 Tii� 1tupt)EviuS KUUXTlIlU. Per la forma q)t)AU�E deI papiro v. F. T. 
Gignac, A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine 
Periods, vol. 11 ( Milano 1981) 350. 

v. 6 Cf. �T]1:El nel P. Amherst ed in Greg. Naz. Carm. 12, 30. Per la desinenza 
-EV nel papiro v. Gignac, A Grammar 11 351-352; Mandilaras, The Verb 
293. 

v. 7 Su uYU1tT] v. J. Giblet, Le lexique chretien de I'amour, RTL I (1970) 
333-337. 

v. 8 Per I'uso di 1:TlPEtV in relazione alla verginita cf. ad es. Meth., Symp. 50 
(p. 25 Bonwetsch) 1:0 UEtt)UAES avt)os Kui axpav1:ov 1:fj� 1tapt)Eviu� 1:Tlpfi
om; 135 (p. 65 B.) 'Eav oiSv UIlOAllVWV WI31:0 1:TlPT]Ol1 1:1S 1:0 KUMO� Kai 
u(Jtve�; 282 (p. 130 B.); Greg. Naz. Carm. I 2, 3, v. 49 ( M G  37, 636) ÖATlV 

18 Cf. P. Maas, Metrica greca (Firenze 1979) 25; M. L. West, Creek Metre (Oxford 1984) 166. 
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crwlYrl1V aYVl1V 1:�PEt, nupueVE; Basilius Ane., De virginitate aOLaq)'Oopov 
KU1:a niiv EPYOV 1:0 KaUo<; Tfj<; nupuEviu<; 1:Tjpoucru ( M G  30, 713 C); ibid., 
693 D, 785 C ete. Per aK/l� cf. ad es. Meth. Symp. 164 (p. 78 B.) 11 
unEpßuUoucru vU/lqJTj 1:CP KaMEL 1:fj<; aK/lfj<; Kui 1:Ti<; nupuEviu<; nacru<;. Per 
I'espressione 1:a 1:Ti<; aK/lTi<; cf. ad es. Basilius Ane., ibid. 773 A npune1:w 
1:a 1:Ti<; EV1:0Afj<; 1:00 VtJ/lqJiou; 796 C Ö1tw<; "[(1, 1:Ti<; E7ttuu/liu<; epyacrTj1:UL; 
S. Paolo, 2 Co 11, 30 1:a 1:fj<; acruEvdu<; /lou KUUX�crO/lUL; Chrys. Ad 
viduam iuniorem 3, 168 Ettlinger "[(1, 1:fj<; EUOOKL/l�crEW<;; In Acta Aposto
lorum horn. I (PG 60, 20) 1:a 1:Ti<; 1tupu/luuiu<;; si trova anehe nel greeo 
classieo, ad es. Thue. 11 60 1:a 1:Ti<; opyfj<; U/lü)V. 

v. 10 Cf. Greg. Naz. Carm. 12, 6 ( De pudieitia) KUAOV YU/lQl oEoecruUL. Dato il 
eontesto (in partieolare il v. 2: ßOEAUcrcrOU 1tUV1:U Kocr!lLKa, e l'insistenza 
sulla ayvEiu ai vv. 11 e 23), penso ehe questo verso si riferisea alle nozze 
mistiehe eon Cristo. 'Aya1tTj, rieorrente nel nostro testo, e termine teenieo 
in questo senso: cf. Greg. Nyss. Horn. 4 in Cant. ( M G  44, 852 B) <'>!lOU 1:E 
yap 1:0 1:fj<; aya1tTj<; ßeAo<; Eoe�U1:O, Kai 1tUpuxpfj/lU Ei<; YU/lLKl1V utl!lTjoiuv 
� 1:O�Eiu /lE1:WKWUcrUTj. Altrimenti e possibile ehe il YU/lEIV si riferisea al 
matrimonio umano, ma ehe la parte maneante dei verso riaffermasse la 
superiorita della verginita eonsaerata; i trattati sulla verginita elogiano il 
matrimonio, per affermare poi la superiorita della verginita, sulla linea di 
S. Paolo, I Co 7, 25-38, in partieolare 38 <'> YU!li�wv 1:l1v SUU1:0U 1tupuevov 
KUAW<; 1tOLEl Kui <'> !l11 YU!li�wv KPElcrcrOV 1tOL�crEL. In questo sen so inter
preta il padre Aubineau (lettera dei 13. 7. 1990): « Dans eette exhortation 
a une vierge, on attendrait du moins un <mais), pour vanter la virginite 
eonsaeree.» Si potrebbe allora pensare ad un seguito con KPElcrcrOV OE /l11 
. . .  0 simile. - Per l'omissione della nasale finale (anehe al v. 14) v. E. May
ser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit (Berlin 
1970) Band I I, 169s.; L. Threatte, The Grammar of Attie Inseriptions I, 
Phonology (Berlin/New York 1980) 636s.; Gignae, A Grammar I (Milano 
1976) 111-114. 

v. 11 Per la maneanza di assimilazione dell'aspirazione nel papiro cf. ad es. 
UPZ 47, 22 /lE1:' dKE1:EtU<; ( E. Mayser, op. eil. II 2, 443); Zen. pap. 59291, 
3 an' o� (ibid. 11 3, 156). Ma non e irragionevole supporre ehe in 
quest'epoea ayvEiu avesse perduto l'aspirazione iniziale: v. L. Threatte, 
op. eil. 504. A sostegno dell'integrazione !lE1:poUcrU si puo rieordare Sota
des 9, 8 Powell (Colleet. Alex., Oxonii 1925, 242) � crwqJpocrUvTj nupEcr1:LV, 
äv !lE1:PTI<; crWU1:ov. L'altra proposta, !lE1:piw<;, da buon senso, ma e metri
eamente improbabile. 

v. 12 !l0� = vita monastiea. Cf. Greg. Naz. Carm. II I, 11, 327ss. ( M G  37, 
1052 A) OAEiwv 0' E!l' dXE 1:WV !lOVUcr'HKWV nouo<;, / Kui 1tEp OOKOUV1:U 
(Jt)V1:E1:UXUUL 1tAEioGL'/ 1:ponwv yap dVUL 1:l1v /lOvllV, ou crw!la1:wv. 

v. 13 L'integrazione e proposta sulla base di I Ti 6, 12 aywvi�ou 1:0V KUAOV 
aywvu 1:fj<; nicr1:Ew<;, 2 Ti 4, 7 1:0V KuA6v aywva l1YWVLcr/lUL; altrimenti si 
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potrebbe pensare a KUAW� ultAijauaU. Cf. Meth. Symp. 175 (p. 83 B.) ui 
opltw� Kui 1ttO"1W� 1tUpltEvEuauaUt 1:0 Xpta1:0 1:U VtKll1:ijptU q>epov1:Ut 
1:WV altAwv. 

v. 14 Abituale negli acrostici alfabetici cristiani il tema della SEV{U aHa lettera 
S: cf. P. Amherst sevou� d1tE ltE6� ÖW1:peq>EtV; P. Bouriant 1 sevou� 
seVtsE Ilij rr01:E sevo� yevll; Greg. Naz. Carm. I 2, 30 sevov awu1:ov laltt 
Kai 1:lllU sevou�; Nil. Cap. paraen. ( M G  79, 1249) sevo� EKEiVO� cl> sevu 1:U 
WU Koallou. Cf. anche Jaekel, Menandri sententiae, cit., 64s. 

v. 15 Su urrAou� e U1tA6Tll� v. G. Andre, La vertu de simplicite chez les Peres 
Apostoliques, R SR 11 (1921) 306-327; H. Bacht, Einfalt, RAC 4 (1959) 
821-840; R. Vi scher, Das einfache Leben. Wort- und motivgeschichtliche 
Untersuchungen zu einem Wertbegriff der antiken Literatur, SA W 11 
( Göttingen 1965); J. Amstutz, 'ArrA01:ll�. Eine begriffsgeschichtliche Stu
die zum jüdisch-christlichen Griechisch, Theoph. 19 (Bonn 1968). 

v. 16 Il termine rrupoualu sara qui da intendersi nel senso di presenza, disponi
bilita materiale, sulla Iinea deI v. 14 e come indica il vicino 1tUat, non nel 
sen so specifico neotestamentario deH'avvento di Cristo; il padre Aubi
neau mi ricorda anche I'apwv E1ttOUatoV di Matteo 6, 11. Si puo anche 
pensare a correggere in rruatv ÖlÖOU, sulla scorta di Hermae Pastor, 
Mand. II 4 rruatv ua1:EpOUIlEVOt� ö{öou urrA&� ... , rruatv ö{öou. E' da 
osservare che anche il testo deI Pastore era presente nella stessa biblioteca 
deI nostro papiro (anche se i Mandati non sono contenuti nel P. Bodmer 
XXXVIII). Cf. ancora Didache 1, 5 rrUV1:l 1:0 UtWUV1:1 <JE Ö{öou Kai 1111 
urruhEt. Sul dare ai poveri da parte della vergine cf. Cypr. Oe hab. virg. 
11 (ed. G. HarteI, C S EL III 1, Vindobonae 1868, 195). 

v. 19 Per KPU1:ElV nel significato di «mantenere, conservare» cf. ad es. 2 Th 2, 
15 KPU1:El1:E TU� rrupuö6aEl� a� EÖtÖaxltll1:E. 

v. 20 Su urroll0vl'j v. A. J. Festugiere, 'Yrrollovij dans la tradition grecque, R S R  
21 (1931) 477-486; M. Spanneut, Geduld, R A C  9 (1976) 243-294. 

v. 21 Cr. Hermae Pastor, Mand. I 2 EUV q>uAaSn� 1:l1v EV1:0Al1V 1:UU1:llv, II 7 
q>uAuaaE o�v 1:l1v EVWAl1V 1:UU1:llv, IV 2, 4, IV 4, 4 etc.; Evagr. Pont., op. 
cit. (a nota 14) p. 161 IlUKapto� llovuX6� 6 <puAaaawv EVWAU� Kupiou. 
Con q>uAuaaE inizia anche il v. 21 di Greg. Naz. Carm. I 2, 30. 

v. 23 Con \jIUxij inizia anche il v. 23 in Greg. Naz. Carm. I 2, 30. AI termine di 
questo verso doveva trovarsi una forma di KUPto� 0 di ltE6�, alla quale si 
riferisce il pronorne relativo che introduce I'ultimo verso. Non si tratta 
dell'unica deroga al principio per cui ogni verso doveva contenere un 
pensiero concluso ed autonomo: cf. il yap deI v. 15. E' anehe possibile ehe 
i vv. 10-12 dipendano dal v. 9, come esplicitazione dei pijIlU1:U; ed al 
v. 16 il participio maschile, se accettato, dovra riferirsi a A6yo� de I verso 
precedente, a meno di non pensare ad un altro caso di participio masehile 
usato per il femminile, per il quale v. Ed. Fraenkel ad Aesch. Agam. 562 
(Oxford 1982) II 283-285; W. S. Barrett ad Eur. Hipp. 1102-1150 (Ox-
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ford 1983) 365ss.; R. W. Daniel/F. Maltomini, Supplementum Magieum, 
vo!. I (Papyrologica Coloniensia XVI I, Opladen 1990) 89. 

v. 24 La chi usa doveva essere ei� WD� UtwvU�, UIl1lV 0 simile. Oltre agli esempi 
citati sopra dalle lettere di S. Paolo, cf. P. Bero!. inv. 8299 <Joi 861;u, 
KPUW� ei� UtWVU� e I'acrostico in prosa attribuito a Nilo nel Vind. theo!. 
gr. 167, f. 175v e nell'Oxoniensis Bod!. Holkham gr. 55, f. 34ss.; €V UD"<!> 
Xptm<!> "<!> Kupicp, (b np€7tEt nU<Ju 86l;u, Hllll KUi npo<JKuvT)<Jt� ei� "OD� 
UtWVU� "wv utwvmv, UIl1lV (0. N. Anastasijewic, Die paränetischen Al
phabete 59. Questo alfabeto parenetico e invece attribuito a Massimo il 
Confessore nel Paris. supp!. gr. 681, f. 7V: cf. Ph. Hoffmann, Scriptorium 
41 [1987] 118s.). Con questa formula ((b 1l86l;u KUi "0 KPU"O� ei� WD� 
uiwvu� "wv utwvmv. 'AIl1lV) si chiude anche il De virginitate di Gregorio 
Nisseno. Sulla base di tali paralleli escluderei ehe quest'ultimo verso 
possa essere un'invocazione iniziante con <1. 

M. B. 
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