
Posidippo di PelIa, I' ep. XVII Gow-Page e I' Aiihorda 

Di Francesca Angio, Velletri 

Nel rinnovato interesse per Posidippo di Pella determinato dalla recente 
scoperta di oltre seicento vers i della sua opera nel pettorale di una mummia1, in 
attesa della pubblicazione deI testo dei nuovi epigrammi, vorrei tentare di dare 
un contributo alla soluzione deI problema testuale presentato dal primo verso 
dell'epigramma XVII Gow-Page e richiamare l'attenzione sull'opera perduta 
At{hoJtlU in relazione alle predilezioni letter arie deI poeta. 

L'epigramma e conservato da Ateneo XIII,596c-d ed e dedicato alla corti
giana Dorica, I'amante deI fratello maggiore di Saffo, Carasso. 

Ateneo si sta soffermando sulle etere di Naucrati, famose e particolar
mente belle, come aveva affermato anche Erodoto II,1352, dopo aver parlato 
della stessa cortigiana, ehe pero 10 storico chiama col norne di Rodopi, alla 
quale veniva attribuita la costruzione della piramide di Micerino. La notizia e 
riportata, ma non condivisa, da Erodoto, ehe invece ritiene corrispondente al 
vero ehe Rodopi avesse fatto a Delfi la singolare offerta di una notevole quan
tita di spiedi di ferr03. Su questo particolare concorda Ateneo, il quale, al ri
guardo, citava anche dei versi di Cratino relativi al dono votivo di Dorica, versi 
a noi non pervenuti per una lacuna nel test04• 

1 G. Bastianini/C. Gallazzi, Sorprese da un involuero di mummia e Il poeta ritrovato, estratto 
dalla Rivista «Ca' de Sass» 121 (marzo 1993), ed. Cariplo (Milano 1993) 28-33. 34-39; M. Gi

gante, Alfendendo Posidippo, «St. It. Fil. Cl. » 86, sr. 3, 11 ( 1993) 5-11; L. Lehnus, Posidippo ri

foma, «Riv. Fil. Istr. Cl.» 121 (1993) 364- 367; M. Gronewald, Der neue Poseidippos und Kalli

machos Epigramm 35, «Zeitschr. Pap. Epigr.» 99 (1993) 28-29; E. Voutiras, Wortkarge Söld

ner? Ein Interpretationsvorseh!ag zum neuen Poseidippos, ibid. 104 (1994) 27-31; M. W. Dickie, 
A New Epigram by Poseidippus on an lrritabLe Dead Cretan, «Bul!. Amer. Soc. Pap.» 32 (1995) 

5-12; F. Angib, L'epigramma di Posidippo per la miracolosa guarigione del crefese Arcade, 

«Areh. Papyrusf.» 42 (1996) 23-25. Sull'epigramma si pub vedere E. Degani, L'epigramma, in: 
R. Bianchi Bandinelli (dir.), Storia e eiviltd dei Greci, IX (Milano 1977, rist. 1991) 266-299; 

L'epigramma, in AA. VV. , Lo spazio letterario della Grecia antica, II (Roma 1993) 197-233. II 

problema letterario dei genere dell'epigramma nella poesia greca e latina viene esaminato nel 
recentissimo articolo di M. Puelma, 'EnlYQaflf..W - epigramma: Aspekte einer Wortgeschichte, 

«Mus. Helv. » 53 (1996) 123-139, in riferimento a Posidippo in particolare 125-130, versione in 

italiano, ampliata, Epigramma: osservazioni sulla sfOria di un termine greeo-latino, «Maia» 49 

(1997) 189-213, in riferimento a Posidippo in particolare 191-197. Sulle raccolte di epigrammi 

vd. L. Argentieri, Epigramma e !ibro. Morfologia delle raccolte epigrammatiehe premeleagree, 

«Zeitschr. Pap. Epigr.» 121 ( 1998) 1-20. Ancora importante per Posidippo l'articolo di W. 
Peek, R E  XXII I (1953), s.v. Poseidippos von Pelta, coll. 428-446. 

2 Hdt. II,135: q:JLMoUOl ÖE xws; Ev LTI NauxQau bWCPQOÖLLOL YlvWfraL at haLQaL. 
3 Hdt. II,135: 6ßEAOUS; ßounoQous; nonOUS; GLÖrWEOus;; sulla questione e sulla cortigiana Ro

dopi vd. N. Biffi, Le storie diverse delta cortigiana Rhodopis, «Giorn. Ital. di Filol.» 49 (1997) 

51-60. 

4 Ath. XIII,596c. 
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Ateneo, dopo aver detto ehe Posidippo faeeva menzione di Doriea piu 
volte anehe nell'opera, oggi perduta, Al:{honLa, eita l'epigramma XVII Gow
Page. 

Nella prima parte deI eomponimento Posidippo rieorda l'amore ehe aveva 
unito Doriea a Carasso e le notti ehe i due amanti erano soliti traseorrere in
sieme. Il poeta eontinua affermando ehe non sono seomparse, ne sara mai possi
bile ehe questo aeeada, le splendide poesie di Saffo. Il norne di Doriea, eo
munque, sara eustodito per sempre dalla regione di Nauerati. 

Traserivo qui l'epigramma, eome si presenta nell'edizione degli epigrammi 
ellenistiei di Gow-Page5, eon il primo verso guasto dopo o01:ea �ev: 

L1wQLXa, o01:ea /-lEV ta' anaAa xOL��aaTo ÖEa�wv 
xaL1:Tl� � TE �UQWV Exnvoo� &�nEx6vTl, 

TI nOTE tav XaQLEVta nEQL0TeAAOUaa XaQa1;ov 
aUYXQou� OQ'frQLVWV �'4Jao XLaaußLwv· 

5 2::ancp<{JaL ÖE �EVOU0L CPLATl� EU xaL �EVEOU0LV 
0öfj� at AEuxaL cp'frEyy6�EVaL aEALÖE�. 

o1Jvo�a aav �axaQL0T6v, Ö NauxQau� c1ÖE cpuAa1;EL 
EaT' av 'Ln NELAOU vaiJ� ECP' aAa� nEAaYTl. 

Alcune delle eorrezioni proposte finora per il primo verso sono rieordate e 
diseusse, senza ehe nessuna venga ritenuta soddisfaeente, nel seeondo volume 
della eitata edizione di Gow e Page e nell'edizione di Posidippo di E. Fernan
dez-Galiano a eui rinvio6. 

La lettura ehe vorrei suggerire non apporta se non lievi modifiehe al testo 
tradito ed offre un signifieato ehe mi sembra adatto al eontesto, senza ehe sia 
neeessario postulare una laeuna tra il primo e il seeondo verso. Essa parte da 
una diversa separazione delle parole. 

Innanzi tutto a' anaAa, in eui l'epiteto anaA6� mi sembra poeo adatto al 
sostantivo oatea, potrebbe naseondere un originario aa naATl, in eui la parola 
poeo eomune naATl, «farina finissima», quindi anehe «polvere impalpabile», 
«eenere», terrebbe il luogo dei termini piu eomuni X6VL� 0 anoÖLa, di eui spe
eialmente il primo trionfa nell'uso degli autori di epigrammi, in partieolare di 
quelli funebri. 

5 A. S. F. GowlD. L. Page, The Creek Anthology. Hellenistic Epigrams I (Cambridge 1965) 171. 
6 A. S. F. Gow/D. L. Page, op. eil., II (Cambridge 1965) 497; E. Fernandez-Galiano, Posidipo de 

Pela (Madrid 1987) 114. 116. Per I'interpretazione vd. anche P. Schott, Posidippi Epigrammata 

collecta et illustrata, Diss. inaug. (Berolini 1905) 35-40; W. Peek, art. eit., co!. 434; M. Gabathu
ler, Hellenistische Epigramme auf Dichter, Diss. Basel (1937) 10. 53-54. 
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Nell'aeeezione di «eenere» ncXAYj7 (0 nUAY) per distinguerlo da ncXAYj «lot
ta», eome vuole uno seolio a 1l. , X,7) rieorre, in poesia, in un frammento di Fere
erate, uVEnAYjou 1:WCP�UA�W ncXAYj<; cp'Uowv 1:0 nug (fr. 66 FCe = 60 CAF)8. 

Il genitivo XUL1:Yl<; eon eui inizia il seeondo verso e il rieordo della veste un 
tempo madida di unguenti odorosi eon eui il verso eontinua rendono ass ai pro
babile Ia presenza di un sostantivo eome «nastro», «benda», ÖEO�U 0 ÖEO�O<;, al
terati nel tradito ÖEO�WV. Il profumo delle ehiome, dei nastri e delle vesti e un 
motivo eonsueto quando viene deseritta Ia bellezza femminiie. 

I versi sueeessivi, poi, eon il eontrasto netto tra Ia sopravvivenza delle poe
sie di Saffo e quello ehe il poeta ha detto di Doriea (il ÖE deI v. 5 si oppone ehia
ramente al �EV deI v. 1), impongono Ia eonsiderazione ehe nei primi versi do
vesse esser dato rilievo a tutto quello ehe di effimero e eadueo e'e nella vita 
dell'uomo, in partieolare eon riferimento alla sfera dell'amore e del piaeere. 

eon la eorrezione di omicron in omega, di iota in sigma e di tau in pi, e eon 
la divisione in due della parola si puo ottenere dal tradito XOL�Y)OU1:0 Ia lettura 
xwo�fi<; ano, eioe la forma eon erasi XUL 6o�fi<; in dipendenza da uno in ana
strofe. Lo seambio di omicron ed omega avviene eomunemente per la man
eanza di distinzione nella pronuneia; quello di iota in sigma e di tau in pi puo es
sere avvenuto eon relativa faeilita 0 all 'interno della maiuseola 0 nel passaggio 
dalla maiuseola alla minuseola. 

Nell 'aeeezione positiva di «odore gradevole, soave, fragrante» 6o�Y) (ov
vero 6ö�� 0 6öW:i) rieorre, ad esempio, in Horn. Gd. IX,210, Hymn. homo 
Bacch. 36, Eur. Cyc. 153 e El. 498 ad indieare l'aroma fragrante deI vino 0, in 
Hymn. homo Merc. 131, l'aroma ehe emana dalle earni arrostite, in Horn. Gd. 
V,59 l'odore gradevolissimo di a1cuni alberi e, in Hymn. homo Cer. 13, I'effon
dersi deI profumo dei fiori, nello splendido frammento 129,8 Sn.-M. di Pindaro 
il profumo dell'ineenso ed infine I 'ineffabile odore ehe segnala ed assieura Ia 
presenza di esseri divini, eome in Hymn. homo Cer. 277, Hymn. homo Merc. 231, 
Aeseh. P V 115 e Eur. Hipp. 1391. 

7 Alla particolare finezza suggerita da JtUAT] si possono ricondurre sia il probabile significato 
delI 'epiteto omerico dei Fenici JtoAuJtat.JWAOL (Od. XV ,419) sia quelIo chiaramente metaforico 

di JtaLJtUAT] nel noto verso 260 delle Nuvole di Aristofane e delI'analogo JtaLJtUAT]!-w al v. 431 de

gli Uccelli dello stesso poeta (cfr. Aesehin. Or. 2,40 e, eon la stessa metafora, anehe aATJIW al 
v. 381 dell'Aiace di Sofocle). Per una piu approfondita diseussione si rinvia a P. Chantraine, Dic

tionnaire etymologique de la langue grecque (Paris 1974) s.v. JtUAT] e JtaLJtUAT]; M. Leumann, Ho

merische Wörter (Basel 1 950) 236-241. 

8 Si pub forse attribuire a JtUAT] il signifieato di «eenere» al v. 2 di un epigramma bizantino ano
nimo, ehe commemora il sacrifieio dei quaranta martiri di Sebastia, eonservato nel eodiee Vat. 

Pa!. Gr. 141, f. 4'. L'epigramma si pub leggere in C. Gallavotti, Planudea (VII), «Bollettino dei 

Classiei», Accademia Nazionale dei Lineei, Roma, serie III, fase. VIII (1987) 117, al numero 5; 

per l'interpretazione dei v. 2 e, in generale, per un commento dei versi, si pub vedere F. Angib, 
Un epigramma anonimo dal codice Vat. Pa!. Cr. 141, «Bollettino della Badia greca di Grottafer

rata», n.s. 49-50 (1995-1996) 117-120. 
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Per uno ad esprimere privazione 0 maneanza rinvio soprattutto ad Horn. 
Il. IX,437 e 444, Soph. Trach. 389 e Ap. Rhod. Argon. II,863. 

Eeeo, dunque, la lettura ehe vorrei proporre per il primo verso e la tradu
zione de11'intero eomponimento: 

�(JJQLxa, o01:Ea �EV (Ja naAY] xW(J�fi� uno ÖE(J�a 

«0 Doriea, le tue ossa sono polvere finissima, e prive di profumo 
sono la benda de11a chioma e la veste prima odorosa d'unguenti, 
eon eui un tempo avvolgevi il bel Carasso, e, stringendolo al tuo 
seno, attingevi sul far deI giorno dalle coppe. 
Aneora, inveee, rimangono, e rimarranno, eon il loro nitido 
suono, le chiare pagine dell'amabile canto di Saffo. 
Beato il tuo norne, ehe Nauerati eonservera eosl fino a quando 
una nave muova dal Nilo a solcare le distese deI mare.» 

Il testo ehe ho seguito per la traduzione e quello della eitata edizione di 
Gow-Page. Soprattutto ad essa e a11'altra reeente edizione di Posidippo sopra 
eitata di Fernandez-Galiano e ai relativi eommenti rinvio per la diseussione 
delle numerose diffieolta, testuali 0 esegetiehe, ehe l' Ep. XVII presenta, limi
tandomi ad alcuni ehiarimenti. 

Non risulta altrimenti attestato in poesia Exnvoo� deI v. 2, per eui 10 stretto 
eollegamento eon il verso preeedente suggerisee il signifieato «ehe ha perduto 
la fragranza». 

Diffieile risulta preeisare il signifieato dell'aggettivo cpLAY]� deI v. 5, sepa
rato da cpÖfi� deI v. 6, eui l'enjambement eonferisee rilievo. Si pub escludere ehe 
l'aggettivo riguardi Doriea, dato il tono ostile 0 sprezzante ehe trapela dai poehi 
versi rimasti in eui la eortigiana venga menzionata da Saffo direttamente 0 la 
poetessa aeeenni a lei in poesie rivolte al frate110 Carasso (frr. 5, 7 e 15 V). E' 
possibile intendere «amabile canto», pensando ad un giudizio su11'intera poesia 
di Saffo, ma potrebbe trattarsi di un riferimento aHa «poesia d'amore», tema 
predominante ne11a poetessa di Lesbo, proprio per questo partieolarmente eara 
aHa maggior parte dei poeti alessandrini: se eosl fosse, sarebbe piu eomprensi
bile il legame eon il rieordo de11a storia d'amore di Doriea e Carasso. 

Un esempio analoga a quello eon eui, ai vv. 5-6, vengono assoeiate le 
m::AU)E� di un poeta e la sua immortalita si pub leggere in Anth. Pal. VII,21,5-6 
(Simia), ehe si riferisee alla poesia di Sofocle. In Posidippo l'enfatiea ripetizione 
deI verba �EV(JJ e l'omeoteleuto aeeentuano l'idea della persistenza nel tempo 
della poesia di Saffo. Per l'uso di (JEALöE� seguito dal genitivo cpLAY]� cpÖfi� si pub 
vedere Anth. Pal. VII,138,4 ( Aeerato), (JEAL� 'IALaÖo�. 

Anehe per cp{}Eyyo�EvaL e'e qualche perplessita: preferiseo seguire Gow
Page e Fernandez-Galiano ehe interpungono dopo (JEALöE� piuttosto ehe far di
pendere dal partieipio ouvo�a (Jov �axaQL(J'tov eon eui inizia il v. 7 e quindi 
senza interpungere dopo (JEALöE� . 
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L'oUyo!lCX oay !lCXXCXQWTOV deI v. 7 ehe Nauerati eustodira eil norne di Do
riea: OOY riprende l'apostrofe iniziale a Doriea, dopo il distieo eentrale ehe 
aveva introdotto il rieordo della poesia di Saffo. La struttura anulare dell'epi
gramma potrebbe essere proprio un espediente adoperato nel rieordo di un ele
menta della teeniea eompositiva frequente nella poetessa di Lesbo. Aneora al 
v. 7 ho preferito rendere c1ÖE, per i eui tentativi di eorrezione rinvio all'edizione 
di Fernandez-Galiano, eon «eosh piuttosto ehe «qui», ritenendo verosimile ehe 
il poeta alluda ad un monumento eommemorativo, eui si eollega l'epigramma, 
dedieato da Nauerati alla famosa eortigiana. 

Delle numerose proposte ehe sono state avanzate dagli studiosi per il v. 8 
ritengo preferibili quelle aeeolte da Gow-Page e Fernandez-Galiano, eon eui 
eoneordo anehe nel eonsiderare NELA01J un genitivo di allontanamento. 

Il motivo dell'epigramma non e nuovo. Per il eontrasto tra l'inesorabilita 
della morte e la durata eterna della poesia si puo rieordare l'epigramma 80 di 
Callimaeo dal VII  1. dell'Antologia Palatina (= I I  Pf), in eui, nel piangere la 
morte dell'amico e poeta Erac1ito, ormai polvere da un pezzo (TETQcXncxAcxL 
onoöL�, v. 4), il poeta di Cirene si laseia eonfortare dal fatto ehe l'inesorabile 
Ade non potra mettere le mani sulle sue poesie, destinate a sopravvivere per 
sempre. 

Il riferimento a Saffo riporta la memoria anehe ai versi in eui la poetessa di 
Lesbo sostiene ehe solo chi ha dedieato la propria vita alle Muse lascera di se un 
rieordo (fr. 55 V; cfr. anehe i frr. 32 V e 147 V). 

Cosl nessuna traeeia piu rimane di Doriea, ne degli strumen ti di seduzione 
eon cui ella aveva attirato Carasso, tanto da suseitare molta preoeeupazione in 
Saffo (frr. 15 V e 7 V.), ma il canto della poetessa non e stato aneora dimentieato 
e non 10 sara mai . 

Nell'augurio eonc1usivo ehe il norne della eortigiana di Naucrati possa 
sempre essere rieordato Posidippo introduee un indiretto riferimento alla pro
babilita ehe anehe la sua poesia possa essere destinata, eome quella di Saffo, a 
sopravvivere, sfidando il tempo. 

Analogamente il poeta di Pella invita le Muse a eollaborare eon lui «seri
vendo sulle pagine d'oro delle tavolette» per assieurarsi fama e rieonoseimenti 
onorifiei nell'elegia eonservata su due tavolette eerate deI I seeolo d.C. prove
nienti dall'Egitt09• Anehe in questo eomponimento, co me nell'epigramma per 

9 PBerolin. inv. 14283, SH705, su eui vd. W. Peek, art. cit., eoll. 430. 440-441; H. Lloyd-Jones, art. 

eil., 75-99 e The Seal oi Posidippus: A Postscript, «Journ. Hell. St.» 84 (1964) 157, ora in Greek 

Comedy, Hellenistic Literature, Greek Religion, and Miscellanea, The Academic Papers of Sir 

H. Lloyd-Jones, II (Oxford 1990) 158-195; A. S. F. Gow/D. L. Page, op. cit., II (Cambridge 

1965) 482-483; P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria (Oxford 1972) 1, 557-558; II, 797; E. Fernan

dez-Galiano, op. cit., 181-197; M. Gigante, Orazio tm Simonide e Posidippo, in: Atti del Conve

gno su Orazio (Torino 1994) 70--71. L'attenzione sull'elegia e stata di reeente riehiamata da 

L. Rossi, Il testamento di Posidippo e le laminette auree di Pella, «Zeitsehr. Pap. Epigr.» 112 
(1996) 59-65, la quale, aderendo all'interpretazione di A. Barigazzi, Il testamento di Posidippo 

di Pella, «Hermes» 96 (1968) 190-216, ehe l'elegia sia da considerare il testamento poetieo di 
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Dorica, veniva esaltata l'importanza della poesia ai fini deI raggiungimento 
dell'immortalita: «c'e nel fondo un contrasto tra la caducita deI fisico e il deside
rio d'immortalita; e il poeta nell'ultimo suo canto esprime la coscienza che la 
sua opera non morra, ehe sulla veechiaia e sulla morte trionfera il düno delle 
Muse», come scrive A. BarigazzilO• 

Sappiamo dal eitato passo di Ateneo ehe Doriea era stata rieordata spesso 
da Posidippo nell'opera intitolata Al:&LOJtLU, ma di essa, purtroppo, non cono
seiamo nient'altro. Fu 10 Schott a voler sostituire, in questa che e l'uniea men
zione ehe abbiamo dell' Al:choJtLu, questo titolo con l'altro, ALOCDJtLU, frutto 
della sua correzione al testo di Ateneo XI,491c, dove e conservato appunto, 
sotto il norne di 'AOCDJtLU, un esametro di Posidippo, dal eontenuto astrünomieo, 
che riguarda la eostellazione delle PleiadiJ '. Proponendo di unifieare le due 
opere sotto il titol0 ALOCDJtLU, 10 Schott riteneva ehe argomento potessero es
sere le vieende di Esopo ed in partieolare la storia erodotea di Doriea-Rodopi e 
la sua schiavitu insieme ad Esopo: in Erodoto II,134 leggiamo, infatti, che Ro
dopi era stata OUVÖO'IJAO� ALOWJtO'IJ "toD AoyoJtoLoD. Difficile avanzare ipotesi 
sul probabile contenuto sia di un'opera dal titolo 'AOCDJtLU, sia di una dal titol0 
AUhoJtLU, ma puo sembrare azzardato fondarsi, per identificare le due opere, 
sull'idea ehe Posidippo avesse narrato la storia di ESOpO'2. L'unieo appiglio ehe 
abbiamo e, in effetti, per quanta riguarda l' AL{hoJtLU, il riferimento al continuo 
rieordo di Doriea da parte di Posidippo in quest'opera seeondo la testimonianza 
di Ateneo. La notizia, pero, non ha ricevuto da parte degli studiosi la eonsidera
zione che forse merita. 

Se prestiamo attenzione alle predilezioni letterarie di Posidippo quali 
emergono dall'epigramma IX Gow-Page (= Anth. Pa!. XII,168), eomponi
menta a earattere erotico-simposiale e insieme letterario, vediamo ehe, in un 
eontesto non ben eonservato, si possono eomunque leggere chiaramente al 
primo posto i nomi di Nanno e di Lide e dei poeti che le avevano eelebrate, 

Posidippo, la corrobora, ritenendo, in seguito allo studio di M. W. Dickie, The Dionysiac Myste

ries in Pella, «Zeitschr. Pap. Epigr.» 109 (1995) 81-86, sui ritrovamenti di laminette auree di ini
ziati a culti misterici in tom be della Macedonia, e soprattutto a Pella, che Posidippo, mantenen

dosi, fino agli ultimi anni di vita, legato alle tradizioni religiose della sua terra di origine, avesse 
«voluto infondere nella sua elegia una patina fortemente escatologica» (65). 

10 A. Barigazzi, art. eil., 20I. 

11 P. Schott, op. cit., 36. 99-102. Non mi sembrano decisive le argomentazioni addotte dallo Schott 
(101 e 102) per dimostrare ehe I'opera dovesse essere un poema in esametri. 

12 L'ipotesi di Schott, ricordata eon favore da U. von Wilamowitz-Moellendorff, Hellenistische 

Dichtung in der Zeit des Kallimachos, I (Berlin 1924) 148, nota 2 e da W. Peek, RE, art. cit ., eGlI. 
439-440, e definita «ingenious speeulation» da H. Lloyd-Jones, The Seal of Posidippus, «Joum. 

Hell. St.» 83 (1963) 86sg., ora in Creek Comedy, Hellenislic Lilerature, Creek Religion, and Mis

cellanea, The Academic Papers of Sir H. Lloyd-Jones, II (Oxford 1990) 176. Lo studioso non es
c1ude (87) la possibilita ehe nell"AauJJtLu venisse trattato il mito tebano di Asopo: in ogni modo, 
se si trat tasse di «a long poem, perhaps an epyllion» e, seeondo 10 studioso, impossibile sapere. 

Di nuovo incline ad aeeettare la proposta di Schott, anche se «con muchas dudas», si mostra 
E. Fermindez-Galiano, op. cit., 41. 
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Mimnermo ed Antimaeo, il seeondo dei quali rieeve il POSItIVO epiteto di 
0WCPQWV13, sia eon allusione alla moderazione nell'ambito erotieo e simposiale 
sia, in eampo letterario, eon riferimento aHa straordinaria dottrina di Antimaeo, 
probabilmente eome un rieeheggiamento deI favorevole giudizio di Platone14, 
e, forse, in eontrasto eon il negativo epiteto di Jtaxu�, attribuito ad Antimaeo da 
Callimaeo15. 

E' ben nota ehe anehe Callimaeo, nel prolo go degli Ahm (fr. 1 Pf., vv. 11-
12), esprime apprezzamento per Mimnermo, l'unieo poeta di eui faeeia espliei
tamente il norne, definendolo YAUXU�J6, eosl eome e interessante vedere ehe al 

13 Traserivo qui il testo dell'epigramma seeondo l'edizione gÜl eitata di A. S. F. Gow/D. L. Page, I, 

168, al eui seeondo volume, 488sg., rinvio anehe per il eommento, eon la preeisazione ehe, non 

eondividendo l'espunzione dei vv. 5-6, non li riporto tra parentesi quadre: 
N avvoul:; xal A UÖl1l:; EnLXEL Öuo xal tCPEQEXc1CJ'tOlJ 

Ml�VEQ�OlJ xal LOU oWCPQOVOI:; 'AVU�c1XOlJ' 
OlJyxEQaoov TÜV nE�lmov E�OU TÜV Ö' EXTOV Ex c1OT OlJ, 

'HAlMwQ', EWWI:; ÖOTll:; EQWV ETlJXEV' 
EßÖO�OV 'HmoÖolJ TOV Ö' oyöoov Ekov 'O��QOlJ 

TÜV ö' EVaTOV MOlJowv, MVl1�OOUVl1l:; ÖExaLOv. 
�EOTÜV {mEQ XELAOlJl:; nLo�m, KunQl, tTCiAAa 0' "EQWTEI:; 

V�CPOVT' OLvW1tEvT' OUXl All1V CixaQlvt. 
Per il testo e il eommento dell'epigramma vd. aneora E. Fernandez-Galiano, op. eil., 84-89 e 
R. AubretonlF. Buffiere/J. Irigoin, Anthologie Palatine, tome XI, livre XII (Paris 1994) 60 e le 
note alle pagine 124-126. Per I'interpretazione rinvio a P. Schott, op. eil., 66-69; M. Gabathuler, 

op. eil., 9. 52-53; G. Giangrande, Konjekturen zur Anthologia Palatina, «Rhein. Mus.» 106 
(1963) 260-263; Interpretationen hellenistischer Dichter, «Hermes» 97 (1969),440-448 e How to 

massacre Posidippus, «Ant. Class.» 40 (1971) 658-660; A. Skiadas, Zu Poseidippos: AP 12,168, 

«Rhein. Mus.» 109 (1966) 187-189; F. Buffiere, Sur quelques epigrammes du livre XII de {'An

thologie, «Rev. Etud. Gr.» 90 (1977) 105-107. 
14 Per il favore di eui la poesia di Antimaeo godette presso Platone cfr. Test. 1.2.3 Wyss (= 4.2.5 

Matthews); per le probabili ragioni, cfr. Test. 16 Wyss (= 32A Matthews) ; D. W. T. C. Vessey, 
The Reputation of Antimachus of Colophon, «Herrn es» 99 (1971) 1-10; V. J. Matthews, The 

Pa ren tage of the Horse Arion, «Eranos» 85 (1987) 6-7 e nota 32. V d. anehe M. Gigante, Catullo, 

Cicerone e Antimaco, «Riv. Fil. Istr. Cl.» 32 (1954) 70-72; D. DeI Corno, Ricerche intorno alla 

Lyde di Antimaco, «Acrne» 15 (1962) 68-73 e M. Lombardi, Antimaco di Colofone: {a poesia 

epica (Roma 1993) 66-67. 

15 Fr. 398 Pt. Vd. peraltro le giuste eonsiderazioni di D. Dei Corno, art. eil., 58-60 e note 6 e 8 e 

M. Lombardi, op. eil., 84. 195, ehe sottolineano le analogie tra le earatteristiehe della poesia e 
della personalita di Antimaeo e quelle dei poeti alessandrini e, per quanta riguarda Callimaeo, 

N. Krevans, Fighting against Antimachus: the Lyde and the Aetia reconsidered, in: Callimachus, 

ed. by M. A. HarderiR. F. Regtuit/G. C. Wakker, Hellenistiea Groningana, I (Groningen 1993) 
149-160. 

16 Sui tormentati vv. 9- 12 deI prologo degli Atua si pub vedere una aggiornata rasssegna delle di

verse opinioni degli studiosi nel reeentissimo commento di G. Massimilla, Callimaco - Ailia. Li

bri primo e secondo (Pisa 1996) 206-213. Aneor piu si eompliea la questione dopo l'artieolo di 

G. Bastianini, KATA AEflTON in Callimaco (Fr. 1. 1 1  Pfeiffer), in: OiJOI iJIZH"L10"L. Le 

Vie della ricerca. Studi in onore di F. Adorno, a eura di M. S. Funghi (Firenze 1996) 69-80, in eui 

il papirologo serive (71) ehe «I'espressione at xaTa AEnTov, quantunque molto 'eallimaehea' e 
ormai eonsolidata - credo - nella memoria eollettiva dei filologi, deve esse re rimessa in diseus
sione, dato ehe, in quel passo degli 'Seholia Londiniensia' ehe e servito per rieostruire la laeuna 
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v. 5 Posidippo antepone Esiodo ad Omero, mostrando di aderire alla positiva 
valutazione di Esiodo dei maggiori poeti suoi contemporanei. Ed e infatti pro
prio in ragione dell'imitazione esiodea, oltre ehe dello straordinario livello di 
raffinatezza stilistica raggiunto, ehe Callimaco mostra di apprezzare moltissimo 
il poemetto di Arato di Solin. 

Posidippo, d'altro canto, e incluso dall'autore dello scolio fiorentino al pro
logo degli A'L-nal8 nella schiera dei detestati e malevoli Telchini, insieme ad 
Asclepiade, deI quale conosciamo l'eccezionale stima per Antimaco, Ia cui 
Lyde e definita, nell'epigramma XXXII Gow-Page (= Anth. Pal. IX,63), frutto 
della collaborazione tra il poeta e le Muse stesse, elemento di valutazione, 
questo, ehe pone in contrasto i due autori di epigrammi con Callimaco, deI 
quale e stato gia ricordato il notissimo giudizio negativo nei confronti di Anti
maco. 

Che nell'ambito di sceite letterarie sostanzialmente coincidenti si deli
neassero divergenze soprattutto sulla valutazione da dare sul maggiore 0 mi
nore grado di AEJt't6'tY]� raggiunto dai singoli poeti, e ehe il tono della polemica 
risultasse, talora, particolarmente violento, non sorprende affatto, in quanta 
esasperato dalla diversa sensibilita poetica delle singole personalita. 

Mi sembra dunque una ipotesi ragionevole pensare ehe neU' At{hoJtLa Po
sidippo, ispirandosi al modello lontano di Mimnermo, e a quelli piu vicini nel 
tempo di Antimaco di Colofone, di Filita di Cos, di Ermesianatte di Colofone, 
avesse raccolto componimenti a carattere prevalentemente amoroso, molto ve
rosimilmente in metro elegiaco, di cui facevano parte storie di amori celebri deI 
passato, come quelli di Dorica e forse soprattutto, come nel caso di Dorica, di 
amori contrastati, i piu graditi ai poeti alessandrini. Si adatterebbe bene 
aU'autore di un'opera in cui l'eiemento amoroso era prevalente anche l'esalta
zione dei versi di Saffo, fatta nell'epigramma per Dorica. 

Per quanta riguarda il titolo, A. Rostagni 19, proprio in reiazione a Dorica e 
Carasso, pensava ehe AUhoJtLCI. potesse derivare dal norne poetico dell'isola di 

dei v. 11, O:l xm:a. AEm(6v) mi sembra lettura dei tutto fallace». AI riguardo vd. la proposta di 

let tu ra di W. Luppe, Kallimachos, Aitien-Prolog V. 7-12, «Zeitschr. Pap. Epigr.» 115 (1997) 

50-54. Non credo possa ritenersi neppure definitivamente risolto il problema dell'identifica

zione della «grande donna» cui allude Callimaco al v. 12 dei prologo degli A'L"tlO:, anche se e 

verosimile che si tratti della Smirneide di Mimnermo, come per primo vide A. Colonna, Mim

nermo e Callimaco, «Athenaeum», n.s. 30 (1952) 191-195, mentre altri studiosi, tra cui soprat

tutto M. Puelma, Die Vorbilder der Elegiendichtung in Alexandrien und Rom, «Mus. Helv.» 11 

(1954) 101-116 e Kallimachos-Interpretationen 1, in: Die griechische Elegie, hrsg. von G. Pfohl, 

WdF 129 (Darmstadt 1972) 459-472, ora in Labor et lima (Basel 1995) 152-168. 172-188, la 
identificano piuttosto con la Lyde di Antimaco. Che Callimaeo nel Prologo contro i Telchini 

avesse di mi ra esclusivamente la Lyde di Antimaco ed i suoi estimatori, in quanto al centro degli 
interessi callimachei sarebbe I'elegia piu ehe l'epiea, sostiene A. Cameron, Callimachus and His 

Critics (Prineeton 1995) 303-338. 

17 Callimaco, Ep. XXVII Pf. ( = Anth. Pa!. IX,507). 

18 Schol. Flor. PSI 1219, fr. 1, 4-5. 

19 A. Rostagni, Poeti alessandrini (Torino 1916) 210-211. 243, nota 32. 
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Lesbo, fondandosi su Hesyeh. s.v. AHHmp· 6 AEOßLO<; e Plin. H. N V,139 claris
sima ... Lesbos ... Aethiope ... appellata fuit, seeondo la verosimile ipotesi ehe 
l'elemento erudito e quello eziologieo arrieehissero l'opera, seeondo il gusto 
alessandrino. 

Se vi fossero eontenuti anehe episodi mitologiei e vieende personali e natu
ralmente impossibile dire. 

Non res ta ehe attendere la pubblieazione dei nuovi epigrammi di Posi
dipp020, eon l'augurio ehe essi, oltre ad aeereseere la nostra eonoseenza deI 
poeta di Pella, eontribuiseano ad illuminare, direttamente 0 indirettamente, in 
forma ehiara ed esplieita 0 vela ta ed allusiva, qualcuno dei problemi legati alla 
poesia e alla poetiea degli alessandrini. 

20 Non si pub in ogni modo esse re assolutamente certi ehe il PMil. di cui si attende l'edizione 

(Vogl. inv. 12951) contenga esclusivamente epigrammi di Posidippo, come osserva M. Puelma 

negli articoli citati alla nota 1 (rispettivamente 129 nota 26 e 196, nota 28). 
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