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Ineerte per datazione1 ,  le Supplici di Esehilo hanno da sempre attirato I'at
tenzione di letterati e storiei per la rieehezza di pensiero e riflessione ehe il 
poeta tragieo ha saputo eoneentrare nei suoi versi raeeogliendo, in una preziosa 
summa di sapere mitologieo, i temi piu signifieativi di quella eivilta greea ehe si 
va a definire e impreziosire ad Atene dopo la vittoria sui Persiani. Religione, 
etiea, responsabilita individuali e eiviehe nella eondotta della vita della polis, ri
proposizione e attualizzazione in V seeolo di un eontesto mitieo areaieo sono 
solo a1cune delle eategorie aIl'interno delle quali pub muoversi I'interpreta
zione di questa tragedia, la quale viene a ben rappresentare, eonseguente
mente, una eoneezione stratigrafiea deI «messaggio» derivante dall'opera lette
raria Iaseiando, a sfida per i moderni, l'arduo e forse impossibile eompito di in
dividuare quale Iettura sia preminente neUe intenzioni deI tragediograf02• 

* Consegnando alle stampe questo contributo, desidererei anzitutto ehe queste mie pagine, ehe 
tentano di avvieinarsi a importanti temi giuridiei, possano essere un omaggio, sia pure piccolo, 
al mio Maestro Prof. Silvio Cataldi (Univ. di Torino) a ringraziamento per il suo eonstante ineo
raggiamento e aiuto al mio lavoro di rieerea. 

1 La datazione delle Supplici di Esehilo ha subito, nella moderna eritiea letteraria, ampie oseilla
zioni ehe hanno eompreso un periodo dal 490 al 460 a. c. Si tende a prediligere una datazione al 
463/2 circa valorizzando eon questo l'ambientazione politiea della tragedia ehe si presenta rieea 
di elementi riferibili al clima di aeeentuazione in senso demoeratieo ehe porto alle riforme di Efi
alte e allo sviluppo in politiea estera di un orientamento antispartano anehe in alleanza eon Argo: 
per un'attenta analisi deI eontesto storieo ehe avrebbe suseitato le SuppL ici ed a eui le Supplici 
stesse alluderebbero cfr. U. Bultrighini, Pausania e L e  t radizioni demo crat ich e. Argo ed E lide (Pa
dova 1990) 56-77, in partieolare la dove (pp. 74-77) recupera una prospettiva argiva nella lettura 
dei te mi storici sollevati dai versi della tragedia di Eschilo. Il dibattito circa la datazione di questa 
tragedia ha avuto particolare sviluppo negli anni '50 e '60 sopratutto dopo la pubblicazione deI 
Pap. Ox. XX, 2256 fr. 3 (Londra 1952) ehe informa ehe la tetralogia (0 forse trilogia, a seconda 
della valutazione ehe si intende dare della quarta opera della serie) Supplici, Egizi, Danaidi e 
Amimone ebbe eome rivali opere di Sofocle e di Mesato, spostando a dopo il 466 la tetralogia 
stessa e aggiungendo la possibilita di individuare l'arconte dell'anno di rappresentazione (i1463/ 
2) sia pure con un'integrazione incerta. Per un riepilogo e i riferimenti bibliografici di questa di
seussione vd. A. Podlecki, The PoL ilical Background of Aeschylean Tragedy (Ann Arbor 1966) 
163-164, nn. 1-7; A. F. Garvie, AeschyL us' Supplices, Play and Trilogy (Cambridge 1969) 1-28. 
Cfr. anche R. E. Sardiello, Il prob lema della datazione e il significato po lit ico delle «Supplici» di 
Esch ilo, «AFLL» (1969-1971) 78-98. Sulla democrazia argiva e, in riflesso, ateniese in relazione 
alle stesse Supplici cfr. recentemente F. Ruze, De libe rat io n et pouvoir dans La cile grecque de Ne
stor ci Socrat e (Paris 1997) 241-266 (sull'Assemblea argiva), 277-280 (sulle Supplici), 409-436 
(sull'assemblea ateniese: partecipazione e frequenza, liberal di parola, ritmi assembleari). 

2 In generale sulla datazione e sulle possibili letture delle Supplici, oltre alla bibliografia eitata nel 
corso del contributo, vd. H. J. Robertson, LJixYJ and iJßr.W; in A eschylus' Suppliants, «CR» 50 
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Reeentemente MustP ha rieordato e valorizzato l'ampia valenza di 
quest'opera nella storia evolutiva deI eoneetto di demoerazia nel pensiero poli
tieo greeo. Lo studioso, sottolineando il eammino ehe porta le suppliei «stra
niere» a eonoseere la polis demoeratiea fino a rieonoseersi in essa, ha eost evi
denziato nei versi di Esehilo il voluto e rieereato rieorrere di termini qual i 1pfj
cpor;4 (parola chiave del lessieo proeedurale demoeratieo), Öfjl-l0r; e xg(l1:or; (pre
senti in eomposti e varianti riech i di arte poetiea e riflessione politiea), 1pi)CfJWI-lU 
JtUVU:AEr;S, 0 l'intera espressione öi)I-l0'U xgu'toiJou XELQ öJtll JtArrfhJVE'tUL6, ehe 
eon forza espressiva disegna il levarsi in alto della mano ehe esereita il proprio 
diritto di parteeipazione al potere politieo unendosi a quelle di tutto il JtAfj'fror; 
assembleare (ECfJgL�Ev ut'fri)Q7) e ponendo approvazione e sanzione uffieiale al 
deereto all'ordine deI giorno (EÖO�EV seguito da infiniti iussivi8). 

Intreeeiato e eerto eonnesso all'emergere di esplieiti riferimenti all'ambito 
proeedurale demoeratieo, l'argomento eentrale della tragedia rimane tuttavia 
da eonoseere meglio proprio nei suoi riflessi istituzionali quale mito riattualiz
zato per 10 spettatore deI V seeolo: le figlie di Danao giungono insieme al pro
prio padre ad Argo dove, suppliei, ehiedono l'ospitalita e la protezione deI re 
Pelasgo, la eui aeeoglienza esse implorano nella eitta ehe dieono essere anehe la 
propria. Subito quindi dimostrano la propria disponibilita e il proprio desiderio 
di abbandonare natali egizi e eostumi stranieri per entrare a far parte della polis 

(1936) 104-109; A. Lesky, D ie Da tierung der H iketiden und der Tragiker Mesa tos, «Hermes» 82 
(1954) 1-13; H. J. Rose, A Commentary on the Surv iving Plays of Aeschylus (Amsterdam 1957); 
R. D. Murray, The Motifof 10 in Aeschylus' Suppliants (Princeton 1958); E. A. Wolff, The Date 
of Aeschylus' Danaid Tetralogy, «Hermes» 56 (1958) 119-139; R. P. Winnington-Ingram, The 
Da nai"d Trilogy of Aeschylus, «JHS» 81 (1961) 149-152; U. Albini, Appunti sulle Supplici di 

Eschilo, «Maia» 18 (1966) 369-378; G. Salanitro, La da ta e il significato politico delle «Supplici» 
di Eschilo, «Helikon» 8 (1968) 312-340; G. Thomson, Aeschylus and Athens (London 1973) 
167-168, 287-295; P. Burian, Pelasgus and Politics in A eschylus' Danaid Trilogy, «WS» N.F. 8 
(1974) 5-14; R. S. Caldwell, The Psychology of Aeschylus' Supplices, «Arethusa» 7 (1974) 327-
335; M. McCall, The Secondary Chor uses in Aeschylus' Supplices, «CSCA» 9 (1976) 117-131; 
R. P. Winnington-Ingram, Studies in Aeschylus (Cambridge etc. 1983) 55-72; A. L. Brown, Why 
should 1 mention lo?,  «LCM» 8 (1983) 158-160; M. Sicherl, D ie Tragik der Danaiden, «MH» 43 
(1986) 81-110; V. Zajko, The Myth ofthe Danaids in Aeschylus, Horace and Ovid, «Pegasus» 33 
(1990) 13-17; W. Rösler, D er Schluss der H iketiden und die Danaiden-Trilogie des Aischylos, 
«RhM» 136 (1993) 1-22; S. Yoshitake, Supplication, Death and the Maidens: the Suppliant Wo
men in the Danaid Trilogy (in lingua giapponese), «ClassStud» 14 (1996) 27-64. Per un com
menta puntuale al testo Aeschylus, The Suppliants, ed. by H. F. Johansen and E. W. Whittle 
(Gyldendalske Boghandel, Denmark 1980). Per una recente definizione di problemi filologici 
legati al testo vd. V. Di Benedetto, C ontr ibuti al testo delle Supplici di Eschilo, «RFIC» 121 
(1993) 129-152. 

3 D. Musti, D emokra tia. Origini di una idea (Roma/Bari 1995) 19-34. 
4 Vv. 8.373.601.640.644.739.943.965. 
5 V. 601. 
6 V. 604. 
7 V. 608. 
8 Vv. 609sgg. 
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greea (Argo 0 Atene ehe sia, purehe demoeratiea ovvero disponibile a una eon
eezione aperta della parteeipazione aHa vita eiviea) in norne della propria dis
eendenza da 10, la giovinetta argiva amata da Zeus e perseguitata da Era. 

Gauthier9, nel suo lavoro sul rapporto tra stranieri e giustizia nelle eitta 
greehe, ha eolto eon preeisione l'importanza dei versi delle Supplici esehilee 
qua1e testimonianza di un nuovo c1ima politieo ehe si apre ad Atene alla fine de
gli anni sessanta deI V seeolo: la polis attiea si po ne di fronte al problema degli 
stranieri, della loro aeeoglienza in Atene stessa, della relazione eon loro quali 
alleati della polis ehe si candida e si impone a guida e tutela della greeita demo
eratiea. E la storia dello svilupparsi di un eoneetto civieo di JtQO�EVO<; e 1lE1:mxoC; 
ehe laseia eontenuti areaiei, per 10 piu eonnessi alla sfera privata e aristoeratiea, 
per assumere eolori politiei legati a disegni di alleanze e di seambi eommereiali. 

Lo studioso franeese inserisee la testimonianza dei vers i di Esehilo tra le at
testazioni piu rilevanti, in V seeolo, dell'uso deI termine JtQO�EVO<; nel signifi
eato di eolui ehe assieura la protezione materiale dello straniero, negando eon
seguentemente a tale uso linguistieo l'indieazione di una funzione uffieiale di 
JtQO�EVOC; quale eolui ehe e stato nominato tale da una polis straniera della 
quale si impegna ad aeeogliere e proteggere i eittadini ehe possano giungere per 
motivi diversi nella propria patria in cambio degli onori ehe quella stessa polis 
gli rieonoseeLO• 

Cereando di verifieare l'interpretazione e la eolloeazione giuridiea in am
bito privatistieo fornita al termine da Gauthier, oeeorre ripereorrere la rieor
renza di JtQO�EVOC; all'interno dei ve�si delle Supplici. 

Tutto il ripetersi di questo termine nella tragedia di Esehilo nasee dalle pa
role eon le quali il re di Argo, alla vista delle donne suppliei, si meraviglia ehe 
esse abbiano osato giungere in quella terra senza essere annuneiate da un 
araldo, prive di prosseni, senza guide (oih:E xYjQuxwv 'ÜJto aJtQO�EVOl TE, Voo
<pLV �YYjTWVlI). Analoga obiezione muovera Pelasgo all'araldo mandato dai fi
gli di Egitto giunti a reeuperare le cinquanta figlie di Danao per prenderle in 

9 Ph. Gauthier, Symbola. Les etrangers et la just ice dans les eites grecques (Nancy 1972) 53-55. 58. 
133-134. 

10 In questa lettura Gauthier riprende almeno in parte U. von Wilamowitz-Moellendorf, D emo
t ika der Met oeken, «Hermes» 22 (1887) 211-259, spee. 247-257. Lo stesso Gauthier e poi stato 
seguito, in un ampliamento dell'analisi da strette prospettive giuridiehe a piu ampi risvolti so
eiologiei, da M. F. Baslez, L'etranger dans la Crece ant ique (Paris 1984) 39-40, ehe individua 
nelle Supplici la testimonianza di un'arcaica prossenia privata. Ha inveee assimilato la prosse
nia delle Suppliei a quella classiea Rose, op. eit. (n. 2) 31-32. 44.49. Cfr. anche E. Luppino, Li
biei e Egiz i, ;iVOl ad Argo neUe Suppliei di Eschilo, «CISA» 6 (1979) 139-149. In generale 
sull'istituzione della prossenia vd. F. Gschnitzer, Pr oxenos, in: RE Supp!. XIII (1973) 629-730; 
M. B. Walbank, Athenian Proxenies ofthe Fift h  Century B.C. (Toronto 1978); C. Marek, Die 
Proxenie (Frankfurt etc. 1984). Cfr. in particolare M. Moggi, I proxenoi e la guerra nel V secolo 
a. c., in: Les relat ions int ernat ionales. Actes du CoUoque de Strasbourg 15-17 juin 1993 (Stras
bourg 1995) 143-159, puntuale sintesi problematiea su ruolo, funzione pubblica e azione privata 
dei proxenos in relazione alla propria ed all'altrui polis. 

11 Vv. 238-239. 
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moglie. Se nel primo easo il eoro delle Danaidi suppliehera il re di assumere lui 
stesso il ruolo di prosseno nei suoi eonfronti (cpQOV'tLOOV xat YEVO'Ü JtuvöLxw� 
d)OEßtl� JtQO�EVO�12) e di questo Danao esprimera a Pelasgo la propria sentita 
gratitudine (Jto/.J .. wv 'taö' �!lLV EO'tLV ��LW!lEVU, aLöoLov EUQE'frEV'tU JtQO�E
vov AaßELv13), nella eireostanza seguente inveee l'araldo dei figli di Egitto rea
gisee eon arroganza indieando in Ermes il proprio prosseno e venendo quindi 
meno, a parole e nei fatti, al rispetto verso gli dei. 

Certamente l'assunzione della prossenia da parte di Pelasgo in favore delle 
Danaidi non segue la pro ce dura uffieiale ben nota agli ateniesi degli anni ses
santa deI V seeolo, ovvero essa non e deeretata dalla eomunita straniera ehe 
el egge a proprio prosseno un eittadino di altra polis. D'altra parte non poteva 
ehe esse re eost: le Danaidi, infatti, non sono una eomunita eiviea ma piuttosto 
una parte dissidente e fuggiasea di un popolo straniero eomposto, nella sintesi 
mitiea, dalle cinquanta figlie di Danao e dai einquanta eugini, figli di Egitto; inol
tre, esse sono donne, prive quindi di rappresentativita giuridiea sia eome indivi
dui sia eome gruppo, onde non potevano farsi preeedere ne da un araldo ne da 
una guida ne tanto me no da un prosseno. Loro unieo rappresentante e il padre, 
Jtu'ttlQ xut ßOUAUQXO� xat o'taoLaQxo�14, CfJQovwv JtLO'tO� YEQWV15, Eu'fraQo��, 
JtQovoo� xat ßouAUQXO�16. E evidente ehe in nessun modo il poeta aveva la pos
sibilita di proporre la figura di un prosseno uffieiale, eletto e onorato per decreto 
da una eomunita eiviea ehe non poteva eerto essere rappresentata dalle figlie di 
Danao. Quello ehe sembra importante nei versi di Esehilo non e il modo eon eui 
le donne ottengono la protezione prosseniea bensi, da un lato, il dato iniziale ov
vero la neeessita, sentita da entrambe le parti, ehe ci sia un prosseno a mediare 
tra stranieri e polis, dall'altro l'esito finale ovvero il eonseguimento della prosse
nia quale eondizione per il prosieguo deI eonfronto delle Danaidi eon la eitta. 
Proprio quest'ultimo aspetto e infatti il piu rilevante all'interno dei meeeanismi 
della narrazione stessa: l'aver ottenuto la prossenia dell'uomo piu potente della 
polis (il re seeondo la mediazione mieenea e argiva) eonsentira alle Danaidi di 
essere aeeolte, per deereto dell'assemblea, nella eomunita eiviea. Se infatti e 
senz'altro vero ehe la eoneessione della prossenia appare eome una deeisione 
privata di Pelasgo, e altrettanto vero ehe il re e ben eoseiente fin dall'inizio ehe 
tale deeisione avra riflessi drammatiei sulla sua eitta: per questo manifesta quella 
titubanza ehe earatterizza tutta la prima parte della tragedia e soltanto dopo insi
stite riehieste e la minaeeia dell'ira di Zeus, protettore dei suppliei, deeide di por
tare la questione davanti all'assemblea assieurando il proprio appoggio17• 

12 Vv. 418-419. 
13 Vv. 490--49l. 
14 Vv. 11-12. 
15 Vv. 176-177. 
16 Vv. 969-970. 
17 Si noti ancora ehe Pelasgo non appare affatto sicuro delle ragioni delle donne, ma giunge alla 

decisione di appoggiare le Danaidi dietro la minaccia, da queste piu volte ripetuta, di rieorrere 
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A queste proposito e interessante notare ehe l'intervento di Pelasgo si li
mi ta a eonvoeare 'to XOLVOV eereandone i favori, a «mette re all'ordine deI 
giorno» dei lavori assembleari la questione dell'aeeoglienza delle Danaidi, a 
preparare Danao al diseorso ehe 10 straniero in prima persona dovra tenere di 
fronte all'assemblea18, a sostenere, proponendo il deereto, le riehieste degli 
stranieri eon abilita oratoria apprezzata dal padre delle einquanta suppliei19• 
Sara Danao infatti, eome se fosse ambaseiatore di un popolo, a esporre all'as
semblea i termini deI problema e le eonseguenti riehieste: alle stesso modo sara 
lui stesso a riferire alle figlie l'esito della votazione mostrando tutta l'emozione 
ehe l'assistere a quell'esempio di demoerazia gli ha proeurat020• L'intervento 
deI prosseno si qualifiea dunque eome azione di un private eittadino ehe, in 
norne dei propri diritti e in misura della propria autorita, propone mozioni 
all'assemblea, prepara eon i rapporti personali l'esito della votazione e fornisee 
allo straniero informazioni e mezzi ehe 10 aiutano ad esporre eon sueeesso le 
proprie ragioni davanti all'assemblea: in questo Pelasgo sembra proprio agire 
seeondo i modi deI prosseno uffieiale di eta classiea. E bene infatti distinguere 
tra una prossenia eonsiderata dal punto di vista della eitta straniera e l'esereizio 
della medesima eariea interpretata da parte deI eittadino, ad esempio ateniese, 
ehe e stato nominato prosseno: nel primo easo, la prossenia e senz'altro da in
tendersi eome un atto uffieiale deliberato eon deereto ed elaborato in strategia 
politiea eon speeifiehe azioni pubbliehe da parte della polis; nel seeondo easo, 0 
meglio punto di vista, esse re prosseno e svolgerne le funzioni ha implieazioni 
sul singolo e sulle sue libere seelte, non sull'intera sua eomunita: eome tale la 
prossenia e affare privat021• 

11 easo delle Danaidi e di Pelasgo e dunque anomalo soltanto nella forma di 
«reclutamento» deI prosseno ma non nell'azione ehe deriva dall'assunzione da 
parte deI re di tale eompito: tale anomalia d'altra parte e, eome si e visto, intima
mente eonnessa e neeessaria alla narrazione mitiea, in quanta le figlie di Danao 
non sono una polis ne tante meno la rappresentano dato ehe rispetto al popolo 

al suieidio pur di evitare I'unione violen ta eon i figli di Egitto (vv. 160.465.787-807): il suicidio 
delle suppliei avrebbe infatti contaminato la eitta, attirando su di essa I'ira divina. 

18 VV.517-523. 
19 VV.615-624. 
20 Vv. 605sgg. 
21 Questa dupliee eoneezione, al tempo stesso pubbliea e privata a seeondo dei punti di vista, eben 

evidente nei ca si di prossenia a noi noti: basti in questa sede il riferimento al easo di Alcibiade 
ehe, in Thue. 6,89 (cfr. 5,43,2), rieorda agli Spartani il suo impegno nella prossenia in loro favore 
soprattutto in oeeasione della disfatta di Pilo. Dati i preeedenti della guerra voluta e perseguita 
dallo stesso Alcibiade eontro Sparta, e evidente ehe I'impegno di prosseno, a eui Alcibiade si ri
ferisee, eoneeme I'intervento da eittadino privato, ad esempio in aiuto dei prigionieri di guerra, 
e non si tratta di un dovere pubblieo ehe avrebbe portato ad un conflitto tra I'interesse della pro
pria polis e quello della eitta di eui si e prosseni. Proprio sul easo di Alcibiade cfr. E. Luppino, La 
laicizzazione della prossenia. Il caso di Alcibiade, «CISA» 7 (1981) 73-79. 
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di provenienza si qualifieano piuttosto eome la parte seeessionista e in fuga22• 
Inoltre, quello ehe piu importa e ehe Esehilo abbia inteso super are e risolvere 
l'anomalia sia al fine di presentare l'introduzione di stranieri nella polis se
eondo la prassi politiea in uso nel V seeold3 sia per permettere la proseeuzione 
della stessa azione drammatiea fino al pieno aeeoglimento delle straniere nella 
eomunita argiva, mantenendo pur sempre fisso il riferimento ai modi politiei e 
giuridiei deI proprio tempo. 

Proprio in questo continuum narrativo ritengo ehe debba esse re inteso il 
tema della prossenia nelle Supplici di Esehilo, quale premessa neeessaria all'al
tro tema, aneh'esso attinente alle relazioni xenoi - polis: l'aeeoglienza delle fi
glie di Danao e di Danao stesso quali !!Et-OL%OL. 

E questa infatti la eonseguenza della deeisione dell'assemblea degli EYXW
QLOL argivi. Dopo di essa Danao e le sue figlie sono !!Et-OL%OL24, introdotti e ae
eolti nella polis, sia pure eon una limitazione di diritti rispetto ai eittadini nativi: 
a tale limitazione tuttavia non si aeeenna e si sottolinea inveee la gioia dei bene
fieiati per aver ritrovato una terra in eui vivere liberi, garantiti e protetti dal so
dalizio ehe lega la eomunita civiea. 

Inoltre, parallelamente al rieonoscimento di Danao e delle sue figlie eome 
meteci eompare nei versi seguenti il eorrispettivo istituto giuridieo, quello di 
JtQoo't(iL'YJ�. E gia stato notato da Gauthier eome la JtQoo'taoLa eollettiva intro-

22 Per spiegare questa anomalia penso che sia opportuno rimanere all'interno delle ragioni poeti
che e narrative senza introdurre concetti quali quello di «prosseno volontario», Hh,A01tQcl;EVOC; 
(non riconosciuto ufficialmente dalla comunita straniera) per il quale cfr. Thuc. 3,70,3; Pollux, 
Onom. 3,59. 

23 Lo stesso Gauthier (op. eil., n. 9, 55) riconosce, in soli termini di non contraddittorieta, l'esi
stenza di una concezione privata ed una ufficiale della prossenia: 10 studioso tuttavia la spie ga 
individuando nella prima un significato originale ed arcaico della seconda. 

24 E quanta appare al v. 609 con la mediazione deI verbo �E"tOLX.ElV e al v. 994 con l'uso diretto deI 
termine �f:"tOLX.OC;. Anche nell'uso di questi termini tuttavia, COSI come in 1tQCl;EVOC; e 
1tQomu"tT]C;, la Baslez (op. eil., n. 10, 39-40.77.78-79) ir,dividua un uso arcaico dei vocaboli che 
avrebbero un'accezione generica e non quella tecnico-giuridica, partendo dal presupposto che 
le Supplici di Eschilo riportino antichi costumi e comportamenti arcaici (p. 33). In realta se con
testualizziamo la tragedia nel suo piu probabile anno di rappresentazione, 463 a.c. circa, pos
siamo per 10 meno avanzare queste due considerazioni. Anzitutto, pur evocando miti e ambien
tazioni arcaiche, l'opera di Eschilo non poteva fare a meno di parlare alla propria contempora
neita costituita da una citta, Atene, sensibile al problema stranieri che proprio allora affrontava 
con criteri di accoglienza e di apertura almeno parziale dei vari riconoscimenti e diritti giuridici 
secondo una scelta politica ed economica vincente anche nell'emergente confronto con la 
chiusa Sparta (sulla procedura lacedemone della l;EVT]Auatu cfr. quale prima attestazione Hdt. 
3,148). In secondo luogo, co me indica la stessa Baslez (p. 77), la prima attestazione di un uso 
tecnico deI termine meteco e individuabile nella testimonianza epigrafica di I G r 244 datata nel 
460 a.c.: da ta questa premessa, e facile individuare nelle Supplic i il riflesso di un'intenso dibat
tito civico sul tema dei diritti degli stranieri, dibattito che negli ultimi anni '60 deI V secolo porta 
alla definizione giuridica della categoria del meteco. Se COSI fosse, questo uso eschileo di precisi 
termini del linguaggio tecnico deI diritto attico non sarebbe tanto segno di usi arcaici ma testi
monianza di un veloce processo di definizione di innovative categorie giuridiche volte a definire 
e favorire i rapporti di Atene e del suo corpo civico con gli stranieri. 
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dotta da Esehilo ai vv. 963-964 (JtQOO't(i1;l1� ö' EYW ao'toL 'tE Jt(iv'tE�, d)VJtEQ 
flÖE xQaLVE'tUt 1j)'fj<pO�) rappresenti nuovamente un'anomalia, spiegabile solo 
eon le ragioni dell'invenzione poetiea, data la riehiesta di iserizione a meteei da 
parte di un gruppo e non di singoli stranieri25• Dal medesimo studioso e stato al
tresi rilevato ehe l'argomento meteei doveva esse re partieolarmente sentito in 
un' Atene ehe negli anni Sessanta si apriva eon deeisione ai eommerei, alle rela
zioni internazionali (di pace e di guerra),  all 'afflusso di stranieri ehe, aeeolti 
nella polis, potevano variare la eomposizione deI eorpo eivie026• 

Tuttavia, eonsiderate e ehiuse in se stesse, tali riflessioni, suseitate dalla 
eomparsa nei versi di Esehilo di a1cuni riferimenti alle istituzioni della prossenia 
e allo status di meteco, non sembrano eompletare e soddisfare tutte le possibi
lita di una rieerea volta a rintraeeiare nelle Supplici informazioni di natura isti
tuzionale e giuridiea ehe permettano di superare un approeeio al testo autentieo 
ma limitato, tale da ridurre al tema religioso dell'aeeoglienza dello straniero 
suppliee il motivo ehe muove la narrazione della trage dia per quanta attiene 
alle relazioni tra polis, eittadini e non eittadini27• Sono stati eosi individuati, ma 
poi traseurati 0 non eompletamente sviluppati a1cuni degli elementi forse piiI ri
levanti e preziosi per rieostruire l'intero dossier degli aspetti politiei ehe earat
terizzano l'attualizzante lettura del mito operata dal poeta. 

Infatti, sotto il punto di vista ehe ha mosso tutte le riflessioni sinora svolte, 
la tragedia sembra trovare un vertiee ai vv. 600-624, la dove il lessieo si fa tee
nieo grazie ad una eontinua e eoerente ripresa di termini proeedurali dell'agire 
demoeratieo. Il passo, di grande intensita poetiea e politiea al tempo stesso, me
rita di essere riportato e letto nella sua interezza: 

25 Gauthier, op. eil. (n. 9) 134 n. 9l. 
26 Questo poteva avvenire soprattutto se gli stranieri in questione erano donne in quanto, almeno 

fino al nota provvedimento di Pericle, i figli nati da eittadino masehio e donna straniera entra
va no di diritto nel eorpo eivico. 

27 Cosl Baslez (op. eil. , n. 10, 33-37. 45.69), ehe deserive eon preeisione la prima fase di rieonosei
menta ed aecoglienza delle Danaidi suppliei ad opera della polis argiva sulla base di un 'iniziale 
condivisione di valori religiosi quale assieurazione della eomune iden ti ta greea, indispensabile 
presupposto per il sueeessivo rieonoseimento politieo e la eonseguente protezione all'interno 
dei eorpo eivieo eon I'attribuzione di una eondizione di diritto e non soltanto di fatto. Pur es
sendo questi gli elementi essenziali nell'ottiea di un lavoro eomplessivo sul eoneetto di straniero 
quale quello eondotto dalla Baslez, devono tuttavia essere aneora valorizzati alcuni elementi 
essenziali ehe motivano eontenuti e sueeessione degli episodi narrativi di questa tragedia. Que
sti elementi possono cosl essere sintetizzati: a) ad esse re suppliei stranieri sono delle donne; b) il 
riconoseimento religioso della eondizione di suppliei e I'attribuzione di diritti eiviei non sono 
fatti eonseguenti nello sviluppo dei raeeonto tragieo, anzi sono momenti ben distinti, ognuno 
posto singolarmente in diseussione eon esiti ehe sembrano sottolineare la preminenza della va
lutazione eiviea e laiea (0, meglio aneora, giuridiea) su quella religiosa; e) il tema dei matrimo
nio e soprattutto quello della fuga dalla violenza identifieata nel matrimonio contro volonta 
sono non meno presenti nella tragedia di quello dell'aeeettazione dello straniero nella polis: 
solo ponendo in stretta relazione 10 sviluppo parallelo di quest i due temi narrativi si pub avan
zare nella comprensione dei versi di Esehilo. 
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{}-UQOEL-tE JtaIÖE�· EU 'tU 't(DV EyxwQLwv· 
ÖtlllOU ÖEÖOInUl JtUV'tEA:i] 't/JYJqJLOIlU'tU. 
w XUTQE JtQEOßU, cpLA'tUT' aYYEAAWV EIlOL· 
EVLOJtE Ö' �IlTv, JtoT XEXUQW'tUl 'tEAO�, 
ÖtlllOU XQU'tOÜOU XdQ öJtn JtAYJ{}-UVE'tUl; 
EÖO�EV 'AQydOlOlV OU ÖlXOQQOJtW�, 
aAA' WO't' aVYJßfioaL IlE YYJQal� cpQEvL· 
JtUVÖYJIlL<;.t YUQ XEQOl ÖE;lWVUIlOl� 
ECPQl�EV ui{trlQ 'tOVÖE xQalvov'twV AOyOV· 
�Ild� IlE'tOlXETv 'tfiOÖE Yfi� EAEU{tEQOU� 
xaQQuOluo'tOU� �uv 't' aouAL<;.t ßQo'twv· 
XUl Iltl't' EvoLxwv Iltl't' EJtYJAUÖWV 'tlVU 
aYElv28: EUV ÖE JtQOO'tlttTI 'to xaQ'tEQov, 
'tOV Ilfi ßOYJ{}-tlouv'tu 't(l)VÖE YUIlOQWV29 
a'tlIlOV Elvul �uv cpuYTI ÖYJIlYJAU'ttp30. 

600 

605 

610 

28 In questi vv. 610--612 ricorrono in riferimento diretto 0 indiretto i tre termini tecnici dell'isti
tuto, attivo in ambito pubblico e privatistico, della rappresaglia e del sequestro: per una com
piuta analisi dei vocaboli aYElv, QuoultElV e oUAäv all'interno della distinzione tra saisi es lecite 
ed illecite, operate tra poleis, contro stranieri, da pirati oppure all'interno di una stessa polis vd. 
B. Bravo, Su lfin. R epresai lles et justice privee cont re des et rangers dans les cites grecques, 
«ASNP», s. III, 10 (1980) 675-983, spec. 705-808 (rilevanti versi delle Supplici sono considerati 
e analizzati alle pp. 759-761. 771-773. 807-808). A commento vd. P. Brule, L'et ranger et les re
p resai lles dans les cites grecqu es, «DHA» 8 (1982) 381-383; Ph. Gauthier, Les saisies licites aux 
depens des et rangers dans les cites grecques, «RD», s. IV, 60 (1982) 553-576. 

29 Per il significato di YU!loQOC;/YEW!loQOC; vd. ad esempio Hdt. 7,156,2; Thuc. 8,21; Timaeus, 
FG rHist 566 F 8; Dion HaI. 6,62,1; Marmor Parium, FG rHist 239A 36; cfr. anche Aesch. Eum. 
890; TrGF II fr. 208; Plat. Leg. 5,737e, 11,919d; Plut. Thes. 25,2. Nel passo in questione ritengo 
che Eschilo abbia voluto riproporre, in un tentativo di ambientazione storica senza problem i di 
coerenza, un termine ehe identificava i cittadini con i proprietari terrieri, riflettendo cosl una 
concezione arcaica della cittadinanza, ehe in Eschilo pub essere dovuta non solo al fondamento 
mitico dei racconto tragico ma anche al sopravvivere di tale concezione al tempo del poeta, 
prima dell'esasperazione, in senso mercantile e imperialistico, dell'economia ateniese: I'equi
valenza ya!lOQOL - EYXWQlOl - JTOAü:m e infatti assai evidente nelle Supplici dove questa carat
terizzazione deI cittadino si contrappone a quella di meteco riconosciuta a Danao e alle sue fi
g!ie. La proprieta rimane infatti il tratto distintivo della piena cittadinanza, proprieta negata ai 
meteci. 

30 Trad.: «[Danao:] Fatevi coraggio, figlie: e andata davvero bene in tutto cib che gli abitanti 
hanno inteso di fare. Le deliberazioni dei popolo sono state definitivamente ratificate. [Coro:] 
Salve, 0 vecchio, tu mi porti notizie assai gradite. Raccontaci a quale conclusione si e arrivati, in 
qual modo si e levata a maggioranza la mano sovrana del popolo? [Danao:] Gli Argivi decisero 
senza incertezze ma piuttosto in modo da farmi ringiovanire nel mio vecchio cuore: l'aria infatti 
si increspo di mani alzate all'unanimita per approvare questa proposta: ci sia permesso abitare 
liberi in questa terra, senza essere sequestrati come preda e con il diritto all'inviolabilita propria 
di ogni uomo; e nessuno ne tra gli abitanti ne tra gli stranieri ci conduca via: qualora si ricorra 
alla violenza, chi tra i cittadini non porti aiuto sia punito con I'atimfa e condannato all'esilio con 
decreto deI popolo.» 
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Con questi versi il poeta offre, come si e gia sottolineato, un esempio assai 
efficace delle procedure democratiche in assemblea, in particolare della vota
zione per alzata di mano, simbolo della libera partecipazione al potere31 •  Tutta
via non deve essere per questo sottovalutato un aspetto documentario forse 
prioritario: il passo in questione riporta infatti il testo di un vero e proprio de
creto di asylia. Esaminandone i modi lessicali e i contenuti si rilevano infatti i 
seguenti aspetti: 

1) si tratta di uno tVrl<pwlla Jtav'tEAEr;, ovvero esecutivo, essendo stato 
compiutamente ratificato dall'assemblea con una votazione all'unanimita; i 
tratti lessicali sono quelli deI decreto attico: eöoSEv seguito da infiniti iussivi; 

2) il contenuto deI provvedimento si articola nella concessione delle se
guenti prerogative: 

a) diritto ad abitare nella terra degli Argivi come liberi; con una lettura in 
negativa e contrastiva rispetto al successivo uso deI termine yaIlOQOl, e evi
dente che si nega, come e ovvio, il diritto di proprieta, determinando quindi una 
prima differenza tra i cittadini di pieno diritto e gli stranieri accolti con il pre
sente provvediment032; 

b) tutela dal rapimento e dalla deportazione ad opera tanto di cittadini 
quanta di stranieri; 

c) pena di atimia e esilio tramite pubblico bando per chi tra i cittadini non 
porti aiuto qualora venga fatta violenza ai beneficiari deI provvedimento. 

Notati gli elementi distintivi deI provvedimento, e ora necessario dom an
darsi se e in qual misura questo decreto di asylia, cosi come i precedenti riferi
menti all'istituzione della prossenia 0 allo status di meteci, introducono novita 
rispetto all'uso dei tre istituti giuridici nell' Atene di fine anni '60 deI V secolo. 
In al tri termini, possiamo cosi sintetizzare la domanda: il poeta usa questi ele
menti istituzionali e giuridici come strumenti per riattualizzare il mito portan
dolo vicino alla sensibilita dei propri spettatori, oppure usa il mito per portare 
10 spettatore a pensare in modo nuovo gli istituti giuridici che la polis democra
tica mette a disposizione? 

Per compiere questa analisi occorre anzitutto partire da una riflessione che 
porta a pensare il mito delle Danaidi in funzione di queste considerazioni istitu
zionali: qua1e diritto hanno le Danaidi di chiedere di essere accolte nella comu
nita civica argiva? La fuga dal maschio consanguineo che vuole costringerle al 
matrimonio? La discendenza argiva da Io? 11 solo fatto di essere supplici? 

31 Oltre alle pagine di Musti gia eitate vd. Z. Petre, Le decret des Suppliant es d'Eschyle, «Stud
Clas» 14 (1986) 22-32. 

32 Com'e noto, il diritto di possedere immobili era eonseguito da uno straniero attraverso il bene
fieio dell'EYX"tT]OL� alla quale non si fa menzione in questi eome negli altri versi delle Supplici. 
Inoltre i versi di Esehilo mostreranno, nel finale, le Danaidi aeeolte nelle abitazioni messe a dis
posizione da Pelasgo e dalla polis: non vi e alcun riferimento aHa possibilita di aequisirne delle 
proprie. 
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11 problema delle motivazioni per giustifieare il dovere all'aeeoglienza 
eompare fin dai primi versi della tragedia33. 

Ai vv. 5-8 il Coro delle Danaidi diehiara di essere fuggito dall'Egitto non 
perehe un voto della eitta 10 abbia bandito per un fatto di sangue, ma per fuggire 
il matrimonio eon gente della stessa stirpe, aborrendo le nozze e l'empieta dei 
figli di Egitto. Per questo, in norne della propria liberta, le figlie di Danao hanno 
eompiuto una vera e propria o'taOL�34 sotto la guida dei padre, guida indispensa
bile in quanta assieura rappresentativita giuridiea alla loro volonta e azione. A 
questo proposito si noti eome in tutta la trage dia il re Pelasgo assieurera molta 
piu protezione a Danao ehe non alle sue figlie, assieurandogli una seorta in tutti 
i suoi movimentes: le donne sono lasciate sole nella zona vieina agli altari, tanto 
ehe saranno faeile preda dell'araldo dei figli di Egitto ehe, quando e bloeeato e 
eaeeiato da Pelasgo, ha gia iniziato a portare le donne verso le navi in una seena 
drammatiea e violenta36• La motivazione appare implieitamente legittimata da 
uno dei punti eardine dei sistema giuridieo greeo in riferimento alla donna: se 
fosse venuto meno il padre, le Danaidi avrebbero perso il diritto a difendere 
eon gli strumenti offerti dalla polis le proprie seelte. Soltanto I'identita della vo-

33 Forse trascurando l'evoluzione tragica, la mediazione eschilea e soprattutto la natura anche 
giuridica deI problema, la fuga delle Danaidi dal matrimonio con i cugini e stata diversamente 
interpretata dalla critica moderna ehe ha sviluppato fini analisi deI mito quale appare in 
Eschilo. Come ha osservato M. Orselli (La «storia saera» di 10: per una int erpretazione delle 
Supplici di Esehilo, «Dioniso» 60,2, 1990, 15-30), si possono individuare tre correnti interpreta
tive deI rifiuto delle Danaidi: a) misandria congenita, vd. U. von Wilamowitz-Moellendorf, Ai
sehylos, Interpretat ionen (Berlin 1914) 15, seguito da P. Mazon, Esehyle (Paris 1920); J. Vurt
heim, Aisehylos Sehutzf/ehenden (Amsterdam 1928); W. Kraus, Die Sehutzsuehenden (Frank
furt a.M. 1948) 164 n. 31; Rose, op. eil. (n. 2) 1 17; b) rifiuto dell'unione endogamica, vd. H. 
Thomson, Esehilo e Atene, trad. it. (Tori no 1949) 415; c) rifiuto delle nozze forzate, vd. F. Fer
rari, La m isandria delle Danaidi, «ASNP», s. III, 7 (1977) 1303-1321. Aggiungo un quarta nu
deo riferito a quanti ritrovano semplicemente nel mito le ragioni della fuga: un oracolo avrebbe 
predetto a Danao la morte per mano di un nipote, vd. inf ra n. 46. L'Orselli si allinea con il prima 
gruppo da lei citato individuando l'analogia deI mito delle Danaidi con quello di 10 nel percorso 
sacrale ed etico hybris - pathos - mathos ehe le protagoniste dei due miti compirebbero. Questa 
analisi, tuttavia, non sembra rispettare le ampie e diverse possibilita di lettura tendendo ad es
sere eccessivamente monolitica ed esdudendo nel contempo altri possibili orientamenti critici: 
in particolare, non tiene conto dell'ampio ricorrere in tutta la tragedia dei termine hybris rife
rito ai figli di Egitto e non alle Danaidi, dato questo ehe dovrebbe perlomeno impedire una indi
viduazione univoca deI responsabile deI peccato di hybris. Senz'altro piu equilibrata, sia pure 
per certi versi parallela, appare la lettura di E. Levy, Ineest e, mariage et sexua lite dans les Sup
pliantes d'Esehyle, in: La F emme dans le monde me dit erraneen, I: Antiquile, sous la direction de 
A.-M. Verilhac (Lyon 1985) 29-45. Cfr. anche F. Amoroso, Consideraz ioni su lle Supplici di 
Esehilo, in: Donna e Soc ieta , a cura di J. Vibaek (Palermo 1987) 67-75. Per un inquadramento di 
questi temi cfr. D. Cohen, Sexua lity, Violenc e and the Athenian Law of Hybris, «G&R» 38 
(1991) 171-188. 

34 Il termine ricorre limpido ed inequivocabile al v. 12 nel composto O1;aoLaQXo� riferito a Danao. 
Il termine ricorre poi anche al v. 661, dove tuttavia e oggetto di integrazione. 

35 Vd. soprattutto vv. 985-990. 
36 Vd. a questo proposito la successione degli episodi ai vv. 51Osgg. 
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lonta deI padre con quella delle figlie assicura a quest'ultime la possibilita di 
esercitare la propria liberta. 

11 tema delle ragioni della fuga viene subito ribadito in versi immediata
mente seguenti quando la narrazione tragica sottolinea l'argomento dell'illi
ceita di un'unione con consanguinei ottenuta con la violenza, aHa quale {h\LL� 
ELQYEL37: argomento che poi sconfina spesso in un generico rancore verso i ma
schi, simbolo di violenza nel rap porto matrimoniale, cos! come appare nell'in
vocazione ad Artemide, casta figlia di Zeus, ai vv. 144-150. 

Successivamente, ai vv. 191-203, Danao indica alle proprie figlie un vero e 
proprio codice di comportamento deI fuggiasco supplice: rivolgersi allo stra
niero con parole aLöola xaL YOEöva xaL �aXQEla, dicendo chiaramente che 
l'esilio non e originato dal sangue (avaqJ,ax"tov� q)'lJya�)38; mantenere un atteg
giamento non altero, non essere nel discorso ne :TtQ6AEOXO� ne E<pOAX6�, ricor
darsi sempre di essere una XQElo� SEVl1 q)'lJya� ovvero la piu debole tra le parti. 

Nel prosieguo deI discorso Danao rassicura le figlie circa la maledizione 
che colpira i figli d'Egitto e sviluppa ulteriormente il concetto dell'ingiustizia 
delle nozze violente. «Come potrebbe restare puro un uccello che divori un uc
cello? Come potrebbe esser puro chi sposa una donna contro la volonta di lei, 
contro la volonta deI padre?»39 si chiede Danao, spostando in un certo senso i 
termini della questione da un dato oggettivo (illiceita deI matrimonio tra con
sanguinei) ad uno piu personale, piu profondo, soprattutto piu innovativo nel 
panorama giuridico greco dei diritti della persona: l'espressione äxovoav 
äXOV"tO�40 individua infatti nella volonta delle figlie e deI padre (un tutt'uno im
prescindibile) il discrimine atto a distinguere tra lecito e non lecito, tra violenza 
e diritto. In questo dibattito sul lecito si inserisce quindi il re Pelasgo che subito 
si rivolge al coro con domande che oscillano tra un desiderio di comprensione 
umana e una precisa volonta di dirimere giuridicamente la questione41 . AHa do
manda «per che cosa supplichi?» la risposta deI Coro non si fa attendere: «per 
non diven ire Ö!-l(J)I,�, schiava, della prole di Egitto». Quindi il re incalza pun
tuale: «Per odio 0 affermi che non e lecito42?» «Chi si comprerebbe i propri pa-

37 Vv. 3�39. 
38 Non deve eerto stupire l'insistenza di Danao su questo aspetto: emerge infatti un ulteriore dato 

giuridico che conferma non tanto l'attenzione di Eschilo al diritto ma la presenza costante e 
profonda deI diritto nell'azione e nel pensiero deI cittadino ateniese e quindi anche dei poeta 
che, cittadino egli stesso, al eittadino si rivoige. Rileviamo infatti che a partire dai provvedi
menti di Dracone era punito con l'esilio l'omicidio involontario e colposo e che tale esilio era 
probabilmente accompagnato dall'interdizione dalle cerimonie e dai luoghi pubblici e sacri: le 
figlie di Danao non avrebbero quindi potuto presentarsi supplici agli altari e soprattutto le loro 
richieste sarebbero state prive di credibilita se si fossero macchiate di un delitto di sangue. 

39 Vv. 22�228. 
40 V. 227. 
41 Vv. 333sgg. 
42 Sul va lore di itEfLl<; ehe ricorre in questo verso vd. A. Biscardi, Di ritto greco antico (Varese 1982) 

351-360 e, nello speeifico delle Supplici , Levy, a rt .  eit .  (n. 33) 31-32. 



Le Suppliei di Esehilo, la fuga dal masehio e l'inviolabilita della persona 151 

droni - replieano le Danaidi - avendoli per giunta eari?». Pelasgo mostra ehia
ramente di non eomprendere le ragioni delle Danaidi e si fa eonvineere soltanto 
dalla minaeeia dell'ira di Zeus (v. 347: ßaQu� YE IlEV'tOL ZYJvo� lXEOLOV X(rtO�), 
senza perb rinuneiare a porre il problema in termini giuridiei. Infatti ai vv. 387-
391 il re ribatte: «Se i figli di Egitto vi fanno loro eon la forza in base alla legge 
della eitta, dieendo di essere i parenti piu prossimi, chi vorrebbe opporsi a loro? 
Bisogna ehe tu ti tragga in salvo grazie alle leggi deI paese da dove vieni, mo
strando ehe non hanno akun diritto su di te»; a queste considerazioni le donne 
rispondono ripetendo l'aecusa di violenza perpetrata dai maschi senza eom
prendere, a loro volta, le ragioni giuridiehe ehe soggiaceiono alle domande po
ste da Pelasgo: le Danaidi ad esempio potevano opporre, qua1e ragione della 
propria salvaguardia, la figura deI proprio padre, superiore per diritti a quella 
dei eugini. Le Danaidi e Pelasgo sembrano dunque ragionare su due piani di
versi: le prime conoseono soltanto le leggi della violenza deI masehi043, dell'es
sere eonsiderate un oggetto, eosi co me dira e fara l'araldo dei figli di Egitto44; 
Pe las go eonosee invece, anaeronistieamente, l'agire demoeratieo, la media
zione della legge e della parola all'interno della convivenza civile45• Colui ehe 
media tra questi due opposti sentire sembra esse re il padre Danao ehe, eome 
abbiamo gia visto, ha subito tutto il faseino dell'agire democratieo assistendo 
alla riunione dell'assemblea nella qua1e ha colto eon fiducia la forza persuasiva 
della parola46• A questo proposito un episodio e partieolarmente signifieativo: 
quando Danao scorge la flotta dei figli di Egitto ehe si sta avvicinando alla eosta 
argiva, rassieura con premura le proprie figlie e mostra tutta la propria sieu
rezza nel voto espresso poco prima dai eittadini argivi; quindi si allontana, ma 
non per ehiedere l'aiuto delle forze militari quanta piuttosto per tornare il piu 
presto possibile con difensori e avvoeati, UQWYOL e �UVÖlXOL47, pur rimanendo fi
dueioso ehe gli Argivi sapranno anehe rieorrere aHa guerra in eseeuzione deI 

43 Tema ripetuto a piu riprese ehe spesso si risolve in un vero e proprio confronto uomini - donne 
eome si e gia visto nei passi eitati e si pub ritrovare eonfermato ai vv. 393. 426. 487. 643. 818. 
1067. In generale sulla donna nel diritto greeo e in partieolare in quello ateniese vd. R. Sealey, 
W omen and Law in Classical G reece (Univ. North Carolina - Chapell HilULondon 1990) 12-49. 

44 Vd. i vv. 836sgg., ehe earatterizzano ed enfatizzano la violenza della deportazione; vd. spee. il v. 
918: "Ca EIlU, «le mie eose», sono dette le don ne dall'araldo. 

45 Per un interpretazione delle Supplici ehe valorizzi questo parallelo fra matrimonio e agire poli
tieo, entrambi fondati sulla persuasione, il eompromesso e il eonsenso, vd. F. Zeitlin, La politi
que d'Eros. Feminin et masculin dans les Suppliantes d'Eschyle, «Metis» 3 (1988) 231-259. 

46 Sul ruolo di Danao nella tragedia e sulla dipendenza delle figlie da lui vd. M. Ryzman, The Psy
c hological Role 01 Danaus in Aesc hylus' Supplices, «Eranos» 87 (1989) 1-6. Reeenti letture 
della tragedia hanno posto in evidenza attraverso le letture scoliastiehe ehe la fuga e il sueees
sivo massaero eompiuto dalle Danaidi non avrebbe motivazioni psieologiehe 0 sociali ma ra
gioni dovute ad un oraeolo ed alla volonta di proteggere il padre per il quale sarebbe stata pre
detta la morte ad opera di un proprio nipote: vd. Sieherl, art .  eit .  (n. 2) 81-110; W. Rösler, Da
naos ci propos des dangers de l'amour (Eschyle, Suppliantes 991-1013) , «Pallas» 38 (1992) 173-
178. 

47 V. 726. 
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deereto appena approvato. Anehe in questa eireostanza le donne sembrano in
tente soprattutto a rieordare la propria debolezza, la propria inferiorita in una 
eontrapposizione sentita in termini di forza e violenza, fidueiose soltanto nella 
protezione di Zeus, ineonsapevoli di quella ehe poteva offrire loro la legge della 

polis48• 
11 tema della volonta (liberta individuale, diremmo noi, amplifieando tut

tavia una eonsapevolezza non aneora eompiuta) ritorna quindi nelle parole di 
Pelasgo ehe, ribattendo alle pretese dell'araldo inviato dai figli di Egitto, mostra 
i termini eon i quali la polis ha reeepito le istanze delle donne: esse non saranno 
eonsegnate a chi vuole farle proprie eon la forza. «Queste potresti eondurle via 
- aggiunge il re ai vv. 940-941 - soltanto di loro volonta e eon una favorevole 
disposizione d'animo (E'X.OlJOUC; IlEV 'X.u't'Euvmuv qJQEVWV), se mai una parola 
rispettosa le persuadesse.» Aneora una volta si sottolinea il ruolo della parola e 
si ehiarisee ehe il problema e posto in termini di volonta (liberta) e non di illi
eeita dell'unione tra eonsanguinei. La seeonda motivazione infatti si sarebbe 
dovuta pOffe anteeedentemente alla prima ehe sarebbe stata eosl annullata. 
L'illieeita deI matrimonio tra eugini non avrebbe posto problemi di volonta 0 

eostrizione: in entrambi i easi, infatti, l'illieeita sarebbe eomunque rimasta tale. 

48 Si puo ancora aggiungere ehe le Danaidi avvertono la lacerazione dovuta alla negazione della 
propria volonta in termini di umana ingiusta sofferenza, ehe appare risolvibile con il solo atto 
violento possibile alle donne, il suicidio (cfr. vv. 792-798) . Pelasgo offre invece una soluzione 
politica: la comunita civica offre protezione al debole cercando un punto di incontro tra la vo
lonta deI singolo e l'interesse collettivo. Il problema resta dunque sul limite fino a cui si pub 
spingere la volonta individuale: e questa infatti la questione posta nei versi finali delle Supplici 
(vv. 1018-1073) ,  quando i due semicori, costituiti forse dalle Danaidi e dalle loro ancelle, invo
cando il prima Artemide il secondo Afrodite, intrecciano un dialogo da cui emerge chiaro, sia 
pure per contrasto, l'invito alle figlie di Danao ad agire con moderazione, a non eccedere 
(v. 1061: "tu 1h::G:JV flYlöEv aya�Etv), con chiaro riferimento al rispetto dovuto all'istituto deI ma
trimonio, fondamento deI convivere sociale della polis democratica. Analogo invito al conte
gno e alla moderazione, sia pure in direzione diversa, e contenuto nelle parole di Danao ehe, 
dopo aver spiegato alle figlie come deve comportarsi un supplice, spiega successivamente a loro 
i modi da tenersi quali meteci appena accolti in citta. Si tratta deI passo ai vv. 966--1013: cacciato 
l'araldo, Pelasgo assicura alle Danaidi la protezione propria e della citta, offrendo rifugio all 'in
terno delle mura della citta in abitazioni pubbliche 0 sue private, in compagnia di altre persone 
oppure da sole (vv. 954-963). Le figlie di Danao rispondono dicendo di voler far decidere al pa
dre, in quanta gli stranieri sono spesso oggetto di maldicenze (vv. 968-979); dal canto suo, Da
nao offre loro questi consigli: «ognuno e pronto a malignare contro un meteco ed e facile dire 
cose infamanti ... vi esorto a non disonorarmi poiche avete l'eta ehe fa voltare gli uomini ... per 
cui badiamo ehe non ci capiti quello per cui sostenemmo grande male ... valutando la modestia 
piu della vita.» Dal punto di vista della violenza sessuale le Danaidi non si sentono dunque al si
euro. Sulla scena finale della tragedia vd. R. Seaford, L 'ultima canzone corale delle Supplici di 
Eschilo, «Dioniso» 55 (1984-1985 [1988]) 221-229, secondo cui l'exodos potrebbe evocare ele
menti di un canto rituale nuziale contrapponendo, nel cuore delle spose, paure e gioie delle 
nozze. Per le violenze sessuali sulle VEO"tEQaL cfr. S. Cataldi, Regolamento at eniese sui mist eri 
eleusini e l'ideologia panellenica di Cimone, in: AA.VV., St udi sui rapporti interstata li nel 
mondo antico (Pisa 1981 )  86--97. 
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Emerge eosi eon ehiarezza la natura deI problema giuridieo ehe Pelasgo si 
trova a dover risolvere. Esso presenta nel suo eontenuto due elementi ehe ri
ehiedono una soluzione unitaria: il primo riguarda la legittimita dell'unione eo
niugale, il seeondo l'aeeoglienza e la difesa di stranieri di origine greea49• En
trambi i problemi trovano la propria soluzione eongiunta nel deereto di asylia. 

Venendo al primo aspetto della questione giuridiea, ritengo ehe Esehilo 
fornisea una preziosa testimonianza circa il dibattito, evidentemente aperto e 
interessante al tempo della rappresentazione, sull'istituzione deI matrimonio. 
Due aspetti in partieolare mi sembra ehe vengano posti in diseussione. 

In primo luogo entra in gioeo il diritto di matrimonio su una donna eserei
tato dal parente prossimo in linea masehile, in altre parole si pone il problema di 
chi e 0 di chi ha il diritto di essere il X:UQLO� della donna50• I figli di Egitto sono i 
parenti prossimi in linea masehile, essendo i figli deI fratello deI padre e quindi 
aeeampano il diritto a eontrarre il matrimonio eon le proprie eugine. Abbiamo 
gia visto eome questo rifiuto deI matrimonio endogamieo non sembra bastare a 
Pelasgo per giustifieare la fuga: infatti, tornando alla mediazione esehilea, il 
matrimonio tra eugini era deI tutto aeeettato ed abituale ad Atene51• E evidente, 
d'altra parte, ehe il vero problema e la volonta delle donne a non eontrarre il 
matrimonio, volonta sostenuta e rappresentata legalmente dal padre ehe viene 
rieonoseiuto legittimo XU QLO� delle proprie figlie. La novita nei versi di Esehilo 
e quella di presentare la volonta deI padre co me identiea a quella delle figlie 
senza ehe sia dato di eapire in ehe modo l'una diseenda dall'altra: Danao non 
rappresenta soltanto la propria volonta, ma anehe quella delle proprie figlie ed 
e proprio rappresentando la volonta altrui insieme alla propria ehe finisee per 
avvalorare la volonta di donne di per se prive di diritti ex iure civili. eon il padre 
in vita - sembra esse re il ragionamento giuridieo svolto da Pelasgo - non si ap
pliea il diritto dell'agnato pros si mo di sposare l'btLXAll QO� in quanta essa non e 

aneora tale: il padre stesso e infatti il XUQLO� ed egli si pone a responsabile delle 
seelte matrimoniali per la figlia52• 

49 Non bisogna eerto dimentieare ehe elemento-ehiave dell'aeeoglienza aeeordata alle Danaidi e 
I'origine greea 0, meglio argiva, da 10; tuttavia oecorre analogamente evidenziare ehe la stessa 
diseendenza e propria anehe dei figli di Egitto. La differenza sembra individuarsi nella tragedia 
intorno al diserimen della qJLAtU: interessante e in partieolare il eomposto <JlLA6sEVO� ehe eom
pare al v. 925. Gli Argivi di Pelasgo eompiono la propria seelta a favore della ragione dei piu de
bole eontro la violenza dei piu forte: non e diffieile leggervi la pretesa di nobili ragioni in norne 
della liberta e della giustizia, valori ehe sempre Atene aeeampera nel tessere la propria rete di 
alleanze in un'ottiea ehe gia stava assumendo eonnotati imperialistiei. 

50 Per la presenza dei termine nella tragedia vd. il v. 391,  dove rieorre il neutro x.üQo�. Sul ruolo del 
X.UQLO� nella famiglia greea in particolare in relazione alla donna efr. V. J. Hunter, Athens. So
cial Cont rol in the Atti e Lawsuils, 420-329 B . C  (Prineeton, N.J. 1994) 9-25. 

51 Vd . W. E. Thompson, The Mariage of Fi rst Cousins in Athenian Soei ety, «Phoenix» 21 ( 1967) 
273-282. 

52 Sull'epiclerato vd. Biseardi, op. eil .  (n. 42) 99-100. 108-112; L. Lepri Sorge, Per u na riprova st o
riea dell' cJ.(puiQwu; rfj� E:ruxkJ](!ov, in: Symposion 1988 (Köln/Wien 1990) 21-36; S. C. 
Hymphreys, Masehi lelf emminile nella parentela attiea , in: Masehile/f emminile, genere e ru oli 

1 1  Museum Helveticum 
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Il seeondo aspetto messo in diseussione attorno al tema deI matrimonio e 

poi quello della eondanna delle nozze per ratto e tramite violenza53• E questo 
forse l'aspetto piu nuovo e rilevante dell'intera trage dia dal punto di vista giuri
dieo. Il motivo ehe sembra maggiormente eonvineere Pelasgo e la demoeratiea 
Argo a proteggere le suppliei e il rieonoseere in loro delle vittime della violenza, 
una violenza pratieata al fine di eostringere le figlie di Danao al matrimonio 
eontro la loro volonta. Muovendo propria da questo rieonoseimento la polis de
ereta di ��Jto't' EltÖOiJVUL ßL\!, di non permettere ehe le figlie di Danao siano 
date in moglie eon la violenza54• 

Tutti e due gli aspetti ora evidenziati portano ad una ulteriore eonc1usione: 
le Supplici mostrano infatti l'intervento dello stato nell'istituzione deI matrimo
nio. Potremmo dire ehe esse segnano eon ehiarezza il eonfine ehe deve essere 
posto al matrimonio eome fatto privato e in questo finiseono per eelebrare an
eora una volta la polis demoeratiea quale sede della liberta e della giustizia, 
quale patria deI diritto ehe si oppone alla violenza nei rapporti interpersonali e 
ehe rifiuta in questo easo il matrimonio per ratto quale eostume areaieo e bar
baro, indegno della eivilta greea. 

In realta tuttavia Esehilo sembra fare un passo ulteriore rispetto alla eo
noseenza istituzionale e giuridiea ehe abbiamo dei suoi tempi. Infatti, eome si e 

gia evidenziato, nelle Supplici questa apertura di riflessioni sull'istituzione deI 
matrimonio viene ad intreeeiarsi eon il tema degli stranieri aeeolti nella polis e 
in partieolare eon il deereto di asylia dei vv. 605-614. Pelasgo e l'assemblea ar
giva adottano infatti questo provvedimento per risolvere il easo giuridieo inter
statale proposto dall'arrivo delle suppliei Danaidi. 

Com'e nota l 'aolJALu e il benefieio, eoneesso agli stranieri, di essere esc1usi 
dal1e OUAUL, ovvero dal diritto di rappresaglia ehe un eittadino poteva esereitare 
sui beni e sulla persona di un eittadino di una eitta straniera. Essa pot eva essere 

neUe culture antiehe, a eura di M. Bettini (Roma/Bari 1993) 45-59, spec. 49-50. Contro l'effet
tiva applicazione dell'aferesi dell'epikleros e la stessa esistenza dei prineipio, efr. A. Maffi, E esi
stita l 'aferesi dell 'epikleros?,  in: Symposion 1988, 21-36 e, dello stesso autore, la repliea all'inter
vento di L. Lepri Sorge, sempre in: Symposion 1 988, 40. In generale sull'epiclerato ma anche sui 
vieini temi di diritto matrimoniale dell'engyesis e dell'ekdosis vd. R. Sealey, The lustice of the 
Creeks (Univ. of Miehigan 1994) 15-21 .  67-87. 

53 11 matrimonio per ratto sembra essere seonoseiuto nella Greeia classiea se si esclude un passo di 
Plutareo (Lyc. 15,4) dal quale si potrebbe pensare ehe la pratica di queste modo matrimoniale 
fosse adottata a Sparta: sulla eitazione plutarehea e in generale sull'istituto greeo dei matrimo
nio vd. J. Modrzejewski, La structure juridique du mariage grec, in: Symposion 1979 (KölnIWien 
1983) 39-71 ;  in modo speeifico per Sparta (e Argo), cfr. L. Piecirilli, in: Plutarco. Le Vite di Li
curgo e di Numa, a eura di M. Manfredini e L. Pieeirilli (Milano 1 980 e1995]) 258-259; L. Bo
gino, Note sul matrimonio a Sparta, «Sileno» 17 (1991)  221-233. 

54 V. 943. Questo verso risulta essere la traduzione giuridiea in decreto di un'immagine usata in 
preeedenza da Pelasgo rivolto al Coro delle Danaidi: Oih:m Jt"tcQw"twv uQJtayaü; <0

'
> e"x'Öw

oOflcv (<<Non ti eonsegneremo eerto alla rapaeita degli ueeelli» - v. 5 10) nella quale eben figu
rato il matrimonio per ratto. In entrambi i versi ora eitati il verbo E"x'ötöwfll indiea eon preeiso ri
ferimento I'azione dei dare in moglie. 
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concessa ai singoli per particolari benemerenze 0 ad in te re citta mediante la sti
pula di trattati: in entrambi i casi si mira alla difesa dei diritti privati degli stra
nieri fornendo loro la conseguente assistenza giuridica di fronte a chi, cittadino, 
meteco 0 esso pure straniero, intende appropriarsi dei beni di un'altra persona 
o della persona stessa per rivendicare un torto 0 per valersi di un presunto di
ritt055. 

L'adozione di questo provvedimento assimila dunque al diritto di rappre
saglia le intenzioni dei figli di Egitto e impone, contro un matrimonio cercato 
con la violenza e contro la volonta della donna, l'inviolabilita deI singolo, il di
ritto a veder difesa dalla comunita civica la propria persona, il diritto a non es
sere rapiti e portati via. Particolarmente significativa ritengo che sia l'espres
sione al v. 610: aO'UALu ßgO't<DV, della quale ho avanzato la traduzione «diritto 
all'inviolabilita propria di ogni uomo»56. Essa infatti, nelle intenzioni deI poeta, 
estende il diritto di aO'UALu dalla limitatezza di un reciproco riconoscimento in 
rapporti interstatali all'universalita degli individui (aggiungerei perb di origine 
greca, come le Danaidi appunto) .  Eschilo sembra dunque aver fatto un prima 
passo nella direzione deI riconoscimento dei diritti privati della persona, uomo 
o donna che sia, purche libera. E ha voluto fare questo attraverso il mito, un 
mito attualizzato dai riferimenti giuridici e istituzionali ma che allo stesso 
tempo ha portato 10 spettatore delle Supplici, cittadino ateniese deI 463 a.c., a 
riflettere sulle nuove prospettive che Atene democratica stava aprendo a se 
stessa e al mondo greco, prospettive di liberta e di giustizia, prospettive di inte
grazione ma anche di conquista ad esempio proprio in quella terra, 1 'Egitto, da 
cui le Danaidi fuggivano. 

Concludendo possiamo notare che anche questa parziale lettura delle 
Supplici di Eschilo offre la possibilita di un raffronto con l'omonima tragedia di 
Euripide. Se certamente l'identita deI titolo ha aiutato a cogliere riferimenti e 
differenze sempre utili anche se in misura superiore a quella probabilmente vo
luta da Euripide stesso, e comunque rilevante notare il parallelo tra il tema cen
trale delle Supplici di Eschilo (l'unione coniugale violenta) e un breve passo 
delle Supplici euripidee, la dove ai vv. 45-47 Teseo, elogiando la democrazia in 
contrapposizione all'araldo tebano, stigmatizza la tirannide in questi termini: 

55 Vd. S. CataIdi, Symbolai e relazioni tra le ciUo greehe nel V seeolo a. c. (Pisa 1983) nr. 3, 53-86, 
spee. 75-77 nn. 4 e 6: 10 studioso, dedieandosi all'analisi della eonvenzione tra Chaleion e Oian
theia al fine di regolamentare il diritto di rappresaglia, pone alcuni punti di riferimento sieuri 
all'interno dei eoneetto giuridieo deI diritto di rappresaglia. Per un inquadramento eompiessivo 
cfr. Gauthier, op. eil. (n. 9) 209-284. Per un diverso eommento alla medesima eonvenzione di 
aO'UALa cfr. A. Maffi, Studi di epigrajia giuridiea greea (Milano 1983) 173-203. In generale sul 
rapporto tra symbolai e asylia resta interessante W. Ziegler, Symbolai und Asylia (Bonn 1975). 
Aneora in riferimento alle symbolai si rieordi ehe proprio nelle Suppliei di Esehilo eompare ai 
vv. 701-703 quello ehe pub esse re eonsiderato il piu antieo riferimento a testimonianza dell'esi
stenza dell'istituzione delle symbol ai stesse: a questo proposito cfr. Bravo, art. eil. (n. 28) 808; 
G. Italie, Index Aesehyleus (Leiden 1955) s.v. E'\)�VIlßOAO�. 

56 Vd. Bravo, art. eil. (n. 28) 807. 
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«A qual fine educare in casa delle figlie secondo bei principi di purezza? Sa
ranno oggetto deI pi ace re deI tiranno, quando vuole, e motivo di pianto a chi 
gliel'ha preparato. Vorrei morire, se le mie creature fossero violentate! ». Que
ste stesse parole possiamo immaginarle anche in bocca a Danao: in entrambi i 
casi la democrazia si dimostra patria della liberta, nemica dell'imposizione vio
lenta, amica infine deI giusto e del debole. 
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