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1 qJ€Q€XUaTOlJ P: qJEQ' Exua'tOlJ apogr., qJEQ' exoG1:o Pauw, qJEQ€ XOl TO'Ü Bousquet, qJEQ' EQOG1:WV Sau
maise, qJLA.€QuawlJ Jacobs (1817), qJlAOXQ�TOlJ Jacobs (1799), qJEQ€ LOaaOlJ� vel ÖL(Jaou� Buffiere, 
qJEQ€ IlWTOU� proposuerim 3 EIlO'Ü Brunck: EIlOV P, EIlOl Reiske 11 EXUmOlJ P: EOlJTO'Ü Brunck 
4 €lJtO� P: €lJtO� Jacobs (1817) 11 öaLl� P: ÖVLlV' Jacobs (1799) 11 ELlJX€V P: E1:1JX€� Jacobs (1799) 
5-6 damnandos censuit Edmonds 7 Jtl,OllaL P: Jt0IlO Sitzler 11 KUJtQl P: KUJtQLÖO� Sitzler 11 LaAAo Ö' 
"EQWL€� P: 'tano ö' EQW'tO� Edmonds, ano Ö' "EQWTO� Sitzler, L<llla 0' "EQw't€� Theiler, aoL yaQ 
EQomTj� Brunck. La XUJt€AAO Ö' "EQWLO� Jacobs (1799), post "EQWL€� lacunam duorum versuum sta
tuit Von der Mühll 8 v�qJOV1:' OlvW1}EVL' ouXL AllJv axoQlv P: ouXL AlJVUXOQLV apo 8., axoQl Theiler, 
Aubreton, Buffiere, Irigoin, <Il'> aQoQ€v Edmonds, ou XAlOV€i:1:' axoQlv Boissonade, vllqJwv L' 
olvwf}d� L' ou Ila lü' �v axoQl� Sitzler, vllqJwv 't' olvw1}d� L'€UXOQL� EaLlv 61lw� Brunck, w� VllqJOVL' 
<lQdtlltlv, OUXl AllJV axoQl; vel VOLXl ALlJV axoQl sine interrogatione Jacobs (1817), OlvW1}EVL' <lQlf}Il€IV 
vaLXL AllJV axoQt Jacobs (1799), v�qJov1}' 01' <lQlf}Il€IV OUXl ALlJV axoQt; Peek, vllqJwv 't' olvwf}d� L' OUXl 
IlLlJVO XUQlV Schott, vTjqJwv L' olvwf}d� L' oux CtALwao XUQlV Wilamowitz, vllqJwv 't' OlvWf}€� L' OUXl 
ALlJV axoQl� proposuerim, versus hinc prorsus alienus Dübner 

Nel loro fondamentale commento agli epigrammi di eta e l lenistica Gow e Page 
defi niscono l 'ep. I X  di Posidippo di PeUa, ehe ho p resentato a l l ' inizio secondo il 
testo stabilito dagl i  studiosi ne l I vol . de l la 10ro raccol tal, «both obscu re and cor-

* Quest'articolo e la rielaborazione della stesura in tedesco presentata il 7 novembre 2000 in un 
seminario di Letteratura greca tenuto all'Universita di Fribourg in Svizzera. Esprimo il mio piu 
vivo ringraziamento ai partecipanti al seminario, organizzato dalla Professores a M. Billerbeck, 
soprattutto al Professor B. K. Braswell ed al Professor M. Puelma; utili osservazioni e critiche 
dei Professor Puelma mi sono pervenute anche da una prosecuzione epistolare della discussio
ne. di cui sono particolarmente grata. 
[Bemerkung der Redaktion: Aufgrund des verfügbaren Raums wird dieser Aufsatz erst nach 
dem später verfassten (MusHelv 59, 2002,137-141) von Frau Angib gedruckt.] 

A. S. F. GowlD. L. Page, The Creek Anlhology. Hellenistic Epigrams I (Cambridge 1965) 168, 
con la differenza che i vv. 5-6 non risultano inclusi tra parente i quadre dal momento che non mi 
sembra di poterne condividere I'espunzione. 11 testo dell'epigramma e stato da me controllato 
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rupt» 2. DeHo stesso avvi 0 si mostra, tra gli al tri ,  P. M. Fraser, per quanto ri
guarda i vv. 7 e 8: «l ine 8 ( and possibly 7 also) seems hopelessly corrupt» .  Lo 
stesso studioso si rammarica ehe i l  testo deI componimento sia stato oggetto d i  
«numerous a n d  often wild attempts»3. Vorre i qui cercare d i  offrire u n  contri
buto a l l a  comprensione del l 'epigramma,  nel l 'ambito di un tentat ivo di appro
fondi mento del la conoscenza di  q uesto poeta, di cui da parecchi anni si attende 
l 'edizione, promessa ormai come imm inente dagl i  scopri tori, G. Ba t i anini  e 
C. Gal lazzi4, dei circa seicento versi provenienti ,  come e noto, dal cartonnage di  
una  m ummia, di cui, ne l  frattempo, e stata resa nota solo qualche anticipazione5• 

L'epigramma si trova nel l .  X I I  de l l 'Antologia Palatina non perehe s i  tratti 
di  un epigramma pederotico6 ( Posidippo, se non gli appartengono gli epi
gramm i  *XXVI e *XXV I I  Fern . -Ga l . ,  non embra finora averne scri t t i ,  a l  
contrario d i  Asclepiade) ,  ma perehe pub sembrare ehe i l  poeta, a l  v. 4, si rivolga 

nel volume a eura di K. Prei endanz, Anthologia Palarina. Codex Palatinus er Codex Parisinus 
phororypiee editi, Pars altera (Leiden 1911) 595. Per I'apparato eritieo ho tenuto eonto, oltre ehe 
delle prineipali edizioni dell'Antologia Palatina, dell'edizione di Posidippo a eura di . Fermin
dez-Galiano, Posidipo de Pela (Madrid 1987); ho aggiunto le due pro poste testuali ehe vengono 
diseusse nel presente lavoro. 

2 A. S. F. GowlD. L. Page, op. eil. (n. 1) I I  488s. 
3 P. M. Fraser, Ptolemaie Alexandria (Oxford 1972) IIb, 814, nota 150. 
4 G. Bastianini/C. Gallazzi, orprese da un involuero di mummia e 1/ poeta ritrovaro, estratto dalla 

Rivista «Ca' de Sass» 121 (marzo 1993), ed. Cariplo (Milano 1993) 28-33, 34--39. Uno dei proble
mi piu urgenti da ehiarire e se i eomponimenti appartengano effettivamente tutti allo stesso au
tore, eome gia i domandavano A. S. Holli , Heroie Honours for Phi/etas?, «Zeitsehr. Pap. 
Epigr.» 110 (1996) 60. nota 24 e M. Puelma, Epigramma: osservazioni sulla storia di un termine 

greeo-latino, «Maia» 49 (1997) 196, nota 28. 
5 1 1  volumetto Posidippo. Epigrammi, a eura di G. Bastianini e C. Gallazzi (Milano 1993) presenta 

una seelta di 25 eomponimenti. Segnalo qui solo uno tra gli epigramm i pubblieati in forma preli
minare, quello sulla statua di Alessandro eseguita da Lisippo, ehe, oltre a faeilitare l'identifiea
zione dell'autore dei rotolo perehe gia eonoseiuto (il n. XXI Bast.-Gall. e I'ep. 119 della Planu

dea, XVIII G.-P.), ha offerto un importante eontributo al testo tradito, eonfermando ulterior
mente la presenza dei dialetto dorieo aeeanto a quello ionieo-epieo piu eomune neU 'epigramma 
elleni tieo e eonsentendo un eonfronto eon la tradizione manoseritta estremamente ignifieati
vo, vi ta la datazione dei papiro alla fine dei III sec. a. C. Come hanno me so in evidenza M. Gi
gante, Attendendo Posidippo, «St. It. Fil. CI.» 86, sr. 3, 11 (1993) 6-7 e B. M. Palumbo traeea, 
Note dialettologiehe al nuovo Posidippo, «Helikon» 33-34 (1993-1994) 407-408, il testo della 
Planudea presentava un solo dori mo (llogcpäC;, v. 3), mentre per la versione dei nuovo papiro 
milane e si puo parlare di eoloritura doriea (il papiro ha ßugouAeu, v. 1, e OVyyvWIlU. v. 4, al po
sto di ttugoUA€tl e OUYYVWllll; a questo punto anehe 6gft, v. 2, deve esse re inteso eome un doris
mo). Anehe per il senso il papiro arreea un eontributo (ou cl YE al posto di mixen), mentre i1ttou 
dei papiro, troppo generieo, inveee dei verbo teenieo XeEC;, pub, al eontrario, non es ere eon ide
rato migliore (v. 3). Per un eontributo su un altro epigramma dei «nuovo» Posidippo vd. F. An
gib, L'epigramma di Posidippo per la miraeolosa guarigione deI cretese Areade, «Areh. Papy
ru f.» 42 (1996) 23-25. 

6 Come e noto, que to non e ehe uno dei tanti easi in eui la eolloeazione di un epigramma in questo 
o q uel libro della raeeolta sia diseutibile. Impropriamente si trovano neUo stesso I. XII, per limi
tarei al 010 Po idippo, anehe gli epigramm i V-VIII G.-P., come osserva E. Fernandez-Galiano, 
op. eil. (n. 1) 31. 
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ad El iodoro eome EQW!lEVO�, per quanta l ' invito a meseere i l  vi no possa anehe 
esse re destinato a l  serv07• 

La brevita non i mpedisee al poeta epigrammat ieo di raeehiudere talora ne l  
eomponimento piu d 'un tema8: eos! nel l 'ep. IX di Posidippo aeeanto a l  motivo 
erotieo eoesistono anehe i l  tema simposiaeo e q uel lo  letterario, anzi e forse 
quest ' ul timo ehe, a mio parere, e da eonsiderare il p iu importante9• 

L'epigramma eomprende innanzi tutto, dal v. 1 a l  v. 6, una serie di brindisi in 
onore d i  donne famose perehe amate da grand i poet i ,  eome Nanno e Lide lO, e in 
onore dei loro eantori , Mimnermo ed Antimaeo (vv. 1 -2 ) ;  a i  VV. 3-4 i l  poeta 
vuole ehe un brindisi venga rivolto a se stesso ( <<as another love-poet»,  eome 
ehiariseono Gow e Page) e a t utte le persone innamorate; a i  vv. 5-6, infine, si 
tratta di brindare in onore di Esiodo e d i  Ümero, nonehe del le M use e di M ne
mosine, messe in re lazione eon i due poeti .  Al l ' inizio deI  v. 7 i l  poeta manifesta 
eon tone sieuro, rivolgendosi a Cipride, l ' in tenzione di  be re da una eoppa tra
boeeante;  subito dopo, i l  testo si presenta eorrotto, come vedremo meglio piu 
avanti . 

In  un periodo eome quel lo, eui Posidippo appart iene, deI primo El lenismo, 
eontrassegnato dal la vivaei ta  e talora anehe dall 'animosita del le diseussioni let
terarie, non pub sembrare un easo ehe il eomponimento si apra eon la menzione 
di Nanno e di L ide, i l ehe equivale a dire d i  Mimnermo e di Antimaeo, i eui nomi 
seguono immediatamente. 

7 Vd. A. S. F. Gow/D. L. Page, op. eil. (n. 1) II 118; E. Fernandez-Galiano, op. eil. (n. 1) ad v. 4, 87; 
G. Giangrande, Interpretationen hellenistischer Dichter, «Hermes» 97 ( 1969) 443, nota 1: «Posei
dippos spielt auf seine Geliebte (oder seinen EQWf.lEVOC;? - das Epigramm ist in das XII. Buch 
aufgenommen worden), auf die Person, die er liebt, an.» 

8 Esempi di connessione tra tema erotico e tema letterario si possono trovare, nello stesso Posi
dippo, negli epigrammi VI (Anth. Pol. XII 98) e XVII G.-P.; per il legame tra motivo erotico e 
simposiaco, strettissimo nella poesia greca gia molto prima della fioritura dell'epigramma elleni
stico, che rappre enta una prosecuzione della tradizione simposiale della liriea areaica, anehe se, 
in una visione della vita radicalmente mutata, appare ormai privo della componente etica, vd., 
per limitarci al solo Posidippo, gli epigramm i VII e X G.-P. Per I'epigramma in eui si esprime 
un 'opinione su questioni di letteratura, che eomincia a diffondersi nella fase iniziale deI periode 
ellenistieo, vd. A. Szastynska-Siemion, The Alexandrian Epigrammatists' Idea of the Literary 

Work. «Eos» LXXIV ( 1986) 217ss. 
9 Per un'analoga eonnessione nell'ep. VI G.-P. di Edilo di Samo vd. infra. 11 ca rattere letterario deI 

nostro epigramma non viene eonsiderato fondamentale dagli editori francesi deI XII I. dell'An 

talogia Palalina, R. AubretonlF. Buffiere/J. Irigoin, Anthologie Grecque. Premiere partie. An
thologie Palatine, t. XI, I. Xll (Paris 1994): vd. la nota complementare al v. 7, alla p. 125: «I'epi
gramme, qui semblait litteraire, devient erotique.» COS( anche A. D. Skiadas, Zu Poseidippos: 
A P 12, 168, «Rhein. Mus.» 109 (1966) 189, paria solo di «Trink- und Liebesepigramm» . Per il pa
rere di Edmonds vd. infra. Giustamente, inveee, a mio avviso, insiste sull'importanza dell'ele
mento lette ra rio G. Giangrande, art. eil. (n. 7) 440-448 e How to massacre Posidippus, «Ant. CL» 
40 (1971) 660 e nota 2. 

10 Si pub convenire con Gow e Page, op. eil. (n. 1) 1 1  488, ehe all' inizio si tratti, in maniera piu pro
babile, delle donne amate e celebrate da Mimnermo e da Antimaco e non delle loro raeeolte di 
poesie. 
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La notizia sul l ' identi fieazione dei Telchini forni ta dai ben noti  scholia Flo
rentina ai vv. 1 - 1 2  deI prologo degl i  Atna di Cal l imaeo ( fr. 1 Pf. ) ,  in eui Posi
dippo appare incluso tra i malevoli avversari de I  poeta di Ci rene, i nsieme 
al l 'amieo Asclepiade di Samo, induee ad inquadrare in quest'ambito il nostro 
epigramma, un JtaLYVLOv in eui Posidippo, nel la forma seherzosa del la fi nzione 
simposiaea, invitando a brindare a l le  donne amate da M i mnermo e da Anti
maeo, addita eome meritevoli d i  plauso le raeeolte poetiehe dei due autori, la 
eui valutazione era ogge tto di diseussione. Non si tratta di impegnative diehiara
zioni programmatiehe, poeo eonsone al breve respiro deH'epigramma,  ne 
del l 'esposizione eoerente d i  prineipi e norme per l 'a t tivita poetiea, ma deI  desi
derio di esprimere Ie proprie predi lezioni 0 di suggerire a lcuni model l i .  

Analogamente, nel  distieo finale d i  uno dei  IIaLyvLa d i  Fil i ta ( 10 CA), e so
prattutto in JtOAAU �oy�om; deI v. 3 (aAA' EJtEWV döw� x6o�ov xat JtOAAU 
�oy�oa� / �l),&wv JtavroLwv oI�ov EJtLO"[a�Evo�), e delineato i l  profi lo deI 
nuovo tipo di letterato e l lenistieo, la eui opera pUD aequisire val idita solo grazie 
aHa strenua fatiea del lo studio e del l 'erudizione, model lo nel quale si rieono
seera la maggior parte dei poet i  eontemporanei e immediatamente sueeessivi a 
Fil i ta .  

Il rieordo di Lide e di Antimaeo nel  nostro epigramma si affi anea a l l 'e logio 
ehe del la eontroversa opera Lide tesse Asclepiade, nel l 'ep. XXX I I  G.-P. (Anth. 
Pa!. I X  63), defi nendola, in maniera a l tamente e logiativa, "[0 1;uvov Mouowv 
YQa��a xat 'Av"[L�axoull . Entrambi i eomponimenti  vanno messi a eonfronto 
eon il ben nota giudizio negativo pronuneiato sul l a  Lide da Cal l imaeo ( fr. 398 
Pf.Y2, eon eui eontrasta i l  positivo epiteto oWCPQwv adoperato da Posidippo per 
Antimaeo (v. 2 ) ,  ehe ha eerto riferimento immediato a l l 'ambito simposiaeo, ma 
non sembra seevro di impI ieazioni letterarie. 

11 Riporto qui per maggiore comodita dei lettore il testo: 
A '\.JöTj XUt YEVOe;, d!-tt XUt ouvo!-tU, "[wv Ö' uno K6öQo'\.J 

OE!-tVO"[EQl1 nuowv d!-tl Öl' 'A V,,[l!-tUXOV' 
,,[le;, yaQ E!-t' oux �ELOE; ode;, OUX UVEAESU"[O A'\.Jö1jv, 

"[0 S'\.Jvov Mo'\.JOWV YQu!-t!-tu XUt 'A VLt!-tUxo'\.J; 
AHa stessa eollaborazione tra le Muse ed il poeta mi sembra ehe intenda riferirsi anehe Posidip
po al v. 5 della eosiddetta elegia-ocpQuYlr; (PBerolin. inv. 14283 = SH705), in eui W. H. Friedrieh, 
di reeente seomparso, ha tentato, a mio parere senza neeessita (ma fort. recte, seeondo L1oyd
Jones/Parsons nel SH), di eorreggere il tradito <!u'Y<:XElOU"[E (le tavolette cerate hanno propria
mente <!u'Y<:XElOUÖE, eorretto da Diels in <!u'Y<:XElOU"[E)  in <!U'Y<:XELQU'tE (ap. E. Heitseh, Die griechi
schen Dichterfragmenre der römischen Kaiserzeit, Abhand. d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, phil. 
-hist. KI., dritte Folge r. 49, 1961, n° 1, 21), mentre e proprio la coHaborazione tra le Muse e il 
poeta ehe e in grado di assieurare il miglior risultato aHa poesia, garantendone il sueeesso. Lo 
stesso verbo o'\.JVUElÖW anche in PMG 935, 3 (inno dei IV sec. a.c. alla Madre degli dei, JG IV f, 
131) e Teoerito, X 24. 

12 Sul complesso rapporto tra CaHimaco e Antimaco vd. . Krevans, Fighting against Antimachus: 
the Lyde and the Aetia reconsidered. in: Callimachus, ed. by M. A. Harder/R. F. Regtuit/G. C. 
Wakker, Hellenistica Groningana I (Groningen 1993) 149-160. 
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M. Puelma e deI parere che l 'accentuato accostamento di Mimnermo e d i  
Antimaco nel  nostro «Lobepigramm» ,  an aloga a quel lo  d i  Ermesianatte, fr. 7 
CA, vv. 35-46, «sieh t  wie eine Polemik gegen die Antithese bei  der Dichter und 
Werke im Aitienprolog aus oder umgekehrt»\3, dal momento che Puelma iden
t ifica la  �EyaATl yuv� deI prologo degl i  ALna con la Lide di Antimaco: ma anche 
per coloro che non ammettono un diretto riferimento ad Antimaco nel prologo, 
con i qua li preferi re i  convenire l4, l ' accostamento dei due poet i  e importante ed 
e in ogni modo da ricondurre al le d iscussioni letterarie il cui rnanifesto piu i l lu 
stre, e piu tormentato, e i l  prologo cal l imacheo. 

Nel l 'epigrarnrna di Posid ippo il richi arno al le  figure femmini l i  cantate neUe 
raccolte elegiache dai due poet i  fa pensare ad un 'esal tazione del l 'e legia  erotica 
con la ce lebrazione del l a donna  arnata dal poeta: la  vicinanza di Mirnnermo ed 
Antimaco si pUD intendere nel  senso che il poeta  della Lide debba in certo qual 
rnodo essere considerato in debito nei eonfronti di  Mirnnermol5• E da notare, a 
questo proposi to, l 'assenza de l la  eoppia B i tt ide-Fi l ita, a differenza di quanta 
avviene nel ei tato fr. 7,75-78 CA di Ermesianatte :  ehe cosa s i  possa argui re da 
questa rnaneanza sarebbe temerario ipotizzare, t anto piu ehe del la poesia ero
tiea di Fi l i ta per Bitt ide non abbi arno se non test irnonianze indiret te. Di  Cal l i 
rnaeo e nota i l  grande apprezzarnento s ia  per M i mnermo, l 'un ieo poeta ad es
sere esplieitarnente chiamato eon i l  proprio norne nel prologo degl i  Ahw, dove 
alme no per una parte deUa sua produzione viene elogiato co rne YAUXU� (vv. 
1 1 - 1 2) ( Mimnermo e menzionato anehe nel prograrnrnatico giambo X I I I ,  fr. 
203,7 Pf. ) ,  sia per Fil i ta, 0 forse, anehe in  questo easo, solo per una parte del la 
sua opera (vv. 9-10)1 6. 

13 M. Puelma, Die Vorbilder der Elegiendichlung in A lexandrien und Rom, «Mus. Helv.» 11 (1954) 
1 15, nota 45 (= Labor el lima, Basel 1995, 166, nota 45). 

14 Per un inquadramento deI problema dalla sterminata bibliografia rinvio a Callimaco, Aitia. Li
bri prima e secondo. Introduzione, testo critico, traduzione e commento a cura di G. Massimilla 
(Pisa 1996), commento ai vv. 9-12, 206--213. 

15 11 probabile influs 0 di Antimaco sul titolo Nanno per la raccolta di elegie di Mimnermo e sos te
nuto soprattuto da M. L. West, Sludies in Greek Elegy and Iambus (BerlinlNew York 1974) 75s., 
che rinvia anche ad Antimaco, fr. 197 dub. Matthews (*192 W. = 1060 SH, ML!lv€Q!lo'U toU Ko
Ao<pwvLaxou). A. Cameron, Genre and Slyle in Callimachus, «TAPA» 122 (1992) 309, ritiene 
analogamente che la anno fo se stata «undoubtedly the model and inspiration of the Lyde». 
Vd. anche, dello stesso studioso, Callimachus and His Critics (Princeton 1995) 312 e M. Puelma, 
art. eil. (n. 13) 112 e nota 36 (= Labor el lima 163 e nota 36), 115 (= Labor el lima 166) e, per quan
to riguarda Ermesianatte, nota 44: «Herrn. gehört zu den Bewunderern des Antimachos und 
stellt seine Elegie offensichtlich in die Tradition der Lyde.» 

16 Sui vv. 11-12 deI prologo degli A itia si e di recente riaperta la discussione dopo la scomparsa di at 
X01:<1 AE1t'tOV con eguente alla revisione deg1i Scholia Londiniensia (PLitLond. 181, inv. 131, co!. 
1 1, 11) fatta da G. Bastianini, KA TA AEnTON in Callimaco (Fr. J .  /1 Pfeiffer), in: 0,101 
L1IZH"LIO"L. Le Vie della ricerca. Studi in onore di F. Adorno, a cura di M. S. Funghi (Firenze 
1996) 69-80.  Tra i contributi testuali relativi all'integrazione della fine deI v. 11 successivi alla re
visione di G. Bastianini da segnalare quello di W. Luppe, Kallimachos, A itien-Prolog V. 7-12, 
«Zeitschr. Pap. Epigr.» 115 (1997) 50-54. 
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Qua1che elemento di valutazione in piu potrebbe offrire una migl iore 
conoscenza delle e legie del lo stesso Pos idippo: in maniera che pub sorprendere, 
e pur con tutta la caute la  imposta dal la  condizione l acunosa in  cui si trovano, i 
versi conservat i  de l la cosiddetta e legia-ocpQaYL� ( PBerol in .  inv. 1 4283 = SH705) 
l asciano scorgere a1cuni punti  di contatto proprio con i l  prologo degl i  Alna 1 7• 
A l lo tato attuale del le conoscenze sembra probabi le ritenere che,  nel campo 
del l 'e legia, si anda sero del ineando una corrente che si rifaceva oprattutto al 
mode l lo piu lontano di M imnermo, fi l t rato at traverso que l lo di Antimaco, piu 
vicino nel tempo e sent i to come piu congeniale, la cui validita sembrerebbe 
condivisa anche da Posid ippo, se in  questo senso e da intendere il prima dist ico 
dei nostro epigramma, in opposizione (0 accanto) a quel la  cal l imachea, in cui 
veniva sottol ineato ugualmente i l  part icolare significato di M imnermo, e, come 
model lo piu vicino, di Fi l i ta, ma in cui verosimi lmente si prendevano le distanze 
da Antimaco. 

Al v. 1 troviamo uno dei problemi che rendono diffici le l a  co t i tuzione dei 
testo del l 'epigramm a. 

La lezione tradita cpEQExa01;ov ( cpEQ' ExaoTov) viene generalmente 
considerata sospet ta, per i l  ricorrere di ExaoTov anche al la  fi ne dei v. 3. La di
fende K. Preisendanz, superando le due difficol ta, la  ripetizione e la  necess i ta d i  
giu t ificare ExaoTov, cui 10 tudioso attribuisce i l  va lore di ExaTEQov18• Jacobs, 
ne l l 'edizione dei 1799, proponeva cplAaxQ-rlTOV, mentre, nel l 'edizione succes
siva dei  1817, suggeriva cplAEQaoTovl9• Dal la di ttografia CPlAEQEQaoTov avrebbe 
avuto origine la corrutte la, secondo la spiegazione fornita successivamente da 
P. Schot t ,  autore di una dissertazione berlinese su Posidippo dei primi ann i  dei 
secolo scor 0: «corrupte lam ex dittographia cpt.AEQEQaoTov ortam e se manifes
turn est»2 0. 

La seconda congettura di Jacobs h a  goduto di particolare favore presso gl i 
studios i ,  poiche si col lega al famoso giudizio su Mimnermo di Properzio, I 9, 1 1 
( PLus in amore vaLet Mimnermi versus Homero)21 e ad Orazio, Epist. 16,65-66 

17 Vd. anche I'elegia di Po idippo per la regina Ar inoe (PPetrie II 49 a = SH 96]), oltre che la pro
posta che riguarda I'AtthoJtLa, da me avanzata in Posidippo di Pella, I'ep. X VII G.-P. e 

l'AHhoJtia, «Mu . Helv.» 56 (1999) 157-158. Solamente a quaIche punto di contatto tra Po idip
po e Callimaco accenno in una breve nota, Posidippo di Pella e la vecchiaia, «Papyrologica Lu
pien ia» 6 ( 1997) 11s. Vd. anche infra, nota 29. A. Cameron, Callimachus and His Critics (Prin
ceton 1995) 303-338, e deI parere che nel prologo degli Alna Callimaco avesse di mira solo la Li
de ed i suoi estimatori, essendo il problema in discussione I'elegia contemporanea. e soprattutto 
10 stile dell'elegia. non I'epica, una delle tesi di questo libro che ha gia suscitato molte discus io
ni. 

18 K.  Prei endanz, Zu drei Epigrammen der A nth. Pol . . «Rhein. Mus.» 70 (1915) 330. 
19 A. Allen, The Fragments of Mimnermos (Stuttgart 1993) 21, nota 4, preferirebbe crivere 

cpiAEQW'tOt;. 
20 P. Schott, Posidippi epigrammata collecta et illustrata (Berlin 1905) 67. 
21 Per I'analogia de\ confronto con Omero, questa volta relativo ad Erinna, vd. Anlh. Pal. IX 190, 3 

(anonimo): OL öE 'tQL'l1XOOLOL 'tau't'l1t; O'tLXOL tOOL '0l-ltlQqJ. 
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(Si, Mimnermus uti censet, sine amore ioeisque / nil est iucundum, vivas in amore 
ioeisque), cui si  puo aggiungere Alessandro E tolo, fr. 5,5 CA ( = 5,5 M agnel l i )22. 

Dal la  corrispondenza nel la costruzione delta frase ( tranne la mancanza di 
"toD davanti al l ' aggett ivo <ptAEQao"tOlJ come al v. 2, "toD oW<PQovo� 'Av"[;I,�axolJ, 
i n  cui l a  collocazione del l 'articolo prima del la  cesura conferisce particolare ri
l ievo al norne ed all 'epiteto deI poeta del la Lide) emergerebbe chiaramente la  
contrapposizione tra l a  «sfrenatezza» di Mimnermo e la «moderazione »  d i  
Ant imaco. 

Non necessariamente ,  pero, i l  norne di M imnermo doveva essere prece
duto da un epi teto:  analogamente,  ad esempio, nei vv. 39-41 delle TaLisie di Teo
crito, dei due poet i  ehe vengono nominat i ,  Asclepi ade/Sice l ida e Fil i ta, solo il 
prima viene quali ficato con un epiteto, ehe anche qui , come nel ca so di Anti
m aco in Posidippo, e posit ivo (olJ"tE "tov EO{}AOV / LLxEALÖav vlxll�L "tOV EX La�w 
oihE <t>LAhav / &döwv). 

Molto sem plice dal punto di vista paleografico l a  proposta di 1. Bousquet , 
<PEQE xaL "toD, m a  risul ta pesante la ripet izione , ben quat tro volte ,  di xaL Sem
pre isolando nel la  corruzione i l  verba <PEQW, ehe in effett i  sembra pert inente al 
contesto, F. Buffiere propone, in m aniera, pero, non al trettanto economica, 
<PEQE "tOOOOlJ� (0 ÖLOOOU� ) ,  sot t intendendo xlJa{}olJ�, sostantivo ehe,  al l 'accusa
t ivo singolare 0 plurale ,  e sempre da sott intendere nel l 'epigramma (con EJtlXEL, 
al v. 1 ,  con OlJyxEQaoov, al v. 3, e cosi via, fino a �EO"tOV deI v. 7 ) .  I gen it ivi ML�
vEQ�OlJ e "toD oW<PQovo� 'Av"[;l,�axolJ sarebbero da in tendere nel senso ehe si 
deve portare il vino (per berlo) «in onore di Mimnermo e deI moderato Ant i 
m aco» , come gl i altri genit ivi in cui  vengono nominate le persone 0 le divinita 
cui i l  poeta  vuole brindare (NavvoD�, AUÖll� , E�oD, Exao"tOlJ, <HmoÖolJ, 
<O��QOlJ, MOlJowv, MVll�OOUVll�) .  Considerando l'imperat ivo deI verba <PEQW, 
rivolto a El iodoro, molto probabile dato i l  contesto ( cf. , per l 'uso di <PEQW in am
bito simposiale ,  Anacreonte 346( 4) ,7-8; 356( a) , 1 ;  396, 1 -2 PMG, negl i  u l t imi  
due esempi con l ' imperat ivo, rivol to al coppiere ,  come potrebbe essere nel no
stro ca so ) ,  e possibile anche pensare a <PEQE �EO"tOU� (seil. xlJa{}olJ�: ehe si tratt i  
di due e implicito nel  numero dei  poeti ed e confermato da "tov JtE�Jt"tOV deI v. 
3) . MEO"tO�, aggett ivo particolarmente ricorrente in ambito simposiale, come 

22 el fr. 5,2-5 CA (= 5,2-5 Magnelli) di Alessandro Etolo la eorruttela deI v. 5 non ha aneora tro-
vato una soluzione soddisfaeente: vd. da ultimo Alexandri Aetoli Testimonia et Fragmenca. In
troduzione, edizione eritiea, traduzione e eommento a eura di E. Magnelli (Firenze 1999) 208-
211. Nell'espressione nmÖo�av(L o-uv EQWU il riferimento potrebbe essere all'imitazione di 
quest'aspetto dei eostumi di Mimnermo da parte di Beoto di Siraeusa: non e ehiaro, infatti, a 
causa della eorruttela non aneora sanata al v. 5, «se fu nella poesia 0 nella vita ehe Beoto avrebbe 
emulato Mimnermo eon grande impegno», ma «forse e proprio nell'EQw� nmöLx6� ehe eio av
venne», serive E. Magnelli, op. eil. , 209; vd. anehe nota 213: «Anehe Ermesianatte attribuiva a 
Mimnermo interessi pederotiei (se COSI va interpretato il fr. 7, 37-38 CA = Mimn. test. 2 Gentili
Prato): puo darsi ehe e iste se una preeisa tradizione de Mimnermo puerorum amatore, presu
mibilmente nata dall'aeeenno ai na"iOt:r; nel fr. 1, 9 West = 7, 9 G.-P.» 
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JtAEW<;  e JtArlQYI<;, avrebbe a suo favore, oltre aHa maggiore semplieita paleogra
fiea, i l  fatto ehe 10 stesso aggett ivo rieorre al v. 7 ,  dove, ugualmente, e da sott in
tendere xua{}ov ( �EO"tOV lmEQ XE lAOUC; JtLo�al) . La eolloeazione dello stesso ag
gett ivo aHa fine, al v. 1, al l ' inizio, al v. 7 ,  eostituirebbe un altro elemento del la  
sorvegl iatiss ima eostruzione de I  eomponimento (vd . infra, nota 30) .  Nel fr. 116 
pce (= 111 K.) di A lessi, proprio al l 'i nterno di una enumerazione di brindisi, 
nei vv. 6-7 (<pEQE "tov "tQhov v - u - V - u - / <l>LAac; 'A<pQOÖL"tYlC;) troviamo xua-&ov 
sott inteso, nonehe i l  gen itivo nel lo stesso senso deI nostro epigramm a23; dato 
ehe i l  v. 6 non sembra eompleto, CPEQE si pub intendere 0 nel signifieato prima rio 
di vero e proprio imperativo di <PEQW, «porta» ,  eome di reeente propone Arnott 
in forma interrogat iva e eon una diversa eo11oeazione del la  laeuna, riehiamando 
e.g. un al tro frammento di Alessi ,  i 1 136 pce ( = 131 K.), 0 eome age vero, eon 
Meineke. Se si at tribuisee a <PEQE dei frammento di Alessi il primo signifieato, i l  
eonfronto risulta partieolarmente signifieativd4• 

Rieordo, infine, ehe M .  L. West ha proposto, dubitativamente, ehe ne1 1a eor
ruzione si ee li i l  norne di Ferec1e, rieordato, i n  re lazione a Mimnermo, al v. 39 dei 
fr. 7 CA piu volte ei tato d i  Ermesianatte25• 

D a1 1 'an alisi  effet tuata emerge, a mio avviso, una notevole probabil i ta ehe 
nel la prima parte deI tradito cpEQExao"tou si possa rieonoseere I ' imperativo dei 
verba <PEQW, ehe bene si adatta a1 1 a  riehiesta dei vino oeeorrente per le bevute, 
eo1 1egandosi eosl a1 1 ' iniziale  EJtLXEl a seandire, eon gli altri imperat ivi ( eoneordo 
eon Gow-Page nel eonsiderare imperat ivo anehe cIJtov deI v. 5), l a  sueeessione 
dei brindisi .  

I neerta resta la soluzione per la  seeonda meta di cpEQExao"tou, per eui si  
sono i ndieate akune proposte d i  aggett ivi da unire a xua-&ouc;, da sott intendere 

23 1 1  frammento di Alessi e eitato da W. W. Tarn, The hellenistic Ruler-cull and Ihe Daemon, 
«Journ. Hell. Stud.» XLVIII (1928) 21Os., in eui si danno esempi di genitivo della persona, spesso 
un sovrano, 0 della divinita in eui onore si beye, e da E. Fernandez-Galiano, op. eil. (n. 1) ad v. 

1,86, senza la diseussione deI testo. Anche il v. 8 deI citato frammento di Alessi (öowv aya{}wv 
"tT]v xUAlxa !!EO"tT]V rdo!lat) pub esse re eonfrontato con il v. 7 deI nostro epigramma. Ancora Fer
nandez-Galiano, ibid., rinviando per EJÜXEt a Teoerito Id. 1 1 151-152 e XIV 18, osserva, eon gli 
opportuni rimandi a Callimaco Anth. Pa!. XII 51,1 e Meleagro Anth. Pa!. Y 136,1 e 137,1, ehe il 
verbo piu eomunemente usato in questa aecezione e peraltro EYXEW. La pro pos ta Cj)EQE !lEOLOUC; 
si pub confrontare con il fr. 10 PCG (= 12 K.) di ieostrato ("tov !lEO"tOV �!!lv Cj)EQE Aayuvov) e, 
per il genitivo, eon il fr. 70,1-2 PCG (= 69 K.) di Difilo (M!;at TrlVÖE "tT]v !!EWVlJt"tQlöa / !!EO"tT]V 
�t6c; ow"ti'iQOC;, 'Aya{}ou �a�ovoc;). Lo stesso proeedimento dell'enumerazione per dieei bevu
te ed il genitivo (<<in onore di») anehe nel fr. *93 PCG di Eubulo. Meno pertinenti mi sembrano 
altri esempi di enumerazione suggeriti da F. Lasserre, La figure d' Eros dans la poesie grecque 
(Lausanne 1946) 163, nota 2, tranne il fr. 116 PCG di Alessi sopra riportato. 

24 W. G. Amott, A lexis: The Fragments. A Commentary (Cambridge 1996), ad v. 6,328. Yd. anehe il 
eommento al fr. 59,1 PCG (= 58,1 K.), 182, per il valore deI genitivo di eui sopra si e diseusso e 
per altri esempi, numerosi soprattutto nella commedia (per I'epigramma, vd. alme no le attesta
zioni in CaHimaco e Meleagro segnalate aHa nota preeedente eon EYXEW; in ambito latino, cf. 
Orazio, Odi III 8,13-14; 19,9-11). 

25 M. L. West, lambi el Elegi Graeei ante Alexandrum canfali (Oxonii 21992) II 84. 
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eome nel  resto dell 'epigramma, eon i sueeessivi gen i tivi ,  anehe qui eome nel 
resto deI  eomponimento, nel  signifieato «in onore di ,  aHa salute d i» .  

Meno probabi le ,  soprat tutto pereh e piu dispendiosa, mi  sembrerebbe l ' in
t roduzione nel testo di un aggett ivo eome cplAEga01:01J, per quanta in  se eerta
mente adatto a earatterizzare M i mnermo. 

A1cuni s tudios i ,  t ra eui Gow e Page , approvano l 'ide a formulata  da Ed
monds26, ehe i vv. 5-6 siano fuor di  luogo in un eatalogo di poeti  erotiei e prefe
riseono pertanto espungerl i .  

I n  real ta ,  l 'e lemento erotieo sembra piut tosto in funzione del l ' al lusione a 
model l i  let terari , se non sono easuali l a  eolloeazione in apertura rispet t iva
mente d i  eomponimento e di verso dei nomi di Nanno e di M imnermo e l 'enfa
t izzazione ehe i l  norne di Antimaeo rieeve dal la  posizione de l l 'artieolo imme
diatamente prima del la eesura, in  un verso eost ituito esclusivamente dai nomi 
dei due poet i , dispost i  uno al l ' inizio ed uno aH a fine. 

A questo punto,  l 'at t ribuzione ad Esiodo del l ' amore delle Muse e ad 
Omero di quel lo di M nemosine sembrano perfettamente al loro posto. 

Potrebbe sorprendere ,  al contrario, I a  maneanza, in una  rassegna deI  ge
nere, per quanta rapida e apparentemente seherzosa, dei poet i  piu studiat i ,  di
seussi e in vario modo ripresi dai poeti e l lenist iei , Esiodo ed Omero. 

L'epigramma al l ' in izio indiea ehiaramente alcune pred ilezioni let terarie 
nel l 'am bito deH'elegia, ehe, nel la form a n arrativa di t ipo eat alogieo, relat iva ad 
infeliei storie d'amore deI mi to, di ampia diffusione al tempo di Posidippo, era 
strettamente legata al l 'imi tazione esiodea, tenuto eonto, s ' in tende ,  deI muta
menta deI metro rispetto ad Esiodo e del le differenze, anehe (0 forse soprat
tut to) st i l i  stiche ,  t ra i s ingoli autori27• E superfluo d ire ehe l 'at t ribuzione ad 
Esiodo del l 'amore del le M use rispeeehia l ' importanza ehe le  Muse assumono 
nel la poe ia esiodea, e ,  soprattutto,  nel proemio dell a  Teogonia. Quanto agli 
amori t ra Omero e Mnemosine, essi hanno probabilmente origine  daH a  ten
denza, diffusa nel periodo el lenist ieo, ad assim i l are Omero, i l  sommo poeta, a 
Zeus, dal eui amore per Mnemosine Esiodo ( Theog. 53ss. e 915-917) fa naseere 
le  Muse: l 'amore per l a  dea ehe, insieme alle fi gl ie ,  presiede al rieordo, eontri
buisee anehe ad esalt are la funzione deI poeta epieo per eeee l lenza di eternare 
la  memoria dei  xAEa avögwv. 

26 A. S. F. GowlD. L. Page, op. eil. (n. 1) II 488. J. M. Edmonds, «Proe. Camb. Phil. Soe.» (1935) 11 e 
infatti dei parere «that Hesiod and Homer have no plaee in a list of erotie poets»; 10 stes 0 stu
dioso, in Some Creek Poems of Love and Wine (Cambridge 1939) 24, serive: «the two lines, pro
bably interpolated, adding a seventh, eighth, ninth, and tenth, for Hesiod, Homer, the Muses, 
and Mnemosyne. are here omitted; the 3rd line is clearly the climax, nor are Hesiod and Homer 
poets of love.» Yd. anehe P. M. Fraser, op. eil. (n. 3) IIb, 814, nota 150. 

27 Yd. il eapitolo Hesiodie elegy in A. Cameron, op. eil. (n. 17) 362-386, seeondo eui «inasmueh a it 
was a eatalogue of unhappy love stories, Antimaehus's Lyde may be eonsidered the first He io
die elegy» (381). 
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I n  manie ra ben piu s ingolare sono presentati da Ermesi anatte in veste di in
n amorati Esiodo ed Omero, Esiodo ai vv. 21ss. , Omero ai vv. 27ss. deI fr. 7 CA, 
dove al motivo erotieo ven gono rieondotti sia gl i autori di e legie Mimnermo ed  
A nt imaeo ( Lide), s ia  i poet i  epiei Esiodo ed  Omero. Ed  Esiodo preeede Omero 
nel l 'epi gramma di Posidippo proprio co me nel la  Leonzio, in eui peral tro gl i 
amori d i  Esiodo ed Omero preeedono quel l i  di Mimnermo e di Ant imaeo, eon 
una eolloeazione esattamente inversa rispetto a que l la  ehe troviamo in Posi
d ipp028. 

I l  nostro epigramma, deI  resto, si puo eonsiderare, in poehi versi, un piccolo 
eatalogo di poet i ,  presentat i  in veste di innamorati ,  ehe si snoda at traverso un 
ca ta logo dei brindis i ,  un modo originale di rifarsi al model lo erotieo e eatalo
gieo offerto dal la  poesia esiodea, eui nel la stessa epoea aderiseono, eon eompo
n imenti di piu ampio respiro ed ognuno in maniera d iversa, alcuni poeti ,  tra eui 
Ermesianatte, Alessandro Etolo e Fanocle. 

Le Muse e M nemosine2 9  deI v. 6 eostituiseono i l  preeiso eorrispondente 
del la eoppia Nanno-Lide deI v. 1: la  eorrispondenza divina sottol inea ehe, men
tre per Mimnermo ed Ant imaeo sono state fonte di ispirazione due donne, 
Nanno e Lide, ad una ben diversa fonte hanno at t into Esiodo ed Omero, rieo
noseimento del la loro indiseussa superiorita. 

Comineia a questo punto ad esse re ehiaro i l  ruolo eentrale ehe ass urne i l  
poeta al l 'interno di  una eorniee ehe  presenta al l ' inizio Nann o  e Lide ed i poeti 
ehe le hanno eelebrate, al l a  fi ne Esiodo ed Omero, seguit i ,  quest a vol ta, dal le 
dee ehe l i  am ano: Posidippo intende mettere a eonfronto le  sue esperienze di 
uomo ehe sa amare e godere del le gioie deI simposio eon quel le dei poeti ehe 10 
h anno preeeduto, nonehe stabi l i re la  sua posizione di  Ietterato, eon Ie sue pre-

28 Che anche Ermesianatte colleghi gli amori di Mimnermo e quelli di Antimaco aveva gia osserva
to P. Schott, op. eil. (n. 20) 67. M. Gabathuler, Hellenistische Epigramme auf Dichter, Diss. Basel 
(Borna/Leipzig 1937) 9.52-53, scrive: «nicht zufällig Hesiod vorausgeht, der künstlerisch und 
menschlich den Hellenisten näher liegt als der amÖcDv EOXaTOC;; 9.53: «er bezeichnet sie in gewis
ser Weise als seine poetischen Vorbilder». Secondo G. Giangrande, art. eil. (n. 7) 447, nota 3, 
«dass im Epigramm des Poseidippos Hesiod dem Homeros vorangeht ... erklärt sich am einfach
sten daraus, dass P. sich an dieselbe Chronologie wie Hermesianax hielt». Vd. anche 447-448 e 
nota 4. 

29 Le Muse vengono invocate come MoüomcpiAmin Posidippo (PTebt. 3, XXIV, 1 G.-P. = XXIX, 
1 Fern.-Gal.), frammento nel quale G. Coppola, Cirene e il nuovo Callimaco (Bologna 1935) 
147, ha creduto di riconoscere un elogio della Lide di Antimaco. Con I'espressione metaforica 
«cicala delle Muse» Posidippo definisce il poeta nell'ep. VI,l G.-P. (Anth. Pa!. XII 98,1): di nuo
vo e da notare I'affinita con un motivo che ricorre anche nel Prologo degli Aitia di Callimaco (vv. 
29ss.). Sull'amore reciproco tra le Muse e il poeta G. Giangrande, art. eil. (n. 7) 443, scrive: «Es 
war ein hellenistisches Leitmotiv, dass die Liebe erwidert werden sollte: vorausgesetzt, dass die 
Musen den Dichter lieben, so kann sich dieser letztere kaum weigern, dasselbe Gefühl für die 
XUAUL Göttinnen ... zu hegen» (vd. anche 444-446) e rinvia, per Omero e Mnemosine, al rilievo 
ellenistico di Archelao (446, nota 2). Dello stesso studioso vd. anche, per le Muse e Mnemosine, 
Konjekturen zur A nthologia Palatina, «Rhein. Mus.» N.F. 106 (1963) 261 e nota 24. 
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di lezioni ed i suoi model l i  cultural i ,  aI l ' i nterno deI vivace dibattito ehe caratte
rizza il primo periodo del l 'El lenismo. 

Esc1udere dal l 'epigramma i vv. 5-6 significherebbe i gnorarne Ia  compat
tezza de l la  struttura, accentuata dal la  perfetta simmetria del le singole part i ,  e, 
aI l 'interno di queste, dal l 'al trettanto perfetta corrispondenza dei s ingol i  mem
brj3°. 

Come successivamente emerge anche dal l 'apostrofe a Cipride ed agli Eroti 
e proprio I 'amore a stabil i re i l  col legamento tra Ie s ingole parti ed e dal la stret
t issima unione del l 'elemento erotico, simposiale e Ietterario ehe l 'epigramma di 
Posidippo acquista Ia sua peculiare fisionomia. 

Purtroppo gli ult imi due versi ,  que l l i  ehe potrebbero i l luminare I ' interpre
tazione del l 'epigramm a, presentano una grave difficoita testuaIe, costi tu i ta dai 
tre accusativi deI  v. 8, v�<pOVt', OlVW-&EVt' e axaQLv, ehe non si possono col le gare 
con 1:aAAa ö' "EQwu:<; del la  fine deI verso precedente. 

Dal l 'apparato cri tico emerge l ' estrema varieta del le soluzioni proposte da
gl i studiosi, ehe vanno dal l ' ipotesi di una Iacuna di due versi dopo i l  v. 7 (Von der 
M ühl l )  0 del l 'estranei ta al l 'epigramma deI v. 8 ( Dübner) al le correzioni al v. 7 
( Brunck,  Jacobs, SitzIer, Edmonds, The iler),  compietate da successive corre
zioni al v. 8, al l ' introduzione di un verba che possa reggere gli accusativi ne l  v. 8 
( Boissonade ) .  L'aggett ivo al l 'accusativo maschile axaQLv e stato generalmente 
sospettato: 10 si e riportato al neutro axaQL (Jacobs, Peek,  Thei Ier, Aubreton, 
Buffiere, Ir igoin; anche Gow e Page mostrano di  ritenerlo piu probabi Ie)  0 si e 
preferito separare diversamente, Iegando I'alpha in iz iale ad una parola  prece
dente ed  individuando cosl nel testo l 'accusat ivo XUQLV (Wi lamowitz, Schot t ) .  
Mantiene i l  testo tradito G iangrande, con cu i  concorda Fernandez-G al i ano, 
ipotizzando una doppi a e l l issi, que l la  di JtLO/laL, da cui d ipenderebbero gli accu
sativi ,  e quel la  di xua-&ov, da sott intendere a tutti gl i accusativi deI v. 8 (vd. infra, 
nota 32). Gli intervent i  sul testo risuI ta,no, per Ia  maggior parte, massicci, t anto 
da giust i ficare appieno I 'affermazione deI Fraser riportata al l ' inizio. 

Se si conserva la Iezione tradita al v. 7 ( l ' apost rofe agli Eroti sembra infat ti 
perfettamente al suo posto dopo quel la  a Cipride ) ,  e, al v. 8, si considera che 

30 COSI, in particolare, nella coppia di versi 5-6 (eßöo!J.ov 'HaLoöou 'tüv ö' oyöoov Eln:ov 'ü!J.l]Qou / 
'tÜV ö' EVUTOV Mouawv, MVl'UlOaUvl')<; ÖEXa-rOV) EßÖO!J.OV all'inizio e ÖEXUTOV alla fine dei distico 
sono senza articolo, e in posizione chiastica rispetto a 1:ÜV ö' oyöoov e 1:ÜV ö' EVUTOV, ehe invece 
10 hanno; ugualmente chiastica e la corrispondenza di Mouawv, MVfJ!J.oauvl')<; / 'tüv ö' EVUTOV, 
Mxu'tov. AI contrario, l'epigramma e stato piu spes 0 considerato di organico e poco riuscito: 
COS!, ad esempio, D. Dei Corno, Ricerche inlorno aLLa Lyde di Anlimaco, «Acme» 15 (1962) 61, 
scrive, riferendosi al nostro epigramma, «nella breve composizione, invera non trappo felice e 
piuttosto disorganica». Anche secondo Fraser, op. eil. (n. 3) I 571 ,  il poeta rimane «a colourless 
figure», sebbene «the elements of wh ich it (seil. the epigram) is composed, though not in this in
stance very harmoniously blended, are very characteristic of the poet». Di Edmonds si e gia det
to (supra, nota 26); Dübner, seguito da Paton, pensa ehe il v. 8 non appartenga a questo epigram
ma; Von der Mühll, Gabathuler, Gow e Page (dubitativamente) ritengono ehe manchino due 
versi dopo il v. 7. Per Preisendanz, al contra rio, non manca nulla e I'epigramma e completo. 
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I 'unione dei  due verbi VT]<pCD e OLVOW sembra indiseutibi le3 1 ,  ehe i l  nesso OUXL 
ALYJV e molto frequente, ehe, se e vero ehe axaQl� e «unusual of people», eome 
affermano Gow e Page, e at testato tuttavia qualche esempi032 ,  ehe la partieola
rita st i l istiea deUa l i tote ne l l 'aeeostamento di OUXL ALYJV ad axaQlv, infine, lungi 
dal dover essere guardata eon sospetto, merita attenzione, si pub eereare una 
ol uzione ehe risolva la diffieolta s intattiea, senza diseostarsi molto dal te to tra

dito. 
Dal  punto di vista paleografieo, neUa scriptio continua vT]<pwv 't ' ,  i l  nomina

t ivo deI partieipio presente maseh i le, seguito dal l 'enc1i tiea, poteva faei lmente 
essere eonfuso eon l ' aeeusativo masehile della stessa forma partieipiale vT]<pov't' 
( 10 seambio omicron/omega e eomune nei eodiei ) .  1 1  resto deI verso si sarebbe 
poi automatieamente adeguato al primo aeeusativo e avrebbero avuto eost ori 
gi ne OLVW1H:v't' e axaQlv. 

Proporre i pertanto al v. 8 vT]<pwv 't' oLvw1}d� 't' OUXL ALYJV axaQl�. Ad axaQl� 
va sott inteso il verba EL�L, eome talora si verifiea anehe eon la prima per ona: 
ehe la  persona di d�L da sott intendere sia la prima e reso perspieuo da JtLo�al 
deI verso preeedente. NeU'  Edipo a Colono di Sofoc1e, v. 207, W SElVOl, aJtoJt'to
Al�, privo di verbo, preeede, eome qui ,  un'apostrofe; si possono eitare anehe 
Aeseh . Cho. 41 2; Eur. HF 628 e Cyc. 503, escludendo i numerosi passi in eui l 'ag
gett ivo da unire al verba d�L ott inteso, sempre aHa prima persona singolare, 
sia hOl�O� 0 JtQo{}u�o�, 0 ci siano pronomi personal i  0 dimostrativi a faei l i tare 
l 'e l l issi33 • In  Posidippo, oltre a l le  e l l issi pi u eonsuete, soprattutto la maneanza di 

3 1  Nello stesso Posidippo !.udh)w e vr']<pw si trovano contrapposti nell 'ep. VII,3 G.-P. (Anth. Pa!. 
XII 12 0,3). 

32 A. S. F. GowlD. L. Page, op. eil. (n. 1)  II 489. In riferimento a per ona axogL� e attestato in Saffo, 
fr. 49,2 V. e [Platone], Epist. XIII, 360c, prima della ripre a in Septuagint. Sir. 20, 19 . G. Gian
grande, art. cit. (n. 7) 442, nota 4, ritiene che «in den Worten ouXi. AlTJV axagLv (eine Anspielung 
auf Theognis 496, vgl. Entr. Hardt, XIV, Geneve 19 67, 150)>> axogl� non significhi «undankbar», 
ma «without charm», e rinvia a T. B. L. Webster, Hellenistic Poetry and A rt (London 1964) 57. 
Va notato pero che secondo Giangrande, 440 S., axogLv, come vr']CPOvt' e OlVW{}Evt', e da riferire 
a xua{}ov. Su questo punto, pero, nonostante le obiezioni di Giangrande, concordo con A. D. 
Skiadas, art. eil. (n. 9) 1 8 8: «Dass aber zu den Akkusativen vricpOvt' ,  OlvWf)EV1:(O) . . .  axoglv das 
Substantiv Kyathos hinzuzudenken und aus dem vorhergehenden Vers das Verb rl:lol-laL zu er
gänzen ist (so Giangrande 262f.) scheint mir unwahrscheinlich, denn vrj<pw und OlV00l-laL ( = I-lE
{}Uw) werden nur für Personen gebraucht .» Secondo W. Theiler, Noch einmal Poseidipp A. P. 
] 2, 168, 7 s., «Herrn es» 99 ( 1 97 1 ) 24 1 ,  ugualmente contrario all'interpretazione di Giangrande, il 
significato di 1UI-l0 . . .  ouXi. ALTJv axogl, secondo la sua proposta di correzione deI testo tradito. e 
«ich bin . . .  gar nicht sehr ungefällig». 

33 Sull'ell i i di Ell-lL vd. R. Kühner/B. Gerth, A usführliche Grammatik der griechischen Sprache, 1 1. 
1 ( HannoverfLeipzig ' 1 898) 40s. e . Guiraud, La phrase nominale en grec d'Homere a Euripide 

(Paris 19 62) 28 1- 30 1 ,  che di t ingue le e cIamative dalle enunciative, le principali dalle subordi
nate, le frasi con eyw senza dl-li. e quelle senza ne eyw ne Elfl� segnalando tra quelle senza ne eyw 
ne dl-lL, e senza neanche I 'appoggio di un pronorne dimostrat ivo, come nella proposta avanzata 
nel nostro epigramma, oltre ad un verso dell'Odissea, XVII 283 (in cui pero puo fare da sostegno 
all'ellissi di dl-lL il pronorne personale al verso precedente e a quello seguente), parecchi passi dei 
tragici, tra cui quelli riportati nel testo. 
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E01:l 0 dOl, per cui vd. in particolare l 'ep. XXI I  G. -P. (Anth. Pal. IX 359), ne l l '  ep. 
XIX G.-P. (Anth. Plan. 275) , al  v. 2, mancano, di seguito, prim a  cI, poi dfll, in un 
contesto dialogico; ne l  «nuovo» Posidippo, ep. XXV, 2 Bast . -Gal l . ,  l 'epitafio per 
Menezio, manca di nuovo dfll, in i nterrogativa indiretta,  con l 'appoggio di EyW. 

Dopo ehe si e parlato di brindisi ,  di bevute piu 0 meno abbondanti ,  di 
amore e di predilezioni 0 in ogn i m odo di «mode» letterarie, a conelusione ci sa
rebbe una autopresentazione in forma non troppo seria, un po' come dopo una 
sospensione, ehe potrebbe ammettere e fficacemente l 'e l l issi deI verba: «E mia 
intenzione, 0 Cipride, bere da una coppa traboccante; per i l  resto, poi, 0 Eroti, 
sobrio 0 ebbro ch'io sia . . .  non (sono) poi troppo axaQlC; ! »  

I l  vocabolo d i  cui axaQlC; risul ta eomposto, XelQlC;, pub essere eonfrontato 
eon il termine lepos ehe, ne l  proemio di Luerezio, a breve distanza ( I , vv. 1 5  e 
28), assume le due stesse aceezioni  ehe m i  sembrano coesistere, in  m aniera am
biguamente a l lusiva, nel nostro epigramma, in re lazione al le  diehiarazioni pro
grammatiehe di poetiea fatte da Lucrezio e tenuto il debite conto, ovviamente, 
del la d ifferenza ehe in tereorre tra un breve, seherzoso epigramma e llenist ico ed 
i l  De rerum natura. E a causa de I  lepos ehe emana da Venere ehe la dea 
del l 'amore e del piaeere infonde l 'amore negli esseri vivent i  ed esereita il suo 
irresistibile fascino su tutte le ereature ( I  15); ed e anche lepos quello ehe la dea, 
questa vol ta  invoeata come Musa, conformemente aHa norma dei proemi,  deve 
infondere nei versi deI poema ( I  28)34. 

Analogamente, Posidippo ri t iene d i  non essere privo de I  fascino amoroso, 
grazie a l  quale egli pro po ne un brindisi a se stesso e eome persona innamorata e 
eome poeta d 'amore, e, nel lo stesso tempo, di non essere privo del l a  eapacit3 di 
infondere nei suoi versi la XelQlC;, da intendere soprattutto come e leganza for
male e raffinatezza sti l istiea, requisito ehe appare ormai indispensabi le al poeta 
e l lenist ieo. 

I l legame strett issimo tra le bevute abbondanti e l a  eomposizione di versi ri
corre anehe in  Edilo, poeta epigrammatieo del la cerchia di Posidippo, in due dei 
poehissimi epigramm i ehe di lui c i  restano, tramandati da Ateneo (Ath .  XI  
473A = V G.-P. ;  Ath .  X I  473AB = V I  G.-P. ) .  I n  entrambi i componimenti rieor
rono a1cuni voeabol i  fondamental i  de l la  poetica alessandrina :  ne 1 1 '  ep. V, in cui i l  
poeta paria di se  stesso, VEOV, a l  v. 1 ,  A,E1t"rov e flEA,lXQOV E1WC;, a l  v. 2, Jta�E, a l  v. 3 ;  
nel l 'ep. V I ,  in  eu i  Edi lo si riferisce a Soele, poeta non a ltrimenti noto, 1[al�El e 
flEA,lXQ01:EQOV, al v. 4; XelQlC;, al v. es . In  quest 'u l t imo epigramma Edi lo serive ehe 

34 Cf. 1 934 = IV 9 (musaeo contingens cuncla lepore), uno dei versi ehe illu trano la poetiea di Lu
erezio. e BI  1036; vd. anehe l'uso di lepos e dei suoi derivati in Catullo, in partieolare L 7 (lepos) e 
I 1 (Iepidus) .  

35 Il testo dell'epigramma e riportato qui seeondo Gow-Page: 
'E� l]OÜe; de; vux'W xal EX v\.JX'tOe; Jtah LwxAfje; 

de; l]Oüv JtlVcL 'tETgaxoOLOl XaÖOLe;, 
Eh' E�atq)VT]e; Jtou 'tuxov otXETal' UAAo. Jtag' olvov 

LLXcAlÖcW Jtal�€L JtOUAU I-lcALXgO'tcgov, 
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Sode, quando e ebbro, e i n  grado di serivere versi in  m aniera piu dolce deI Siee
l ida,  e ioe,  eome e noto, di Asdepiade36• 

1 1  norne LWXA:fl�,  seeondo l 'emendamento al v. 1 deI Bergk,  generalmente 
aeeolto, nUAL LWXAfj� ( la lezione tdldita e llaoLOwxAfj�)37, potrebbe essere uno 
pseudonimo del lo stesso Posidippo. L'ipotesi si fonda sui seguenti e lementi :  

1) i l  rapporto d i  amieizia stretta tra Asdepiade, Posidippo ed Edi l038; 
2) il fatto ehe proprio Edil0 sia una del le poehissime font i  per 10 pseudo

n imo di Asdepiade e ehe la fonte sia l 'epigramma di Sode, in eui pertanto po
trebbero essere stat i  adoperati pseudonimi  per entrambi i poeti ,  del la stessa 
eerehi a  di Edilo; 

EO"Cl öe  tÖll n:oAut onßaQum:Qos' Ws ö' €JtlA0I-l1tn 
� Xag\.S mon:, cpiAos, xai. YQacpE xai. !!i&uE. 

Per Edilo e per un 'analisi dei suoi epigrammi vd. I. G. Galli Calderini, Edilo epigrammista, «A tti 
deli ' Accademia Pontaniana» n.s. 32 (1983) 363-376 e Cli epigrammi di Edilo: interpretazione ed 
esegesi, ibid., n.s. 33 (1984) 79-118, in partieolare, per gli epigrammi V e VI G.-P., 96-102. Vd. 
anche A. S. F. Gow/D. L. Page, op. eil. (n. 1) I 101s.; II 293s. Non sarei d'aeeordo eon A. Came
ron, op. eil. (n. 17), Appendix A, Hedylus and Lyde, 486-487, che propone, nel eorreggere il testo 
dell'ep. VI , 5 G.-P., di introdurre un riferimento alla Lide di Antimaeo, perehe in tal ca so si stabi
lirebbe un contrasto tra un poeta ed una raccolta poetica: Soc\e sarebbe onßaQw"CEQos della Li
de. Per un'interpretazione dell'epigramma e, in particolare, di onßaQwn:Qos dei v. 5, da non in
tendere come una caratteristiea stilistiea, nel qual caso contrasterebbe con il v. 4, ma fisica, vd. 
G. Giangrande, Sympotic Lilerature and Epigram, in: L 'epigramme grecque, Entretiens sur 
\' Antiquite c\assique XIV (Vandceuvres-Geneve 1967) 158-163. L'interpretazione di Giangran
de e ritenuta «assai persuasiva» da I .  G. Galli Calderini, art. eil. (1984) 100s . 

36 Dello pseudonimo di Asc\epiade, Sicelida, apprendiamo da questo verso di Edilo, da Teocrito 
Id. VI I 40 e dagli scolii relativi (Teocrito assurne egli stesso 10 pseudonimo di Simichida: anche 
qui, come in Edilo, Asc\epiade/Sicelida viene altamente elogiato), da Meleagro Anth. Pal. IV  
1 ,46, oltre che dagli schol. Floren!. a d  Cal\. Ir. 1 (ad VV. 1-12) (PSI 1219, [r. 1 ,4-5 ) .  

37 Th. Bergk, «Zeitschrift für die Altertumswissenschaft» 11 (1841) co\ . 89: « OaolowxAfis quod 
nomen inauditum arbitror, neque versus numero convenit, quandoquidem littera a est produ
eenda.» Soc\e e menzionato da Tzetzes (in Lycophr. = 1I 4,25-26 Scheer) e dalla Suda come pa
dre di Licofrone, e con lui il Bergk pensava di identificare il Soc\e di Edilo, ma, poiche «there is 
no suggestion here that Socles was a poet, or that he was ever in Alexandria, and since the name 
Soc\es is pan-Greek, a link between Lycophron's alleged father and the poet referred to by He
dylos is wholly in the air» (P. M. Fraser, op. eil. [n. 3] I I b, 817, nota 163) .  LwxAfis e uno dei tanti 
nomi propri in -xAfis, dal probabile significato, «dalla gloria integra, intatta» (vd. P. Chantraine, 
Dictionnaire etymologique de La langue grecque, Paris 1977, t. IV, 1, s. v. ows), adattissimo ad un 
poeta. Per pseudonimi di poeti, non solo alessandrini, vd. Theocrilus, ed. w. tr. and eomm. by 
A. S. F. Gow (Cambridge 21952) I I  ad Theoc. VII 40, 141; A. S. F. Gow/D. L. Page, op. eil. (n. I )  
II 114s. 

38 Vd. A. Cameron, The Creek Anthology from MeLeager to Planudes (Oxford 1993 ) 369-376. Il 
Cameron, ricordando che Edilo aveva composto un commento agli epigrammi di Callimaco, ri
tiene che anch 'egli sia da annoverare tra gli avversari d.el poeta di Cirene, sebbene il suo norne 
non ricorra tra quelli dei Telchini: forse il problema va inquadrato in maniera diversa. all'interno 
di una rete di rapporti complessa ed estremamente delieata, sicuramente nel modo meno sche
matico e preconcetto possibile. Non tutti gli studiosi, come e noto, sono peraltro d'accordo nel 
ritenere ehe l'Edilo autore di epigrammi e l'EdiJo commentatore di Callimaco siano Ja stessa 
persona. I n  ogni modo, i termini adoperati da EdiJo negJi epigrammi V e VI G.-P. sono gJi stessi 
che caratterizzano J 'estetiea di Callimaco. 



20 Francesca Angib 

3) negli scholia Florentina ad Call .  fr. 1 (PSI 1 2 19, fr. 1 ,4-6), subito dopo la  
menzione di Asclepiade, ehiamato Sieel ida ( rr. 4-5, 'AoXATJI [  1tU1Ön 1:0 
LlXE]ALÖn :  il supplemento LlXE ]ALÖn e di C. Gal lavott i ) ,  al norne di Posidippo, a l  
dativo, segue 1:0 ovo l ,  per  eui  e possibile, al r .  6,  l ' integrazione 1:0 ovo[lla
�Oll( EV)q.l LWXAEl39. 

Non sarebbe sorprendente ehe Edilo avesse vol uto elogiare in ieme due 
suoi amici poet i ,  definendo i versi di Posidippo/Socle piu dolci d i  quel l i  di Ascle
piade/Siee l ida40• E possibi le ehe Posidippo, eompiaeiuto, abbia replieato, van
tandosi, senza superbia, ma in forma seherzosa, di non esse re mai, ne sobrio ne 
ebbro, privo di XUQlC;, al ludendo sia al suo faseino personale, sia, soprattutto, 
a l le  earatteristiehe del la  sua poesia, e q uesto dopo aver ehiarito le sue predi le
zioni le tterarie. 

Anehe indipendentemente dal rapporto tra i due epigrammi ,  ehe Posidippo 
si vanti di saper eomporre versi gradevol i  sia quando e sobrio sia ehe si trovi in 
stato di ebbrezza esprime i l  desiderio dei poeta di assommare in se le earatteri
st iche d i  Mimnermo (e questo e valido anehe se non si aeeoglie nel  testo q)l,
AEQU01:0'U al v. 1 :  Mimnermo era generalmente rieonoseiuto soprattutto eome 
poeta del l 'amore e del piaeere) e del oWq:JQwv Antimaeo, un una inseindibile 
eonnessione tra amore, simposio e letteratura. 

Come l 'apostrofe a Cipride non riguarda solo la  sfera amorosa, ma anehe 
quel la deI vi no (IlE01:0V U1tf:Q XdAO'UC; 1tLOllaL, KU1tQl), eosl l 'apostrofe agli Erot i ,  
ehe segue immediatamente (L<XAAa Ö'  "EQW1:EC;), riguarda non solo l a  sfera ero
tiea e quel la simposiaea, strettamente eorrelate, ma, grazie al l 'ampiezza sem an
ti ca di XUQlC;, ehe si rispeeehia in axaQlC;, eonsente il riferimento a l lusivo al la 
poesla. 

39 M. Norsa/G. Vitelli, Da papiri della SOdeltl italiana, 1 .  Frammenti di scolii agli Atna di Callima
co, «Bulletin de la Societe Royale d' Archeologie d' Alexandrie» 28 ( 1 933) 123-132 e Frammenli 
di scholia agli Atna di Callimaco, «Papiri della Societa Italiana» XI (Firenze 1935) n. 1219, 139-
149. AI r. 6 I'integrazione, 1:4> ovo[/laSo�l( EV)q> LwxAEI, cui si deve far seguire xaL, nell'u uale for
ma abbreviata, per il collegamento deI norne di Posidippo con quello seguente, .uglJtJtqJ 
( I):uglJtJtqJ? ), e compatibile con 10 spazio della lacuna, ad un esame della fotografia deI papiro 
pubblicata da orsa e Vitelli nell'edizione deI 1933, se si lien conto deI fatto che negli Scholia 
Florentina non c'e mai 10 iota a crit to e ehe e notevole la frequenza delle abbreviazioni, tra cui /l ' 
( /lEV) e x' ( xaL) :  cosl , I'abbreviazione nel participio presente al successivo r. 8, /lE ]WPO/l(  EV )o[ l]<;, 
induce ad ipot izzarne una analoga in ovo[/laSO/l(Ev)q>. A 1:4> O/laSO/lEvq> «im ursprünglichen 
Kommentar», ma non dopo il norne di Posidippo, pensava M. Pohlenz, Kallimachos ' Aitia. 
«Hermes» 68 (1933) 3 1 9, nota 3. 

40 11 riconoscimento dell'importanza di AscJepiade da parte di Edilo va confrontato con I'analogo 
posto di primo piano ehe Teocrito/Simichida assegna al poeta di Samo accanto a Filita nell 'Id. 
VII, w. 37--41, con I'ammissione della propria incapacita di competere con entrambi. Per una 
sintetica rassegna delle opinioni degli studiosi sull'affermazione di Teocrito vd. da ultimo 
E. Dettori, Fi!ita grammalico. Testimonianze e frammenti (Roma 2000) 7s., nota 1 .  Comunque si 
debba intendere I'affermazione, il posto di preminenza di AscJepiade e di Filita e innegabile. 
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Attraverso la  l i tote4 1 ovvero con i l  doppio uso del la negazione OUXL e del 
prefisso privativo in axaQL� il poeta evi ta  di esprimere un'affermazione troppo 
decisa, ma attira su di se l 'attenzione, e, con l 'a l lusione finale, svela il senso di 
tutto l 'epigramma:  in una rassegna di poeti piu antichi ( Mimnermo, Esiodo, 
Omero) ,  unanimemente considerati di a ltissimo livel lo, e meno antichi ( Anti
maco) ,  di cui pub essere in  discussione i l  valore poetico, ma a favore dei quale 
Posidippo sembra voler prendere posizione, anch'egl i  non e indegno di figu
rare, anzi in lui si concen trano le m igliori caratteristiche dei suoi predecessori . 

Corrispondenza: 
Prof. Francesca Angib 
Viale Roma 1 69 
1-00049 Velletri ( Roma) 
E-Mai l :  francesca.angio@tin . i t  

41 Per la possibilita della litote di «ottenere un grado superlativo con la negazione dei contrario» 
vd. H. Lausberg, Elementi di retorica, traduzione italiana (Bologna 1969) §§ 211 e 185, 2a, ß. Cf. 
Callimaco, Ep. XXVII ,  2 Pt. (Anth. Pal. IX 5 07,2), per l'espressione litotica OX.VEW !-Li], ugual
mente in un epigramma letterario. 
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