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EDILO DI SAMO: UNA NOTTE D'AMORE,
(4. P.v 199)

Oivo g x txi fi p on o o eLC) xd.r exoi4lo cxv'ATI o.ov ixnv
ai Dd).rar,, , d\ 6prq lEL,q o Nuxay6peo,

fiq r'o.po- K6npuDr ta6ta p6porg (rct xotvtrx pruD6vta
xeTvraq napOeviov 0ypd ).agupa zc60cov,

oavDa).a xai pra).axai praotr,rv ix8dprano- p-irpaq

Urcvorl xai oxu),p6v t6v r6re prapt6pla

Vino e brindisi inganneuoli e il dolce Amore
di Nicagora fecero addormentare Aglaonice;

da lei, tutti questi oggetti, ancora fragranti di profumi, a Cipride
sono offerti, umide spoglie dei suoi desideri uirginali:

i sandali e le morbide bende che le fasciauano i seni,
testimoni del sonno e del fiore colto di ieri.

A. P. V 199 'H66Iou 
[C] eig 'Ay].aov[xr1v tro"ipo'v Suid. s.z. puErivreg (3-4) caret

Pl. 3. hq P: oiq Suid. I xcl"po- Jacobs: napa P Suid. I xocvru om. Suid. 4. xelvrat
P : xelrat Suid. 5. oavDa).a P: oav8uf Reitzenstein I ixEriprata P: iv8ripata
Spanheim

I l  carme d I 'unico epigramma erot ico di  Edi lo di  Samo ( l l l  sec.  a.C.) . r  Ecco
un'analisi e commento dettagliati dell 'epigramma.

l l  carme presenta  una dup l ice  va lenza:  da l  punto  d i  v is ta  fo rmale  d
s t ru t tu ra to  a l la  man iera  d i  un  ep ig ramma ded ica tor io ;  ques t i  se i  vers i
celebrano, infatti, I 'offerta da parte della fanciulla Aglaonice di sandali e fasce
per i l seno ad Afrodite. Dal punto di vista contenutistico, esso d riconducibile
al  genere erot ico:  I 'of fer ta d avvenuta in r icordo di  un episodio d 'amore tra
Aglaonice e Nicagora.2

1. I l  testo r iportato d quel lo stabi l i to da A.  S.  F.  Clow -  D.  L.  Page, Tbe Greek Anthology.
Hel lenist ic  Epigrams, Cambridge 1965, vol .  1,  pp.  100-103, vol .  2,  pp.289-298. Edi lo,  esponen-
te c le l la scuola epigrammatica ionico-alessandr ina,  r ivela uni formit i  d ' intent i ,  mot iv i  e ambienta-
z ioni  cot . r  i  c lue compagni  d i  scuola samia,  Asclepiade e Posid ippo.  Lo stesso Meleagro di  Gadara,
nel  carme premesso al lo l rdgavoq(A. P. lV 1,  vv.  45-46),  menziona Posidippo,  Edi lo e i ls icel ida
in un solo clistico: iv Di [Iooei6rnn6v te xo.i 

'H66].ov, 
aypr' aporiplg / Irxd8eor r' avdprotg &v-

()ea rpudrpeva.  R.  Rei tzenstein,  Epigramm und Skol ion,  Giessen t893,  pp.  100-104 e "Asklepiades
v<rn Sanros",  R.E.  I I  2,  col .  1626 sq.  (1896) ha avanzat<-r  I ' ipotesi  -  d imostrata at t raverso 5 punt i
fonclamental i  -  che i t re poet i  epigrarrrmist i  avessero curato ins ieme una s i l loge di  carmi,  i l  lor-
poq ,  a f f i n i  quan to  a  temat i che  e  poe t i ca .  V i  r imando  pe r  una  comp iu ta  panoramica  su l l a
quest ione.

2.  Evidentemente fu propr io la prevalenza del l 'e lemento erot ico su quel lo anatenrat ico a
indurre i compilatori dell 'Antologia Palatina a inserire quesro carme, insieme ad altri di carattere
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I tre distici sono strutturati secondo una climax ascendente sul piano
cronologico;  ogni  d ist ico scandisce un momento part icolare del la v icenda che
vede protagonista Aglaonice:

vv . l -2 :  d  no t te ;  in  un  contes to  s impos ia le ,  i  cu i  connota t i  pecu l ia r i  sono
entrambi presenti, oivog e i iporq, Aglaonice si addormenta. I l verbo xa.ae-
xot1Locrv' al passato, contrapposto al presente xeivrat del distico successivo,
unico al t ro verbo del l 'epigramma, r ievoca una si tuazione probabi lmente del la
sera precedente I 'offerta;

vv.  3-4:  ora (xeTvrcrr  at testa i l  passaggio temporale) Aglaonice,  non pi i r
vergine, dedica a Cipr ide degl i  oggett i ,  spogl ie umide e ancora f ragrant i ;

vv.  5-6:  d i l  d ist ico chiar i f icatore;  nel  verso 5 s i  fa espl ic i ta menzione degl i
oggett i  of fer t i ,  i  sandal i  e le fasce per i l  seno:,  cui  s i  a l ludeva nel  seconclcr
dist ico;  nel  verso 6 I 'apposiz ione prapt6pra e I 'avverbio temporale t r i te
r ichiamano, spiegandol i ,  i  versi  l -2:  nel la notte post-s imposiale uno strrrno
sonno e degli strani oxu),proi videro protagonista Aglaonice.

Questa schematicamente la v icenda. Al  f ine di  una precisa interpretazione
del l 'epigramma, ne prenderemo in esame i  termini  e le espressioni  p i i r  s igni-
ficative. I due sostantivi posti in posizione incipitaria, oivo q xo"i npon6oer.q,
def in iscono i l  contorno simposiale che fa da sfondo al l 'episodio erot ico.  Per
pr imo Reitzensteins ha indiv iduato i l  rapporto non solo formale,  ma anche
temat ico t ra quest 'epigramma di  Edi lo e quel lo di  Asclepiade (A. P. XII  t35):

oivog Epcotoq 6).ey1og' ip+, &pve6prevov rlprv
iiraoav al no).).ai Nuxay6pyiv rcponooeLcr'

xai yap i8axpuoev xai iv6otaoe xai u xocrn<p€.q
6B).ene, Xd orprylOeig oux Upreve or€qavoq

Il uino denuncia I'Amore. I'{icagora, che negauA d'Amare
D statc.t smentito dai moltissimi brindisi.

Piangeua, scuoteua la testa, AueuA lo sguardo abbattuto,
e non restaua salda la corona sulla swa testa.l

In quest i  due componiment i  compaiono, infat t i ,  I 'o ivoq, ancora una vol ta
in apertura di  carme, le npon6oeLq, l '6por6 e lo stesso nome Nrxay6pag.

vo t i vo ,  ma  d i  a rgomento  e ro t i co  (A .  P .  V  200 ,201  [Anonn . l ,  202  [Pos id . ] , 203  [Asc l . ] ,  205

[Anorr . ] ,  206 [ t .eon.  Tarent . l )  nel  l ibro V -  e non nel  VI  -  del l 'Antologia Paldt ina.  P.  Wir l tz ,
Anthologie ()recEte. Premiire partie. Anthologie Palatine, Parigi 1931, vol. 2, p.90. n. 6, osserva:

"C'est  dvidemment le caractdre des objets consacr6s et  I 'occasion de la consdcrat ion qui  les ont
fait rauger clans le l ivre V".

3.  Cf .  Rei tzenstein,  op.c i t . ,  pp.  ( ) l -92.

1.  Per i l  testo d i  questo,  come degl i  a l t r i  epigr : rmmi esaminat i ,  c i  r i fer iarno i r  Gow -  l )age,
op .c i t . ,  vo l .  1 ,  p .  49 .La  t raduz ione  ado t te ta ,  co rnc  ne i  c rs i  success iv i ,  d  que l l a  c l i  G .  Pac lu r rno ,
Antologia Palatina, Epigrammi erotici. Libro V e libro X11, Milano 19t19.
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Reitzenstein ha prudentemente ipotizzato che I 'epigramma di Edilo fosse una
prosecuzione del la ,<sympot isches Kurzl ied, , :  d i  Asclepiade, ad essa col legato
per formare un'unitd concettuale tra le canzoni da recitare durante i simposi.
Cautamente Wilamowitz,(' anche se con qualche perplessitd., avanza I' ipotesi
che i l  N icagora  d i  Asc lep iade e  que l lo  d i  Ed i lo  s iano la  s tessa persona.
Dif ferente,  perch6 mutato nel  corso del  tempo, sarebbe i l  carat tere del
personaggio e la sua predisposiz ione al l 'amore: pr ima t imido, impacciato e
incapace, ora intraprendente, astuto e spigliato. In altre parole,, Edilo avrebbe
fat to r i fer imento a un'avventura amorosa del lo stesso Nicagora,  successiva a
quel la cantata da Asclepiade; 1l  ragazzo ha nel  f rat tempo maturato una
maggiore sicurezza caratteriale, passando dallo status adolescerziale a quello
di  g iovane.

L ' idea  d i  Wi lamowi tz  d  s ta ta  acco l ta  con favore  da  Luck , i  i l  qua le ,
sottolineando il diverso effetto che I 'oivog provoca sui personaggi ritratti da
Asclepiade e Edilo, ravvisa una uariatio nel carme di Edilo rispetto al modello
asclepiadeo, di  natura non l inguist ico-st i l is t ica,  ma si tuazionale.  Nicagora d
col to in due moment i  d istant i  del la sua vi ta,  s ia nel la dimensione cronologica
s ia  ne l la  d imens ione ps ico log ica :  i l  capovo lg imento  avv iene ne l la  s fe ra
carat ter ia le.

D iversamente  concep isce  ques ta  re laz ione oppos i t i va  t ra  i  due carmi
Ludwig.s Correggendo I 'opinione di  Wi lamowitz,  egl i  r i t iene che ci  s ia nei
due ep ig rammi  una cont rappos iz ione d i  s i tuaz ion i  top iche,  r i spondente  a i
diversi  temperament i  d i  Asclepiade e Edi lo.  Non ci  sarebbe aderenza a fat t i
realmente accadut i  e,  quindi ,  non un mutamento biograf ico,  ma una volont)
e uno spir i to di  emulazione-contrapposiz ione nel lo stesso Edi lo r ispetto al
model lo asclepiadeo, che si  r i f let terebbero nei  personaggi  da lu i  r i t rat t i .  A
r ip rova  d i  ques ta  ipo tes i ,  Ludwig  menz iona le  r ip rese  e  le  var iaz ion i  l in -
guist ic l - re:  Edi lo ha posto la parola-chiave olvoq a in iz io di  verso,,  quale spia
l inguist ica e chiaro r ichiamo del  model lo;  i l  termine che Asclepiade ha posto
a chiusura del  pr imo dist ico d spostato da Edi lo accanto ad oivog con la
conseguenza che i l  nome propr io  N lxay6pag s l i t ta  a  f ine  verso ;  i l  nome
propr io femmini le 'Ay).aovix4 

d col legato strut turalmente ed et imologica-
mente a quel lo maschi le Nrxay6pdg: entrambi sono compost i  d i  due ele-

-5 .  (  t .  Rc r t z . , r r r . , | l .  op .c i t . .  p . , )2 .
( r .  LJ l .  r 'on Wi l r rnrowitz-Moel lenclor f f ,  Hel lenist ische Dichtung in t ler  Zei t  des Kal l imacbos,

[ ] c r l i n  192- { ,  p .  1 " {5 ,  r r .  - J .
7 .  ( ' . f  . l \ 4 .  l . r r ck ,  D isc t t ss ion ,  i n  W.  l -uc lw ig ,  "D ie  Kuns t  c le r  Var ia t i on  im  He l len is t i schen

[- iebesepigranlnr" ,  L ' [1) /grLtmme erL 'cqt t ( ' lF-rr t ret iens sur I 'Arr t iqui t6 c lassique,  XIVI ,  Vandoer.rvres -

Genive 1L)67,  p.  337 .
f l .  Luc lw ig ,  op .c i t . ,  pp .305-J0 f l .  Lo  segue  I .  ( i .  ( i a l l i  ( . a l c le r i r r i ,  "G l i  ep ig ra r r r r r i  d i  Ec l i l o :

interpretrrzione ed esegcsi", Atti t lell 'Acc"ttlemia Pctntdnidna 33 (19U'1) U2.

2 l
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menti ,  &y).at ig e v ixn i l  pr imo e v ixn e &yoper ico i l  secondo, uno dei  qual i
co inc ide .  O ancora ,  se  in  Asc lep iade c 'd  un  addensars i  c l i  verb i  che  con-
fer iscono al  carme f lu id i t i  e morbidezza, in Edi lo c 'd un accumulo di  sosran-
t iv i  che rendono forse I 'espressione un po'  r ig ida e pesante.  Fatte queste con-
siderazioni, Ludwig mette in risalto la qualit i  f i tttzia dell 'epigramma di Edilo
e suggerisce di c<tnsiderare tale epigramma un rcaiyvlov,e i lppunto perchd non
r i t rae una si tuazione reale,  contrar iarnente a quanto,  probabi lmente,  fece
Asc lep iade.  Ep isod io  rea le  in  Asc lep iade,  dunque. ,  che  innescr r  i l  g ioc<r
let terar io in Edi lo.  Per quanto sot t i le e persuasiva la tesi  d i  Ludwig,  r . rorr  nr i
t rova pienamente d 'accordo. L 'ar t i f ic io let terar io pud at tuarsi  anche -  c so-
prat tut to -  a part i re da una vicenda realmente accaduta,  d ivenendo stnlmento
per lasciare memoria di  un'emozione, di  una passione, di  un tormento.  Nel la
resa let terar ia,  poi ,  sta al  poeta el lenist ico perfezionare la tecnica composir ivr t
e scr i t tor ia:  tanto pin d abi le,  quanto pin d esperto nel  g ioco al lusivo.r0 (-osi

Edi lo ha "r iscr i t1e",  a l ludendo, un episodio fe l ice del la v i ta di  Nicargorrr ,  QLr; .1si
per r ivendicarne la natura di  " rn2schio, , ,  capace di  conquistare le c lonne.rr  Di
quale natura s ia i l  sonno di  Aglaonicel2 verr)  chiar i to sol t : rnto al la f ine.

Sempre al v. 1, compare i l nome 'Ay).aovlxriv; 
i l  lemma relativo acl A. 1'. V

199 r iporta la seguente indicazione: 'HDrj) .ou 
elg 

'Ay).aov[xrp 
etaipav. Lcr

stesso Gow ammette che non d "necessar i ly  a i ra ipa as the lemma tSSe r t , , . r l
Del lo stesso avviso Cameron.,  i l  quale r i t iene che I 'Aglaonice di  A.  P.  V 199
(s imi lmente  a l l ' l rene  d i  A .  P .  V  194)  non debba essere  cons idera ta  un i l
prostit l l ta, pe r la menzione dei l:,o1or. napOevror nel primo e delle nap0dvLar

XdQLTec) nel secondo. Tuttavia - precisa Cameron - le giovani donne ,.who gcr

9. Cosi  l ,uc lwig,  op.c i t . ,  p.  30U.
10.  l )er  t tna contpiuta p; . r r ( ) r r r r r ic . r  sul le tenclenze c le l la let terr- r turrr  c l lenist ica.  cf .  I { .  l ) rerrr -

gcrst in i ,  "Spunt i  per una r i f lessionc sul la let teratura el lenist ica ' ,  r l  cura c l i  R.  P. ,  l - .1 l t , t t t , r , r t t t r , t
ellenistica. I 'roblemi e prosl)ettiL)e tl i riccrca (Atti del (iollocluio Internazionrrle. [Jniversiti cli Ronr.r

"T<r rVerga ta " ,2L ) -30  ap r i l e  1997) .sen t ina r i x tman i  d i  cu l tu r r tg recd .  Qur rc l c rn i ,  I  (20 (X) )  -3 -19 .
I  l .  l - 'cp igramntr l  i t . r  esar le c l i  Asclepiade d,  infat t i ,  contenuto nel  l ibro XI I  del l 'A l l to l t ry ia

Pdlat ind,  che conrprenclc epigramni c luroerot ic i .  l -a presenz: .1 c le l  carme cl i  Edi lo,  chc t r r r t ta c le l la
mec' les intr r  persol la,  nel  l ibro V l r rsc i r r  c leclurre o la natur i r  b isessuale c l i  Nicagorrr  o I ' r lvvcr . lut i l
conversione al l 'e terosessual i t i ,  nc l  corso c le l  tempo.

12.  G. ( i iangrancle,  "Syrnpot ic  L i terat t r re i rncl  F,p igrarn",  L 'F.Pigr , t ,nutc { rcL 'L luc.  op.c i r . .  pp.
150- l -52,  c l isquis isce sul  t ipo c l i  [ invoq che s ' impaclrorr i  c l i  Aglaonice:  fu i l  suo uu r iELoq [ \ rvr t ;
(ct r t 'ne A.  P.  IX 305,  3)  o lo f invoq che d yeircov to i r  0avarou (corne in A.  1 ' .  Xl  49,  6 o in Acn.
YI ,  278:  nel la rassegna ter i r to logica che Virg i l io  present i - r  quanclo F,ne; . r  e la Sib i l la  entrano nel
ves t ibo lo  c le l l ' l n fe rno ,  i l  Sonno  d  cos i  c le f i n i t o :  co t t sLu te l r i neus  Le t i  Sopor )?  P i i r  p robab i le  i l
seconclo;  i l  v i r to,  se st lmtnin ist rato in c losi  eccessive,  rencle incaplrc i  c1 'ogrr i  i r r iz iat iva,  L lu i ts i  s tc\ i  i l ' r
un conla profonclo,  in uno st i l to,  qLr incl i ,  s i rn i le a l l : r  rnorte.  Giangrancle r i r iene,  perd,  chc c la l - .d i lo
i l  verbo s ia st i l to us. t to " i r ( )n ical ly" :  fu i l  v i r ro e far  aclc lornrentare Aglaonicc,  r t r r r  in fonclo la
vergine erir desiderosa cli essere posseclutlr.

13 .  C . f .  C iow -  Page .  op .c i t . ,  vo l .  2 ,  p .2c )0 .
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to  r io tous  par t ies  may no t  be  as  modest  as  the i r  paren ts  migh t  w ish . . . , , .14

Che,  dunque,  Ag laon ice  non s ia  un 'ass idua f requenta t r i ce  d i  banchet t i

not turni ,  lo lascia dedurre la menzione dei  nap0dvrol  nd0or (v.  4) .  Percid la

verg ine  Ag laon ice ,  ancora  inesper ta ,  ha  preso par te  ad  un  s impos io ;

entusiasta per la presenza del la persona amata ha ecceduto nel  bere e nel

br indare forse ad un evento che sent iva v ic ino.  I l  v ino poteva placare le sue

r rns ie  e  paure  d i  verg ine .

Le npon6oerq sono def in i te Dt l ) . rcrr , :  I 'at t r ibuto d posto enfat icamente a

iniz io di  verso in iperbato,  per evocare l ' idea del  66).og, insi ta nel  br indis i ,

contrapposta al l 'amore n86q. Si  tende generalmente ad accentuare questo

vocirbolo e a t ramutare I ' insidia che d propr ia del  v ino nel l 'astuzia t ip ica-

mente Llmana, perpetrata dal  g iovane Nicagora.  Ma sono i  br indis i  a essere

def in i t i  ingannevol i rs e non la persona, i l  cui  nome d af f iancato a 6pcog lD6g.
Come in Asclepiade (A. P. XII  135) i l  v ino r iesce a svelare la passione che

Nicagora celava per t imidezzao vergogna,,  cosi  qui  in Edi lo ibr indis i  fanno si

che Aglaonice s i  lasci  andare,  t radisca s6 stessa e s i  conceda al l 'am,rr . .  E

indubbio,  data I ' icast ica espressione 6porg l6 i rS 6 NLxay6pEO, che i l  sent i -

mento che in un certo qual  modo lega i  due giovani  d f rut to di  un'esper ienza

fel icemente v issnta.  La stessa strut tura composi t iva dei  nomi avvalora,  in una

sorta di  prolessi . ,  l ' imminente unione dei  due giovani .  La scel ta dei  nomi

propr i  potrebbe r ispondere a una precisa tecnica strategica r icercata dal l 'au-

to re :  g i )  fo rmalmente  c 'd  un  r i ch iamo t ra  ess i ,  essendo compost i  d i  due

element i .  Non c 'd,  perd, ,  sol tanto somigl ianza strut turale, ,  ma anche fono-

simbol ica.  L 'unione tra i  due personaggi  d pref igurata a l ivel lo del  s igni f icante

da un elemento che l i  unisce in cerniera,  la v ixt1.  Entrambi agognano al la

vi t tor ia:  essi  s i  vedranno uni t i  in una notte d 'amore, accomunat i  anche dal la
medesima brama di  v i t tor ia.r( '  Respingerei ,  perci i r ,  la notazione di  CameronrT
secondo cui la ragazza d chiamata Aglaonice con valenza ironica.

A chiusura del  v.2 d col locato i l  secondo elemento che d insieme causa del

1,1.  Cf .  A.  ( lanreron,  Cdl l imachus ancl  h is Cr i t ics, l ) r inceton,  Nj  1995, p.  500.
15.  In Omero i l  ternr i r re d sempre r i fer i to ad elentent i  concret i :  in  ( )d.  !X,282 (6r i ) .Lorg

in ieoot) .  Odisseo cosi  c ' lef in isce le sue parole con cui  s i  r ivolse:r l  ( l ic lope;  inOd. lV,455 (Doi i4g

te1v4q),  Odisseo cosi  qual i f ica I ' i r r te cangiante di  l ' rur teo egiz io,  ydporv a) . roq v lpreptr lq (Od. IV,

3  8 1 ) .
I  ( r .  I l  v in<i  d ingannevolc e of fuscrr  la mente gi i  in  F.c l i lo  ( r  G. -  P. ,  un epigranmul s imposiale

rn  c r r i  s i  r i t r r re  I ' esper ienza  d i  un  ce r to  Soc le  che ,  pe r  i r ve r  t ra r rgug i r to  v i r ro  i n  g r rnd i  quan t i t i \ ,
o t t i e r r c  un r r  s inso l r r re  i sp i raz ionc  poc t i c l ,  t a le  da  fa r lo  ve rsegg ia re  p i i r  do l cen ren te  de l  S ice l i da ,
c io i  Asclepiacle.  Se Socle beve per stordi re s6 stesso c procurars i  I ' isp i razione poet ica,  Aglaonice
scegl ie c l i  bere per procurars i  I ' isp i razione erot ica,  l iberars i  del le sue in ib iz ioni  e dare etru i rz- io11e ai
suoi  c lcs ic ler i  sessuir l i .

17 .  L i .  O i rmeron ,  op .c i t . ,  p .  500 .

1 1
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sonno di Aglaonice e della dedica ad Afrodite: 6pc,rg vl8u€ 6 Nrxay6peo. E
un 6pcog icast icamente def in i to:  r1D6g, quindi  gradevole,  corr isposto,  p iace-
vole.  L 'anf ibologia scatur isce dal  geni t ivo o Nlxaydpeo: se s ' inrende come
genitivo soggettivo, "i l  dolce amore di Nicagolx", diviene lui i l  protagonista
della vicenda d'amore e lei la "vitt ima consenzient€>), per cosi dire, l 'oggetto
del  desider io del l 'uomo intraprendente;  se s ' intende, invece:,  come geni t ivo
oggettivo, "i l  dolce amore per Nicagorz)): i l  soggetto diventa Aglaonice: d lei
che insegue il suo innamorato e I 'ott iene con esiti positivi. L'oivog funge da
xd:c0^xoL1r.ot'16; ma anche l '6pog, evidentemente consumato dopo il sirrpo-
sio, ha gettato Aglaonice in un sonno pieno di soddisfazioni. Olvoq ed 6pc,rg,
le  due paro le -ch iave  de l l ' ep ig ramma ero t ico-s impos ia le ,  permemono d i
scandire le fasi  d i  quel la memorabi le notte:  pr ima i l  s imposio,  poi  i l  dolce
6prg e, infine, i l  sonno ristoratore.

Al v. 3 c'B una questione testuale che interessa fiq l i ,o.po-. La lezione tr)drta
dal codice Palatino e che trova riscontro anche nella Suda (s.2. l,ruDr,rvteg)
prevede la preposiz ione i ro.pd. che, segui ta dal  dat ivo K6np16L, accenru: l
l ' i dea  d i  a t t r ibuz ione ad  Af rod i te ;  i l  re la t i vo  ig ,  i so la to ,  d  un  sempl ice
gen i t i vo  d i  spec i f i caz ione che prec isa  I 'appar tenenza ad  Ag laon ice  deg l i
oggett i  dedicat i .  Lasciando tut to invar iato '  non c 'd nel l 'epigramma I ' indica-
zione di  chi  ha consacrato i  doni  ad Afrodi te.rs Jacobs di  la seguente ler tura

18. Pierson (cf .  J .  Pierson -  G. A.  Koch,  Moer is At t ic is td.  Lexicon At t icum, t - ips ia 1f i30.  p.
376) leggevaxupa, senza pors i  i l  problema se I 'of ferente fosse Aglaonice o Nicagora.  l - 'ambigl i -
t i  del  testo t r )d i to d sot to l ineata anche da Waltz:  "Par e l le ou par lu i :  le  texte ne pr6cise pas" (cf .
'Wal tz,  

Anthologie orecque, op.c i r . ,  p.  90,  n.4) .  t .udwig (cf .  Ludwig,  op.c i t . ,  p.3{)7)  s i  c l ichiara
propenso i r  col legare -  come secondo i l  rnanoscr i t tc)  -  l rc terr  a Kr inpLDr come in ( .a l l rnrac<l  (A.  1, .
VI  l2 l ,  v .2)  xekat . . .  nrrp"Apteptr8L e acl  intendere i l  geni t ivo 4q di  t ipo oggett ivo in d ipcnclen-
za da ) . r i<pupcx,  stessa funzione che svolge in Edi lo 3 (Gow -  Page),  v.3 '  iq t6De ooi ,  t larp i4.  t
(a;pc'roprrtprior t 0uto0tv lxeirat nop<pupdrlq Ado[3rov e[ rid).ou. Seconclo quesrr-r inrerprcrrrzione
i l  nc lme del l ' , t f ferente non sarebbe dichiarato:  d,  perd -  a suo parere - ,  declucib i le c la l l 'uso del
termit re ) .agrrpa nel  nesso nap0evicov ) .agupa nr i ( )cov (n60cov d da Ludwig inteso cornc scrr i r i ro
strggettiv<r e per questo rimanda a Soph., Tr.646 

'O 
yop Arog'A).xprrlvrxc,x6poc, I oe.:'tcxtirrxoc/.a

ape{xgl) racpogi  d lcov dn'  c i txooc, ;  I 'agget t ivo nap0evic- lv  conre sost i rut( )  poer ic()  c l i  un geni t ivo
crggett iv t t  per nr i0otv come Ar. ,  Pax 584 oc.D Tcrp dDapr4v rc60o .mrtr ivo dal l i r  vogl ia per te") .
Nicagor i r ,  "a l  par i  d i  t r r r  guerr iero v i t tor ioso che consacra ad Atena le arrn i  s() t t rat te i r l  r rerrr ico"
(cf .  Ludwig,  op.c i t . ,  p.307),  avrebbe of fer to a ( i ipr ic le i l  suo bot t ino,  conquist i r to durante una
notte d 'amttre con Aglaonice (un s inr i le mot ivo,  t rasfer i to a l la lc l t ta in rnr<lre,  col -npare in Leonida
cliTaranto lA. P. VI 2931).

In questo pt tnto c 'd anche una v i r r iante t ra la lez iorre c le l  cocl ice I )a lat ino 1g e la test i r r . roniarrza
inc l i re t ta  c le l l a  Sada  (s .u .  p ruDcov teg )  o i6 ,  ques r 'L r l r ima  resp in ra  c le  Jacobs  (c f .  F r . . f acobs ,
Anintaduersiones iu Epigrammata Anthologiae ()raecae secundum ordinem dnalectrtrum l3wtckii,
L i p s i a e  1 7 9 8 , 1 2 . 3 3 1 )  e P i e r s o n ( c o s i  P i e r s o n - K o c h , o p . c i t . ,  p . 3 7 6 :  " l ' r o i ( p e r p e r a r n  S u d a s v .
ModciweE erhibet  o ig")  sul la base del la r icorrenza c le l l ' in tero nesso r iq napa Kr in l r rd l  in A.  P.  Y
201 ,3 .11  ve rbo  xeTpar  cos t ru i to  co l  da t i vo ,  r i pe tu to  anche  in  Ed i i o  3  (Cow. -  Page) ,  v . I  ( xe t ' cc t , .
nopgr.rpdrlq AdoBtov i[ t id].ou), d usatu, invero, col valore di rl-vo.xecp.cxL, per rrrsioni nretriche,
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di questo luogo:re intende la preposiz ione napa usata in anastrofe -  con
accento spostato -  e costrui ta col  geni t ivo.  L ' idea di  provenrenza d cosi

esplicitamente specificata e i l dativo KrinpuDL non risente dello spostamento
con cui si collega no.po-ahs, diventando un dativo di vantaggio.La sua inter-

pretazione si  avvale di  due espressioni  paral le le:  una in Edi lo 3 G.-P.,  u.  3 lq
toDDe ooi,f lo.qin, [...] xeTro.q in cui f iq d appunto un genitivo di provenien-

za, seguito dal dativo di vantaggio oo[; I 'altra d in A. P. V 201, v. 1 fiq no.po-
K6rcpuDr ... xeivran, un epigramma anonimo che presenta numerosi punti di
contatto con questo di Edilo.

Cond iv id iamo,  con Ga l l i  Ca lder in i ,20  la  le t tu ra  d i  Jacobs ,  per  cu i  e
Aglaonice che, per celebrare i l passaggio di status da napOdvog a yuvri, offre i

suoi  indument i  ad Afrodi te.  Essi  sono in un pr imo tempo cosi  qual i f icat i

pdporq (tt:; 'uvro- pu86vta. Sulla base di alcuni richiami l inguistici interni,2r

Ludwig22 ammette che quest 'epigramma di  Edi lo divenne model lo per gl i  a l t r i

due epigrammi votivi. Successivamente (v. 4), i doni sono definit i napOev[cov
0Tpo ) .dpupa nr i0c,- lv:  quest 'espressione prolet t ica qual i f ica gl i  oggett i
consacrati ad Afrodite come ).dqupa, "spoglie",, termine che ricorre in conte-
st i  bel l ic i  per indicare i l  bot t ino di  guerra sot t rat to al  nernico v into e poi

dedicato agl i  dei .zr  E un termine che sugger isce I ' idea di  "spol iazioneo, <sot-

t razione",  d i  v io lenza. Come i l  guerr iero s i  pref igge I 'obiet t ivo di  sot t rarre le

spogl ie al  nemico vinto,  cosi  qui  s i  potrebbe at t r ibuire a Nicagora I ' incl ina-
zione malvagia di  commettere un at to di  v io lenza nei  confront i  del la vergine
Aglaonice.  Jacobs sembra interpretare I 'epigramma in ta l  senso: "Aglaonice
puel la,  cui ,  s i  recte v ideo, post epulas a Nicagora quodam f los v i rg in i tat is

ereptus fuerat ,  Vener i  quaedam donar ia poni t" ;2r  e pi i r  avant i : ,  a proposi to di

corle tL0dvar per avarc0evnu.
19 .  ( - f .  Jacobs ,  op .c i t . ,  I  2 ,  331 .
20 .  C . f  .  Ga l l i  C .a lde r in i ,  op .c i t . ,  83 ,  n .  17 .
21 .  I - ' csp ress ione  a l  ve rso  3  an t i c ipa  inomi  de i  c lon i  pe r  A f rod i te ,  f o rnenck )ne  un i r  ca re t -

ter is t icrr :  la  notaz- ione pr ipoLg Utr  prurEr ivta r iecheggia rre l la st rut tura part ic ip ia le I 'espressiorre
paraf lela ptipototv lrt rveirwreq di A. P. V 200, 1 e nellir sonoriti toDto rir oi.rv MorioaLor
qre).10dv diA.  P.  V 201,3.

22 .  C f  .  [ . udw ig ,  op .c i t . ,  pp .  309-31  l .
23.  ( .<rs i  i r r  Aesch.  Sept. ,277-27t1 Eteocle,  re c l i  Tebe, vagheggia i l  t r iorr fo sui  set te eroi  r rg iv i

clte strtrtno per attrccere le sette porte di Tebe: 0rioew :.poxal.a, xai iarpupa daicov / otd{.rol npir
vaclv r)oupin),1X0' ayvoTg Eriprorq. Ancora, i l termine ).aqu6lov ricorre con lo stesso valore al
vers<r.179 r!).cbv iacpri6rorq Dopra xoo'p'ipet nat6r6q. In Soph. Ai.,L)3 Aiace si rivolge acl Atena per
corrsrrcrrr r lc  t rofc i  c l 'oro,  convinto,  nel l , r  sua fo l l ia ,  d i  aver f i r t t r> strage di  Atr id i  e solc lat i  greci ;  in
realti i l  srro bottino d il bestiame: -O 

Xarp"A0ava, yatpe ALoyeviq rtxvov, / cbq eu ro.ptot1c,'
xai oe nayl6rtiooLg iyd I orerlt tra<pripoLq tloDe t1g aypaq Xa6-rrv. In F.ur. H. F.,416-7 cosi i l
coro def in isce gl i  i rurei  abi t i  c l ' lppol i ta e i l  suo fat ic l ico c i r . r to:  td,  x) .eLvcr D"F,) . ) .crq U),ape

Bap[3apou x(tpaq ].cxrpupa xai, [...1.
24 .  C . i . . f  acobs ,  op .c i t . ,  |  2 ,  331 .
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quest 'espressione, scr ive:  "Erant i l la Aglaonicae a cupido amante derepta
spol ia unguent is et  v ino madida,, .2s

E indubbio che i l  g iovane abbia,  in quel la notte,  ot tenuto c id che voleva.
Ma I 'at tenzione va posta sul la fanciul la:  d le i  che of f re i  suoi  indument i  a l la
dea, in r icordo del  suo pr imo rapporto sessuale, ,  avvenuto dopo un simposio
r iscaldato da br indis i  insidiosi .  I  suoi  desider i  erano nap0dvr,or n60or.  In
Pcrsidippo V 211 il n60og d detto "che non discerne":26 la passione 8,, infatti,
pr iva di  razional i t ) .  E i l  v ino d un ot t imo aiuto contro le r ig ide leggi  del la
ragione. Cosi  Aglaonice beve per v incere le sue paure e " l iquefare,  la sua
razionalit i. Lo stesso Giangrande cosi si pronuncia: "lt may be added that the
poet mal ic iously impl ies that  the gir l  was, af ter  a l l ,  wi l l ing to be defeated".2-
In un contesto,  per cosi  d i re,  ossimorico,  la contrappcls iz ione amore-violenza
ben si  addice a dipingere I 'animo combattuto di  una vergine insieme r imorosir
e desiderosa. I l  termine ) .drpupa presuppone un vinto e un vinci tore.  La speci-
ficazione, di senso ambiguo, dei napO tvnt noloq nel caso genitivo potrebbe
intendersi  o con accezione negat iva,  "desider i  v i rg inal i  sconf i t t i "  dal  v i t tor io-
so Nicagora,  d i  cui  resterebbero come simbolo le vest i  strappate;  o,  megl io,  la
vi t tor ia s i  potrebbe assegnare al la stessa Aglaonice:  le i  avrebbe,,sconf i t to"  i
suoi  desider i  da giovane vergine, sost i tuendol i  con desider i  sessual i  mi l r l l r i ,
segnando il passaggio da vergine a donna.

AI v. 5 sono elencati gli oggetti consacrati ad Afrodite: odvDa).a xo.\ p"a-
).axai praot6v 6x86ptata pritpar. I l verso 5 accolto da Gow - Page d quello
trddi to,  ma due termini  sono stet i  oggetto di  emendamento:  odvDa).a e ix-
D6ptata.28 I l  secondo emendamento susci ta maggior at tenzione. I l  sostant ivcr

25 .  Ib id . ,  p .  332 .
26. ln Posiclippo (A. P. V 211) noloq e diyoq sorro affiancati: 6axpttrx xrxi xcirl-ror ti pr'

iyei6rete npiv nriDaq ix.pat ix nupbq eiq eteprlv Krin6rrDog av0paxLrlv, ).r1yco D' oiinot' i6rcotoq,
aei Ee proc d('AgpoDitrlq a).yog t o prl xpivr.rv xorvirv rlyovtr roloc,. (Lacrime e feste, percbe mi
attirate prima ancord che metta I i l piede fuori dal fuoco, in un dltro irtcentlio tl 'dntrtre ? I |, lon
cesserd mai dunque d'amdre, e sempre il desiderio I cbe non disceme mi porterd nLtoL,c pene tlelltt
diuina Afrodite!)

27.  Cf  .  Ci .  Giangrancle,  op.c i r . ,  p.  l -52,  n.  l .
28 .  ( l ons ic le r iamo i l  p r i n ro :  Re i t zens te in  ( c f .  Re i t zens te in ,  op .c i r . ,  p .91 ,  r r .3 )  co r reggc  in

oavDu[,  un chi tone t r i rspi l rente,  cokrr  carne d ' inc losso comune in I - id i : r .  La ragione del la sr-r i r
emendat io r is iede nel la c l iscrepanza -  c le lu i  sot to l ineatrr  -  t ra I 'apposiz ione r)ypa iarpupa e i l
nt t t r t i t rat ivo oavDa).cr .  Se 0ypa iarpupa ben s i  acld ice a carat ter izzare le pr l rpar,  non d cosi  per i
ocvDa).a:  "Man erwi l r tet  a ls uypa iagupa v ie lmehr e in Ur.r terk le ic l "  ( lb id.) .  Gow e Page, pur
n<rn tnoci i f icr tnclo nel  tesfo [a lect io t radi ta,  nel  comnrento mosrrano qualche perplessi t ) ,  c ] ichia-
ranclosi  propensi  acl  accogl iere I 'enrenclamcnto oav8u{ del  Rei tzenstein:  "Footwear does not
seenr verv appropr iate to th is context ,  (cosi  Ciow -  Page, op.c i t . ,  vol .  2,  p.290).  LLrc l r .v ig (cf .
l - u c l w i g ,  o p . c i t . ,  p . 3 0 ( r ,  n . 2 .  D e l l o  s t e s s o  a v v i s o  G a l l i  C a l d e r i n i ,  o p . c i t . ,  p .  t t 0 ,  n . 7 ) ,  p u r
sot t t l l ineando che ncl  c()ntesto sarebbe pi i r  opportuna la rnenzione c l i  uni l  vester  s i r r  corne "unl ide
spogl ia" ,  s ia come ( test i l rone del  sonno e degl i  oxu).poi ' ,  propcncle uguir l r .nente per i l  t r l ic l i to
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ha'  infat t i ,  creato numerose perplessi t i ,  essendo at testato per la pr ima vol ta

in questo luogo.2e E un sostant ivo neutro der ivato dal  verbo composto t ix-

6r iot ,  "spogl io",  con la funzione logica di  apposiz ione di  pr i tpar.  I l  termine

1- r i tpa ,  p resente  anche in  Ed i lo  1G.  -  P . ,  v .  I ,  d  suscet t ib i le  d i  mo l tep l i c i

significati.,r ') indeterminatezza che conferisce particolare importanza - al f ine

cl i  r rnrr  sua chiar i f icazione -  a l le espressioni  che ne puntuahzzano I 'accezio-

ne . r r  C .he  qu i  in  Ed i lo  ind ich i  una sor ta  d i  corse t to  femmin i le  d  indubb io ,

c lata la menzione dei  praotoi ;  le di f f icol t )  r iguardano dxDuprata.  Brunck,,

Jacobs, 'Waltz e Gow - Pager2 mantengono nel  testo la lezione tr id i ta dal

oavdaia;  osserva infat t i  che propr io I 'epigrarnrni r  d i  Meleagro che prccec{e immediatamente

quesro di  Edi lo (A.  P.  V 198) cosi  in iz ia:  Ou ntr6xaptov Tq-ro0q,  o i i  oavdaiov 'H).r .oDc.rpag.  E

irnche i r r  i r l r r i ,  i  sandal i  compir iono t ra i  doni  of fer t i  ac l  Afrodi te A.  P.  Vl  206,  1 (Ant ipatr t r

Sic loni<r)  ocrvDcr) .a p iv ta no56v 0atrntr lpra r r rurrx Bi t tvva;  A.  P.  Vl  210,2 '3 (Fi l i ta c l i  Samo)

[ . . . ]  e iq v4bv Kr inprDog ixpdpaoev loavdaia xrr iao.knq ave] . iypata A.  l ' .v l  201,  I  (Marco

Argentario) oav8a).n xai pritprlv nepLxa).trdc t(n te ptrpdrzrvorrv.

29.  I l  terni ine conrpar i r )  solo successivarnente nel  s igni f icato c l i  " that  which is  tdken of f  the

body, spoils" in 1' Nessc na | 1020 e I'Sl 7 56.47.

30.  I -a p i r ro la h; . r  numerosi  s igni f icat i ,  che pur at tengono sempre al la sfera del l 'abhig l iamento.

lrtt Stttls (s.r. pritpcr) cosi evidenzia la duplice accezione del termine: 6ra8zipta ti (coul. F.sso pud

designrrre un copr icapo pret t i rmentc femmini le,  come in [ tur ip. ,  I ]acch.833:  in i  xcxpg 6 '  lorat

g-r i tpa.  iu cr . r i  Dioniso sta inc l icando a Penteo gl i  inc lument i  femmini l i  c la inc lossare,  per poter

assistere.  senza i r - rcontrare sLrbi to la morte,  a l  r i to del le Baccant i .  I l  ternl ine pt i t6ra r icorre

nuovrl'nente nelle Baccdrrti nel verso ()21): oiy cbg iyt't vtv irnir lritp+ xa1\pgooa. quando

Dioniso,  notando che un r icc io lo d i  Penteo era fuor i  posto,  precis i r  che l 'aveva fermato sot to l i t

cr , r f f i r ,  e nel  verso l  l  l5 :  6 Di  pr i tpav xot-ry lq d.nct  I  6pprt l - rev,  I 'u l t imo gesto c l i  Penteo,  nel l i r

speranzir  che l : r  m;rc l re Agave potesse r iconoscer lo,  pr imrr  d i  essere da le i  s t raziato.  Anche i t t  Ar . ,

Tbesm.257 pr;'prx inclica ur.ra fascia clir donna per la testa: xexpu<pa).otr 6ei xai pit6rag: si strtnn,r

scegl iendo capi  c l i  vest iar io fenrrrr in i l i  per un t ravest imento.  Eur iprc let  preoccupr l to che le c lonne

cl i  Atene.  in occirs ione c le l le Tesmofor ie,  abbiano t rantato c l i  uccider lo,  s i  r ivolge pr in l l  ac l

Agr-rtone, poi - in seguito al suo rif iuto - irl suo Pilrente perch6 si travestir cla clttnttrr e parli in sua

di fesa.  Frocf t r ro in I ,  195 sta c lescr ivendo i l  rnodo di  vest i re c{el  popolo c legl i  Arnrerr i ;  la  pr i tpa d

Lrn accessorio per i l capo, ne ferm:r i capelli: xopc,,lvteq Ed taq xeqa\ac, git6rloL avcrr)eovtat;

sempre in F.rodoto i l  ternr ine r icorre in Vl l  90 per i r rd icare una specie d i  turbrrr t te che t tsr tvr t t - to

avvrr lgere in testa i re c ipr iot i :  raq pr iv  xecpatraq ei ) . i1ato p[ t6-r1oL oiu$cxot ] . iec,  ar) td lv;  e nel l i l

s tessir  i lccezione cornpare in VI I  62 i l  termine pLtpr lgopoL: iCissi  -  narrrr  F.r t tc lot( )  -  er l lno

ebbigl iat i  conre i  Pers i rn i ,  solo che,  a l  posto c l i  n i ) .oL ( t iare)  portevano pi tpat :  KioooL [ . . . ]  avt i  Di

t6v niicov pntprlrp6por ioav. Diverso il significato di pritpa in 1/. lV 187 (: 216): \oop.a te xrxi

t-ritpyl, ri lv 7.a).xieg xrxltctv crvDpe,q. Menelao d stato colpito clir un "darclcl it lr lrlro,, rtl l 'rrltezzir

c le l la c intura,  e poi  p i i  sot to,  a l l 'a l tezza del  c into e c le l la ! r i tpv) .  In i / .  V 856-7 [ . . . ]  enepeLoe Di

tlrri ia< 
'A0r1v1 

I veicnov d< xevecd xevr6vcx, ti0L (covvrioxeto pritp.ri, lrr pritprl i collocirtrt ncl

brrssr l  vcntrc.  In Omero d,  dunque, la fescia che i  guerr ier i  indossavano int t l rno al la v i ta,  sc l t to la

c()r i lzzrr .  ln A.  P.  XV,+4,  I  c lesigna senrpre una fascia,  ma quel la che c ingeva i f ianchi  c legl i  at let i :

I l r r l r rp r ' rpLov  i4Eavra  n6vv  t r r l oav ro -  re  p i tp r l v .  Pc r  ovv ie  reg ion i ,  t t n  t r redes i tno  capo

r l 'ebbig l i r r rnento put ' r  avere c l ivers i  impieghi ,  a seconda che s ia ntaschi le o ferrnt in i le.  Se la pf tpa

clegl i  uomini ,  l t le t i  o guerr ier i ,  d l i r  f lsc ia inc lossata intorno al la v i ta,  adt tperatr t  c la l lc  donne

poteva c i isere una f : rsc i i r  che avvolgc i  seni .

3 l .  ( . f .  anche A. P.  VI  272 ( ' i 'crse) e A.  P.  Xl l l ,  21 (( .a l l imaco).

32.  C. i .  R.  I r .  Ph.  Brunck,  Andlecta t )eterurn poetLtntm Ordeconrnr,  vol .  1,  Argentorat i  2t7t5

2 7
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codice Palatino, paot6v ixD6prata p[tpar, che suggerisce l ' immagine di una
violenza subita da Aglaonice, cui sembra far cenno lo stesso ).dgupa del verso
precedente. Proprio su quest'aspetto della violenza si sofferma Pretagostini, l l
mettendo in evidenza quattro termini dell 'epigramma, ),d,<pupa (u. 4), ix86-
pctro( (v. 5) e oxu).p6v ... pcrpr6pra (v. 6), "significanti tutti r iconducibil i  alla
sfera semant ica del la spogl iazione o del  saccheggio dopo un'azione bel l ica o,
comunque, v io lenta".  3a

Spanheim3s ha emendato I ' insol i to ixD6prata in iv8t i ; t "anu traducendo
I 'espressione mammarum amictus contro mitrae mammae detractae di

Jacobs, e intendendola come apposiz ione espl icat iva di  p i tpar;  cosi  come in
A. P. vr  272. con Spanheim, Di ibner, l ( '  Reirzensrein,3T ouvr6,rs Beckby}r  s
Ludwiga0 accolgono ivE6ptata termine che ben si addice n ,,glossare, pritpaL.
D'altra parte, propendere per la lectio tradita significa avvalorare una cerra
incl inazione di  Edi lo al lo sper imental ismo l inguist ico,  evidente in quei  r ron
pochi  neologismi e costruzioni  s intat t iche fuor i  del l 'ordinar io sparsi  nel la sua
esigua produzione epigrammatica.  E non solo.  I l  termine ixD6prata v iene ad
assumere una precisa valenza strategica,  nel  momento in cui  lo s i  pone in
relazione di significato con i termini ).drpupa, oxu),proi,, paptriprov. Non d un
caso che chi  lo accetta immagina un at to di  v io len za dr Nicagora su Aglao-
nice.  Cosi ,  infat t i ,  Pretagost in i ,  i l  quale legge I 'epigramma conre *resr inro-
nianza del  dramma di  una giovane donna, che si  d consumato a margine cl i
uno dei  moment i  ' topic i '  del la real t )  quot id iana nel  mondo greco, i l  s impo-
sio".1l  Egl i ,  dopo aver r iscontrato una comune r icorrenza dei  t re ternr in i  in
contesti bell ici o, comunque, violenti, difende con Gow - Page I'hapax exDrj-
po(rc{ , .  Se Giangrande+2 legge una sott i le punta mal iz iosa e i ronica nel  carme,

p .  182 ;  Jacobs ,  op .c i t . ,  |  2 ,332 ,  cos i  t raduce  I ' esp res ione :  .m i t rae  man tn r i s  de t rac t i l e " ;  Wr r l t z ,
op .c i t . ,  vo l .2 ,  p .  90 ;  C iow -  Page ,  op .c i t . ,  vo l .  2 ,  p .290 .

33.  ( - ' f  .  R.  Pretagost in i ,  "Vino,  amore e. . .  v io lenza sessuAle ' ,  Poesia e re l ig i rne in Orecia.
Studi  in onore di  ( ) .  A.  Pr iu i terr ,  a cur. l  c l i  M. ( ,annat i -Fera -  S.  Clranclo l in i ,  Napol i  20(X),  pp.
5 7 1 - 5 7 4 .

34 .  l b i c l . ,  p .  573 .
35. C<rrrezione di Sp;rnheim in J. A. F.rnesti, Callimachi hymni, epigrantmatd et fragntenta,

Lugdun i  Ba tavo rum lT6 l ,  p .  172 .
36. Cf . Fr. Dtibner, EpigramnittLtm Antologia Pslatina cum Planucleis ct appertdice noud

epigrammattrm ueterum ex li lr is et marmoribus ductortrm, vol. l, Parigi I t)79, p. 112.
37 .  C f  .  Re i t ze r - r s te in ,  op .c i t . ,  p .  91 .
38. Cf. H. Ouvrd, Quae fuerint dicendi genus ratioque ntetrica apud Asclepiaden, I 'osidippum,

Hedyl t tm, Par ig i  I894,  p.  5 l .
39.  Cf  .  H.  Beckby,  Antbologia Oraeca,  vol .  l ,  Monaco 2l r )65,  p.  362.
40.  Cf .  [ -udwig,  <tp.c i t . ,  p.  30(r ,  n.  3,  i l  quale precisa -  per avvalorare la surr  scelr r r  -  che acj

espl ic i tare i l  concet to c l i  "spol iaz ione'  sarebbe stato prefer ib i le un part ic ip io Jccr lnro a ) .a<pu6ra.
41 .  C f .  P re tagos t in i ,  op .c i t . ,  p .  574 .
42.  ( ' . f  .  Giar-rgrande, op.c i r . ,  p.  152,  n.  1.
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Pretagostini vi legge una vena d'amarezza, causata da un rapporto sessuale

che d r iusci to a consumarsi  solo percorrendo vie subdole e t raverse. Ma d

forse opportuno, a ta l  proposi to,  sof fermarsi  su un punto del l 'epigramma.

Nei versi  1 e 2,  c 'd una sempl ice e chiara coordinazione dei  t re nominat iv i

che causarono il sonno di Aglaonice: olvog xai npon6oeug [...] ai E6].r,ar, xai

6pr( ytD6g. Non c'd alcun elemento del testo che permetta di prospettare una

successione di  event i  secondo rapport i  d i  causa-ef fet to:  i  xut  coordinant i
p iut tosto sugger iscono una contemporanei t )  o,  megl io,  un' immediata conse-
quenzial i t ) ,  t ra I 'azione del  bere,  del  br indare e del l 'amare. Da cid s i  deduce

che Aglaonice s i  addormentd dopo i l  s imposio e che, quindi ,  s ia i  br indis i  s ia

i l  rapporto sessuale s iano precedent i  a l  suo sonno r istoratore.  Dimostrato

questo,  mi r isul ta di f f ic i le prospettare una violenza sessuale da parte di

Nicagora nei  confront i  d i  Aglaonice,  faci l i tata dal  v ino che stordisce. Se i l

v ino rende arrendevol i ,  perch6 i l  g iovane Nicagora avrebbe dovuto far

r icorso al la v io lenza? Se veramente -  come evidenzia,  p i i l  puntualmente t ra
tutti, Pretagostini - la prima esperienza sessuale di Aglaonice non fu "un atto
d'amore frutto di una libera sceltar,a3 ma un evento non voluto, effetto del
Dt l ) .og t ramato ad arte da Nicagora,  mal s i  conci l ierebbe I ' ipotesi  d i  una

violenza sessuale. Agisce con forza e aggressivit) colui a cui d opposta resi-

stenza; ma i  br indis i  ingannevol i  avevano reso Aglaonice doci le e arrende-
vole:  I 'uso del  termine uviolenza" dunque, lungi  dal l 'essere inadatto al  conte-
sto, acquista spessore semantico se adoperato per indicare, pii generalmente,

la prospett iva "strategica" di  Nicagora,  I 'ot t ica insidiosa di  un disegno di
sopraffazione. Seppur in l inea con I ' intuizione di Pretagostini, attenuerei la

sfumatura semantica dei tre termini ).dqupa,, oxu).pro[, ptaptriprov, secondo

cui  Nicagora compi un at to di  v io lenza sessuale su Aglaonice.  La pert inenza

di tali termini a contesti bell ici o violenti, si trasferisce in Edilo a un contesto
erot ico:  mutano i  contorni  e le modal i t )  d i  messa in at to del la v io lenza.
Aglaonice d arrendevole per i  br indis i  ingannevol i ;  Nicagora pud procedere,

senza resistenza, alla "spoliazione". In questo senso, I 'epigramma offre testi-
monianza di  un'emozione al ternante,  pret tamente femmini le,  mista a gioia e
pudore, a desiderio e ri luttanza. Aglaonice rrngrazia cosi Afrodite che le ha
ia t to  v ivere  i l  suo  pr imo momento  da  yuv4 ne l la  man iera  meno t raumat ica
possibi le.  aa

- { -1.  ( .<rs i  l ) retagost i r r i ,  op.c i t . ,  pp.  573-574.
.+4.  A c luesto proposi to vorrei  r ichiamare i l  carme Ps.-Theocr.  XXVII ,  che mostra,  nel la

i r r rma del  contrasto,  un dia logo serrato t ra Dafni  e una ragazza,  due giovani  pastor i ,  ed
esempl i f ica nel  quot id iano e nel  col loquiale s i tuazioni  topiche.  Dafni ,  desideroso del la fanciu l la,
procede sempre pi i r  nel le sue auances; laragazza s i  Inostra in iz ia lmente r i t rosa,  oppone resistenza,
ma inf ine non s i  sot t rae al  goprog euvr i .  Signi f icat ive alcune espressioni :  a l  v .  55 la ragazza,  quasi
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Nel verso conclusivo compare un'ul ter iore espressione apposi t iva,  r i fer i ta
ai sandali e alle fasce: f ircvor-r xai oxu].pr6v t6v :.6re praptripra. I terrnini
r ievocano un episodio "movimentato" avvenuto dopo i l  s imposio.  Ri torna i l
motivo dello 6nvog e soprattutto sono menzionati gli oxu).proi. Quest'ult imo
sostant ivo d un der ivato dal  verbo ox6).) . ro,  la cui  pr ima at testazione, al
passivo, d in Aesch. Pers. 577-578 ox6).).ovtau npdq &variDorv, hi, I nai8cov
ro'q &.ptavrou, da riferito ai cadaveri dei Persiani ,, lacerati, '  dai pesci. In
Edi lo,  i l  mot i - ro degl i  oxu),po[ compare per la pr ima vol ta in un conresto
erot ico.  L ' idea di  "disfacimento> e lacerazione insi ta nel  verbo ben si
adatterebbe - secondo Pretagostinil5 - all 'atto di violenza che Nicagora tramd
a l le  spa l le  d i  Ag laon ice  dormiente .  I l  mot ivo  de l l ' aggress ione sessua le
escogi tata da un uomo al la v ista di  una donna indi fesa e preda del  sonno
comparir) ,  in segui to,  in Paolo Si lenziar io (A. P. V 27 5).a(,  Ma in Paolo,
Menecratide d sorpresa nel sonno e I ' impresa sessuale si compie chiaramente
contro la sua volont i ;  in Edi lo d chiaro che Aglaonice consumd I 'amore, ma
non c 'd segnale evidente di  r i t rosia o lot ta,  s ia perchd cronologicamente i l
sonno cogl ie la fanciul la dopo i l  br indis i  e I 'amore, s ia perch6 I 'arren-
devolezza della fanciulla ubriaca giustif ica la serie di azioni senza dubbio
confuse che seguono. In real t i ,  Aglaonice,  ebbra di  v ino e di  desider io,  ha
consumato la sua vergini t )  senza nemmeno spogl iars i  degl i  abi t i .  Quindi ,
priva di forze, d caduta addormentata con ancora le stesse vesti indosso.

In base al  complesso del le considerazioni ,  r i teniamo sia da intendere i l
termine oxu).p69 nel suo significato pii concreto; quella che in Eschilo era
una lacerazione non precisamente def in i ta,  perch6 r i fer i ta a un insieme di

in tono lantentoso dice: geO qe(t,xo'i td.v pftgrav utrtoytoo.q iq rf E'l].uoaq e Dafni risponcle:
td. f1cr<pla rl 'panrctov dyd tdDe 8copov itno.\a. E ancora, poco dopo, si fa cenno ir gesri di
re lat iva v io lenza -  considerando la topica r i t rosia del la vergine -  del  pastorel lo che r icscorro ; . r
denudare completamente la fanciu l la.  Si  compie i l  fur t ivo amplesso e le i  Xa pt iv  aveypr)p,evcl
nri).Lv Eouye pd,).a vopreriew l ii.-tp,aotv ai8oprdvorq, xpa6ia Dd o[ Ev6ov iriv0ri.

45.  Cf  .  Pretagost in i ,  op.c i t . ,  p.  573.
46. Cosi Paolo Silenziario V 275: Eete).rv6 lapieoocr Mevexpcrrig i ixlutoq [invco I xeito

xegt\ xporarpouq nlluv 6).r(aprdv4. / To).pr4oaq 6' dndBrlv ).e1dcov [lnep' drq 6i xe].eri0or-] /
ii1-rLor-r xunpr8lriq iivuov d.onuoiac,, I n r'o.Tq i{ Unvoco Dr6ypeto, lepoi Di ).euxaLq I xprrautg
ripetdpou xd.oav Etr).).e x6prr1v. / papvapdvlg 6i rb ).ornbv avrlooapev 6pyov Epotoq, / 11 D'
t)nontprn).apdvr1 Etixpuotv eine rriDe' / "Ixdttrre, vOv priv 6pe(ag 6 tot g[].ov, {r iircL nou},irv /
no).).rixL orlg na),riprlq Xpt)oov anoprooriprqv' I olyop-evoq 6' a),).4v rlrcox6),rcLov er'r0Lq i).i(erq.
/ doti yap an).r1otor K6npr6oq dpyatfvss". (La bella Menecratide, immersa nel sonno diurno, I
giaceua col braccio piegato intorno alle tempie. I Audacemente entrai nel suo letto e gid aueuct
compiuto I con gktia metd della strdda d'amore, quand'essa I si risueglid dal sonnct e con le candide
mani I mi tiraua tutti i capelli sul capo; I dopo fu la lotta, e il compimento dell'impresa d'amore; I
ma la ragazza, piena di lacrime, disse: I "sciagurato, hai fatto cio cbe uoleui, per cui tdnte uolte I
ho rifiutato I'oro cbe la tua mano mi offriua: I ma ora tu te ne uai e abbraccerai un'altra donna: I
siete insaziabili operai di Afrodite".)
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corpi umani fatti a brandell i, diviene in Edilo un particolare focalizzato, di

l ivel lo quasi  tecnico:  oxur) .p6g designa la def lorazione. L 'epigramma celebra

la perdi ta del la vergini t ) :  desider io erot ico e dolore lacerante test imoniano

del la pr i rna esper ienza sessuale di  Aglaonice.
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